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A SUA EMINKNZA 

IL C4RDINALE Ci^MILLO SICiLIANO DI RENDE 

ARCIVESCOVO DI BENEVENTO 

Non per aäiila{ioiiL% iiia per profuuda rciieraiione 
dclle di Lei inrtitj io mi permetto dedicarle qiiesto mio 

primo lai'oro^ scritto con intelletto d'amore^ se nun con 

profondith di concetti e nobilth di forma. 
La Eminenia Siia, amante dclle arti del discgno, 

e giusta e competente estimatrice del valore artistico ed 

archeologico delle prciiose reliquie dei nostri monumcn- 

ti, accoglierä qiiestd dedica con la consuela bencpolenia. 
Ringraiiandola deW alto onorc , coij soimna vcnc- 

ra^ione mi segno 

ddla Eminenxfi Sna devoüssiiiw 

Al-MERICO MEOMARTINI 
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Dice 1' illustre Pietro Selvatico ^ » Mi son doman- 
» dato piü volte il perche si mostrassero cosi informati 
» delle arti nostre e della storia loro i tanti forestieri ehe 
» scendüno ogni anno in Italia a peliegrinaggio di pia- 
» cere o di istruzione , e , invece , si male , e lalvolta 
» punto, noi Italiani, a cui quelle arti furono e dovreb- 
» bero essere tuttavia argomento di solida glona, » Le 
ragioni sono molte e molteplici; ne rileverö aicune fra 
Je piu importanti. lo stimo ehe la causa prima del male, 
giustamente lamentato dal Selvatico e da altri illustri ita- 
liani , risieda nelle nostre seuole. Innanzi tutto in esse 
manea o vi e scarso 1' insegnamento del disegno , ehe 
eduea il gusto e suseita il sentimento dell'arte. Nei gin- 
nasii, nei licei non lo s'insegna affatto; eppure da queste 
scuole dovrebbe uscire la parte piü intelligente degli stu- 

'  Le arti del disegno in Italiii, storia e critica, MÜano, casa 
edit. Vallardi, pag.» III." 
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denti di Architeltura, Öltre a ciü il disegno, cumc gai^ta- 

mentc osscrva Camillu Buito ', puö servire aU'Avvocato, e 

al medico e ad altrc classi soclali , primieramente per 

conoscerc le parti e Ic proporzioni del nostro corpo , e 

poi per saper rappresentare qualsiasi forma neue manifc- 

staziüni scrltte o parlate del nostro pensiere. 

Nelle scuole e ne^U istituti tecnici e studiato male. 

Vi sono cittä di provincia, dove rinsegnamento del 

disegno non  pure e trascurato, ma vi e affatto ignorato. 

Cun questi prodromi, e inutile osservare ehe pochis- 

•simi son quci fortunati ehe possono iniendere le mani- 

festazioni dell' arte. La piü parte non 1' intende perche 

non ebbe educato il gusto. E potente educatore del gusto 

pressü i Greci fu il disegno, ehe, secondo Aristotile, oltre 

ad essere utile in eento altre eireostanze della vita quo- 

tidiana, « faeilitava anehc la eonoscenza delle forme co- 

stituenti la bellezza.  » ^ 

E questa del disegno e la parte elementare , dirö 

Cüsi; ma poi vien Taitra dellu Studio dell'arte nelle sue 

produzioni antlehe e moderne , nella sua storia. Vi ha 

in Italia scuola d'Architettura, Aceademia di Belle Arti, 

o\'e sien eurati seriamcnte questi studil? Certo non si puö 

atfermare sul scriü ehe le cose sin'ora sieno andate bene. 

Oggi, un giovane ehe esea da una scuola di Archi- 

tetti e tanto digiuno ui nozioni della storia dell' arte , 

quanto e povero di conoseenze del disegno; laddove il piü 

serio studiu dell'Arehitettura dovrebbe  risiedere nello e- 

^ I principii dcl disegno e gli stili dell'ornamcnto, Lctterc 
di Camillo Boito, Ulrico Hoepli, Milano 1882. 

2 Paolo Trombctta, Doiiatello, Locscher, Roma 18S7, pa- 
gina  118. 
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same dei monumenti e dei capolavori dell'arte, ehe edu- 

carono tutti gU artisti dei nostro gloriGSO rinascimento. 

U solo Vignola non forma un Architetto, come il dise- 

gno d'un Jiore, d'un viso non forma un Pittore. 

Ma questo c per se solo si vasto argomento ehe non 

mette eonto trattarlo piii diffusamente qui, dove di pa.s- 

saggio \o si e aecennato. Vaiga solo eome documento ehe 

ussendo si searsa l'edueazione artistiea fra noi, non e a 

meravigliarc se rari sieno pure i scrii cullori dcUa stor'ia 

c dcUa eritiea dell'arte nostra. 

IZ questi rari cuttori dovettero lottare contro diflfi- 

colta non poehe, ne lievi. lo non saprei meglio esprimerlc 

ehe con le parole dell'illuslre e autorevole Camillo Buito, 

cui dobbiamo non solo le stupende crea/Jcni arehitettoni- 

che, rigenerazione dello stile Lombardo, sparse nel Veneto 

L* nella Lombardia, ma anehe i profondi studii sui prineipali 

monumenti nazionali, seritti eon entusiasmo e sentimento 

di grande artista. Egli dice ; ' « Ad apprestare i mate- 

» riaü per^la sieura storia delf arte p<jtrebber<j adupe- 

» rarsi eon trulto le Gonsulte Areheulogiehe , le Com- 

» missioni per la eonservazione o per il restauro dei mu- 

» numenti, le Soeieta di Storiei, d'Antlquarä, e via via. 

» Hgnno piii mez/.i materiali ehe non i privati: e eerto 

» i mezzi materiali sono in eotesto genere di fatiehe un 

» aiutü prezioso, spesso neeessario. In Francla, in Inghil- 

» terra, in Germania, per non dire degli altrt paesi, gl'I- 

» stituti Areheologiei, Storiei ed Artistiei cooperano ap- 

»  punto, eol mezzo di pubblicazioni periodiche, di libri, 

'Camillo Boito, Architettura dei Medio Evo in Italia, Mi- 
lane, Ulrico Hoepli, 1880, Introduzione, pag. XLV. 

2 
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» qualche volta di concorsi e di sussidil, al fine accent- 
» natü; e giä i vantaggi ehe ne ha tratta la storia sono 
» molto considerevüli, Alcuni libri usclti in qiiesti ultimi 
» anni fuori d'Italia si piantano sulle solide ricerche deile 
» Commissioni provinciali, dio;cesane o centrali, le quali, 
» assumendo dilferentl nomi, convergono tutte al nobile 
» ufficio.  Pensate , se gli straiiieri   ci  hanno   regalato 

» deile cose italiane   tanle   rieche  monografie,  ciö ehe 
» fanno essi per i momimenti  dei  loro proprii paesi. 
» Ma in Italia le fatiche modeste, dütle, paziemi,  lun- 
» ghissime di preparazlone sono poco gradite. Le nostre 

» Socictä e  Commissioni e  Consulte e  Ginnte Archeo- 
» logiche 0 non fanno i/n bei milla, o ciarlano vana- 
» mente, o raccolgono con molta spesa pochi pezzi di 
» roba vecchia, preziosa ccrfo e utilissima, ma non ba- 
» stevole a recare im vero pmgredimento nelle ricerche 
» suU'arte,  Qua e lä vediamo tuttavia dei buoni esempii, 
» tanto piü   lodevoli   quanto   piü   sono rari; e non di 
» meno , sino a- ehe eiascimo degli  edificU  importanti 

» alla storia~~e tanti ne abbiamo in ItaVial—ncn sara 
» parp'almente studiato e illiistrato, le considerazioni ge- 
» nerali arriscliieranno sempre di riescirc   parole   senza 
y> sugo.  » 

Poi aggiunge: ' »  Ora accadc ehe coteste Commis- 
» sioni (le Archeologiche)  vengano,  dl sollto,  formale 
» assai male.  1 tre corpi ehe le devono eleggere non si 
» accordano in prevenzione fra loro; il Prefetto, piü ehe 
» all' equilibrio   deile   varie   attitudini dei Commissarii , 
> bada a eontentare gli uomini, come si dice, influenti... 

' Opera ultima citat;i, pag. 2^6. 
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» V e ancora in ogni cittaduzza 1' Ispettore dellc Antl- 
» chitä e degli Scavi... e iin signorc, od un povero dia- 
» vulu dominato dail'ambizione; e sopra duc ehe sannu 
» quaicosa di Archeologia, e attcndono sul seriu al luro 
» Lifficio , ve ne son dieci ehe non .sanno luilla e non 
»   fanno nul!a. » 

Parole d'uro, ehe i nostri governaiiti, troppo domi- 
nati dalla f(>ga delle cTicche politiche, avrebbero dovuto 
appiieare , senza indugio , al migliuramento e riordina- 
mentu di eerte barocche Commissioni, per il supremo e 
onesto fine delF Interesse della sorte dei nostri monu- 
menti. Ma ne rautoritä di Boito, ne di altri sommi varra 
per ura a sbarbicare un male ehe ha messo si salde 
radiei. 

Ora, tLitte queste cose mi si affaeeiarono alla mente, 
ügni qualvülta, aprendo un libro d'arte , invanü ecreai 
qualehe notizia sui monumenti di questa illustre eittä, o 
ne trovai monehe e imperlette , o ne riseontrai affatto 
erronee. E eome di giorno in giorno iü ne ammiravo 
sempre piii i pregi e la importanza, si andö in me edu- 
eando il pensiero di dirne qualehe cosa. 

Non devu qul trasandare di dire ehe parecchi scrit- 
tori paftrii vanta ßenevento, i quali pure se ne sono oc- 
eupati; ma eostoro, se ebbero largo intelletto d'erudito, 
non ebbero amore di artista. Per la quaicosa non riu- 
seirono noti td accetti ehe alla elasse limitata dei dotti; 
per nufla a quella degli artisti. 

Ma lo Studio dei monumenti, seeondo me, non va 
inteso compiutamente, se alla erudizione non si accoppi 
la eritica artistica, se alla storia non si unisca un esame 
4dV insieme  dei  monumento e delle sue  piü  pregevoU 
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parti, se ogni singolo monumento nun si riferisca ad una 
epoca della storia dell'arte, con peculiarl ratfronti di altri 
simiglianti, üA'C esistano, e, finalmente , se il libro non 
sia ricco di disegni; » imperocche in fatto di storia del- 
» Tarte 1' iUustrazione figurata e ausiliare indispensabile 
» dilla trattazione storica: col disegno davanti la lettura 
» riesce oltremodo utile, taiche un libro d'arte tanto piü 
»  corrisponde   allo scopo , quanto e plü   ricco  di   inci- 

»  sioni. » ^ 
Ecco, danque, come mi si venne sviluppando l'idea 

di scrivere intorno ai monumenti di questa cittä ; c ne 
crebbe 1' amore quando potci in me tormarc il pro- 
fundo convincimento ehe, a paritä di condizioni, nieglio 
riesca a sCriverne chi .sta sul sito e di frequente li pu6 

osservare. 
Per riuscire nell'intento mi proposi da prima di stu- 

diare tutti gli autori patrii e ia maggior parte, ehe mi 
e potLita vcnire fra mano, degli scrittori stranieri i qiiali 
trattano dei monumenti in parola. Poscia mi sonn occu- 
pato del disegno dal vero di questi e dei loro particolari. 
e mi son giovato del sussidic^ della fotograiia , sempre 
ehe il rilievo a mano sarebbe riuseito piü difficoltoso e 
incompiuto. E su i disegni e le fcttogratie ho fafto ese- 
<Tuire in iMilano dal rinomato incisore Vittorio Turati 
splendidi cliches per le incisiuni della iUustrazione figu- 
rata con i nuovi sistemi della tipofotografia e della fo- 

tüzincotipia. 
Non ho mancato di pratieare qualehe scavo, eome 

* Alfredo Mcbni, giorn.ilc Letferc c Arti, Bologna, anno  i," 
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quelle dell'antico teatro, aU'oggetto di rilevarne le esatte 

misure. 
Con questo corrcdo mi sono accinto aU'opera, fidu- 

cioso ehe I'unesto intendimento di tentare cosa buona m'i 

sarä di cümpatimento presso iconcittadini, innanzi tutto, 

üve da me iion sia pienamente ra.^giLinto. 

Se altro bene non arrecherä il mio lavnru, qiiello 

vi sara certo di fürnire altru maleriale a personc piü 

competenti in simiglianti studii , e di far un po'meglio 

conoscere alla classe degU artisti i munumenti di questa 

illustre cittä. 
Per molteplici circüstanze, quest'opera ehe avrebbe 

düvuto incominciare a veder la luce da piü mcsi, e stata 

ritardata ; per la quäle ragione e per le altre nascenti 

dalle difficoltä inerenti a lavori di silfatta natura, io ho 

divisatü di darla alle siampe a fascicoli, ehe si sueeede- 

ranno di mese in mese. 
Tratterö deisingoli monumenti in (irdine sturieu, per 

quantu c possibile, e aggiungerü quanto v'ha di piü im- 

portante in materia di bassorilievi e altri avanzi d'opcrc 

d'arte sparsi per la einä. 
Ove questo lavoro ineontrera il favore degli studiosi 

ed a-maturi delle arti belle, pensü di farlo seguire da una 

rapida illustrazionc dellc eose piü pregcvuli ehe si eun- 

scrvano nel Museo Saero di questa Cattedrale. 

Benevento maggio  1889. 

L' Ingegnere Architetto 
ALMERICO MEOMARTINI 
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CAPO I. . 
Dr-:LL'ARCO TRIONFALE A TRAIANO 

Quiv" ora .«toriata T alta ^^lona 
Itel i'oiiirtii iiriiiee, lo eui grau valore 
MoRSü Oi'egoi-io allasiiagran vittoi-tii; 

lo üico (li Traiiuio ini[)C!ratoro. 
DANTE, l'ruu.vTonio, X." 

1.   DEGLI   ARCHI   ONORARII   E  TRIOXFALI 

Pria di trnttare particobrnicntc dcl nastro Aren, crcdo con- 

vcnicme darc alcunc nozioni intonio a siftittl momimenti in s^c- 

nerc, onde meglio se nc comprenda lo scopo da clii iiou c vcr- 

sato molto ncgli studü di tal sorta. 
Möltc citü e d'ltalia e di altrc nazioiii hanno di qucsti mo- 

mimenti, ehe consistono in cdifizii isolati costituiti di grandi ar- 

cate presso 1'ingresso delle citCi\, sullc vie principali, sui ponti 
c suüc pubbliche piazze. ' La piü consueta postura , all'ingresso 

delle cittä, nci secoli posteriori li fece ritcnere fossero portc, an- 

che perche in processo di t-mpo a tale uso furono adibiti, qiiando 

la cerchia dcUe mura li strinse piü da presso. Ferse non e estraneo 

a questa supposizione il nome affibbiaio al nostro Arco di Porta 

Anrca, dimenticato quasi quello di TraJano. Tale e pure l'opinionc 

di Carlo Nolli. ^ 

' Dizionario Htorico tU avcliitettiira «li Quah'emm'e Je QuincV, tradiiz. ital. 

tii Ant. Mainanli, Mantova, fratelU Nogrotti, 184?, vol. 1." pag. 131 e seg. 

' Dell'Arco Traiano in Bonevoitto, inciso e poato in luce da Carlo NolU 

noiraiino  1770, in Napoli, pag. 1.* 
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Parimeiiti per errore vennero tiitti appeliati Ai'chi Tionfali, 

mentre hnvvi di quelli ehe piü propriamente sono Archi onorarii, 
» cons.icrati Jalla riconoscenza o dalla adula;^ionL' alia memoria 

a deile pcrsoiie ehe ne formarono Toggctto. » Cosi sono delU 

prima spccie l'Arco di Traiano in Beiievento e di Tito in Roma, 

per dir di due, mentre sonn della seconda queUo a Traiano in- 

nalz.ito in Ancona, quello di GaHeno a Roma, Taltro dl Adriano 

in Atenc. 
Si ignora T epoca prlm:i cm risale siifatto gcnere di momi- 

mentl, ehe sembra per altro una ercazione tuttLi Romuna, non tro- 

vandosene affatto indizio presse gii altri popoli antiehi ne per 

vestigie, ne per cenni storici. QucHi eonosciuti esistcrc in tiitte 

le regioni soggette al dorainio di Roma incontestabilmente sono 

opera dci romani. 
Forse la loro dcrivazionc devesi agU arehi provvisorii di le- 

gno ehe, con iiso tenuto anchc neH'epoca moderna, si innalzava- 

no suile vie ehe doveva pereorrere il trionfatore; i.quah venivano 

deeorati eon pitture, e per quel tempo elie durava il trionfo vi si 

.ippendevano le spogUe opime proprle di que! trionfo. Mentre pri- 

ma questc si appendevano nei tempii, costruiti per tal nso, come 

quello di Giove Faretrio SLü Campidoglio , ' nel quäle Komolo 

nppese il trofco riportato nella disfatta dei Ccnincsi. 

Per tal fine furono anchc iisati i grandi pikstri, sulle cui facce 

si appendevano !c spoglie nemiehe, o le colonne, ehe si deeora- 

vano dei trofei. 

Poi l'usanza passö a fregiarne gli arehi, stimati piu adatu alio 

scopo. E ciö anche prima, eome viiole Canina, ^ ehe essi fossero 

innalzati sulle vie trionfidi. AJdiia come tiiti quelli ehe fece co- 

struirc Lucio Stertinio nel foro Boario e nel   circo Massimo. 

La invenzione di siffatti monumenti, comc dissi, sembra tutta 
romana, e dei tempi della Repubblica. Neil' ordine eronologico 

vengono prima quelli trionfali, poscla quelli onorarü. 

' Canina - L" arcliitettura Romana dascritta e diraosti-ata coi monmaanti, 
Roma dai tipi dello stesao Cau'na, 1833-Ardiitett. Roniana parte III.* pag. 213. 

' op. cit. 
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I primi, pLM-ö, non furono ehe sempliclssimi, comc qucUo th 

Camillü, ehe cr.i di rozze pietre; sotto gl'impcratori sokanto si 

ebbero i fustosi oriiLimenti di sculture , perchc Pünio 11 chiama 

mvitinm invmUim , il ehe dcvesi rifcrire di certo non alla ado- 

zione recente dcl genere , bensi alhi ricchczza dclle decorazioni. 

Sul prineipio, furono eostruiti d'un areo solo, o fonüx, voce 

ehe dinotö il inonumento stesso quando non eni dcstinato :i dc- 

eorar la via del eorteggio trionfale, e ehe fu cambiiita in quella 

di arciis allorche Tiiso li volle eolä innalzati. 
Su amlx) Ic taecc in cui si apriva 1'arcata LUIC eolonne per 

banda la dceoravaiio, sostenendo la trabeazionc; al disopra si ele- 
vava l'attieo, ehe trasse I'origine da siffatti monuincnti,' portante 

l'iscrizione dedieatoria, e su quest'ultimo innalzavasi la statua del- 

l'croe o il eocehio del trionfatore. Ma poiehe eon tale sistema ri- 

sultava un edifizio troppo magro, e lo spazio destinato ai basso- 

rilievi era ristrecto, si pensö di aumcntare la grossezza dei pila- 

stri, aggiungendo altre qunttro eolonne ai quattro cantoni esterni. 

Questo tu il piü bei tipo degli archi triontali cd onorarii, come 

lo attestano quelli di Tito in Roma e di Traiano in Bencvcnto 

e in Aneona. 
Durand ^ si mostra per nulla entiisiasta di siffiuta combina- 

zione architettonica , quelle eolonne gli danno sui nervi: » car 

ft on ne nous persuadera jamais (diee egli) que d'inutiles et de 

» froides colonnes puissent dirc quelque ehosc i l'esprit, ä plus 

)) forte raison qu'elles puissent parier avec plus d'energie quc des 

» inscriptions et des niorceaux de seulpture dont elles usurpcnt 

» la plaec dans les arcs de trionphe » lo non divido Topiniüne 

deU'illustre francese; 11 mio entusiasmo cresce quando contemplo 

le stupende eolonne, i bellissimi eapitelli, la ricca trabeazione del 

nosiro areo, ehe da quelli assume un aspetto di grandiositä, ehe 

non saprei concepire se le pareti fossero decorate solo di sculture 

e la cima coronata di modesta eornice. Anzi a me sembra ehe lo 

' Piotro Selvatico, Le Arti del Disogiio in Italia, (arte prima, arte an- 
Uca, pag-. 86. 

* Precis des le^on d'Architeeture, Paris, 1817, socoQde volurae, pag. 25, 
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aggetto rilevante del cornicione, ehe non sarebbe giustificato senza 
il sostegno delle colonnc, garentisca le facce vcrtlcaÜ, ornate di 

scLilturc, daila pioggia, e ehe quindi l'organesimo dell'arco megHo 
risponda per tal guisa al SLIO Hnc. 

Anehe una modesta cornlee di coronamento io non Siiprei 
conecpire sul!a sommitA deU'areo, onorario o trionfale, se fosse 

sorretta da pareti triturate di sciihure; sembrandomi grave infra- 
zione delle piü ovvie regole dt arte. 

Se e vero ehe i Romani, a differenza dci Greci, non fecero 
servire Ic colonne ehe al solo scopo di deeorazione, toglicndo 

loro quello meramente di sostegno , eredo per contrario ehe in 

cotali monumenti esse abbiano un fine nieglio giustiheato. 

Io considero ehe la niaestä, la grandiositi\, la beliezza di cssi 
siasi potuta raggiungcre soltanto per via di questa combinazione 

architettoniea. E poi aggiungo al Durand ehe ogni sorta di edi- 

fizii, anche trasformati attravcrsc i tempi, seguendo i biioni prin- 

cipii, conservö sempre pero le tracce del primitivo organesimo. 

Se cosiffiitti archi devono la loro origine   all' ianesto dei trofei , 

delie sculture, delle iserizioni, all'arco, aH'edifizio ehe da prima si 

conosceva e ehe l'ha preceduto, non v'ha maggiorc giustifieazione 

ehe quella di conservare loro la forma tipiea  elementare primi- 

tiva. La parte architettoniea vi doveva avere la sua larga rapprc- 

sentanza ,• se vi aveva conferito la matcrnitä; a preseindere ehe 

come creazione tutta romana , va intesa nel fine e nelle   forme 

ehe gli artisti romani coneepirono. Diee saviamente  Melani se- 
guendo il Selvatico . ' »  Gli archi di Trionfo  (ei non fii la di- 

» stinzione fra archi di trionfo e onorarii) vennero decorati con 

»  le niaggiori pompe dell'arte, essendo riiisciti, per la loro slrut- 

»  Inra, monumL-nti adattatissimi ali'ornamcntazäone ddk statuaria 
»  e- deli'Architethira. Anche per questa parte l'Architetto  romano 
»  aveva la formola prestabilita   » 

E queste parole di Melani, messe in riscontro con quello ehe 
io avevo giä detto poco innanzi, mi tanno sovvenirc di uu'altra 

osservazione seria suUe parole di Durand, ehe qudh muliU colonne 

' Maauali Hoepli—Architottura Italiana, MiUno 1884, parte 1. pag. 15?. 
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nsurpino i! posto ddk iscrixioni e ddk scnltiirc; e I'osserv.izlonc al 

Durand c qucsta, ehe egli dimenticava ehe rArchitctio Greco o 

Romano considerö la scultura come Tancella devota delTArchi- 

tettura. II bassorilievo nacque dopo l'ArchltettLira e per l'Archi- 

t et tu IM. 

Ponza di S. Martino ' riticne ehe i Romani davaiio agH 

Archi (trionfali o onorarii) « p,;r principali caratteri ie biione 
» proporzioni, l'ingegnosa disposizione delle parti, la grazia dell'in- 

» sieme, runiti\, gh ornamenti di buon gusto, non soverchi, scm- 

» pre allusivi al soggctto, alle volte anche hi maggiore semph- 

H citä, e Ie niasse seiiipre in cormpondenia con lo spa^jo e con gH 

» edifizii circostanii; c ^H archi romani servirono poi sempre di mo- 

» delh in täte gmerc di edißxji, e smpre si i dovuto imiUirVi, Si- si 

»  i voJnto ottenere be}le:{:ia, grondiositä e mapiißcenxa. » 
L'arco stupendo del Sempione in Milano e una cloquentls- 

sima prova dell'asserzione di Ponza. 
Accresciuta la larghezza dei pilastri siil fronte, crebbe pure 

la lunghezza deirattico, del quäle fu riservata la parto centrale, 

corrispondente al fornice, a contenere la iscrizione, Ie laterali altre 

opere scultoric. Sugli stessi fronti, lo spazio tra Ie colonne, sud- 

diviso in tanti scomparti, vennc decorato, nei piü grandiosi, con 

bassi cd altl rilicvi, i quali venncro ripetuti eziandio pei laterali 

interni dei pilastri, al di sotto djlhi imposta dell'arcata. Ncl frc- 

gio della trabeazione, in giro in giro, venne rapprcsentato l'or- 

dine della marcia trionfale. 
Altri particobri diro, quando sccnderö all' e.same del nostro 

Arco   Trionfale. 
In processo di tempo, ma in epoca del decaJinunto dell'Arte 

Romana, quando la mole sovercbiö la purezza dello stile, gli archi 

furono costruiti con trc fornici, quello di mezzo m.igg:ore , gli 
altri laterali minori , conservando loro Ic otto colonne come In 

quclli ad un sol fornic:. Tali sono gli Archi di Settimio Severo e 

di Costantino in Roma. 

' Istituzloni ai A cliitattura Civile,   Torino, Cius,   Pomba   e   C. 1836, 

pag. LXEI. 
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Wey ' osserva a t;il proposito cbu sebbene questa sia 1' o- 

pinione generaJe, pur tuttavia egli abbia visto una medaglia del- 

l'anno qiiattordicesimo del rt-gno dt Augiisto, sul rovescio dclla 

quäle 6 inciso uti arco trionfale a trc portc. Ed una medaglia con 
.simigliaiue arco a tre fornici riporta De Vita - attribuendola al- 
l'Arco Traiano di Roma. 

Tralascio per brevitä di discorrere di altre forme di Archf, 
percht trcppo mi discosterei dal mio proposito. 

No!i pos.so pcr6 trasandare ehe Vitruvio Polliotie, nel suö 

nurco Trattato sii VArchitettura, nulla d ha lasclato schritte intorno 

alhi costruzione e decorazione di siffatti moiiumenti, mentre pure 
ai tenipi suoi e in quelH ehe lo precedettcro ne furono costruiti 

in Roma e-fuori; impcrocche Cicerone rammenta quello di Fabio 

crctto in Roma e quello di Verre in Siracusa; il primo fu eretto 

nel 654 di Koma, due anni dopo la morte di Caio Gracco ^, 

in onore di Fabio Censore (non eretto da Fabio a se stesso , 

come dice Vasi *) per la vittoria ehe riportö sugli Allobrogi. Si 

eonoscono quell! di Susa e di .Rimini, (onorarü entrambi) eretti 

proprio sotto Augusto, ai tempi di Vitruvio, come si ha notizia 

di quello di Scipione Africano sul Campidoglio. Ponza ' ehe ri- 

pcte le cosc anzidette , opina ehe Vitruvio, amante dei precetti 

dell'Arehitettura Greea, non ne abbia fatto menzione, ritenendo 

questi non eompatibili con quelli; e ehe, invece, come ereazione 

tutta romana, dovcssero esserc regolati dalle norme del proprio siile. 

Senza accennare donde Tabbia tratto, lo stesso Ponza ' dice 

ehe quale opera del genio  di   Vitruvio   Pollione   « s'annovera, 

* Roma, Descn/ioiic 0 Rieoivli, Milano, Treves,  1879, pag. 7:?, 
* Thesaurus Aiitiriiiitatiim   Beneventaiiat'ilm,   Romae  MDCCLIV. — Ex 

typograiihia Palladis. 

' Fi-aiicü-sco Wey, Roma, Dosci-iziono  e RiconÜ, Milaiio,  Treves,   1879 
png. 71, capit. IV. 

' Vasi, Itiuerai'io i.'itruttivo di Roma. Ronm I3il4  prosso Lazzaiini,   to- 
mo I. pag, 112. 

» Conto L.iigi Ponza di S. Ma.tino. lMitn:iiuni di   Ai'diitettui'a  Civile, 
Torino, Poiiiba e C. 1836, pag. LXlI d«lta Storia deil'An^hitettura Civile, 

' Ojicra citata ivi. 
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ARCO  TRA[A\'0 II 

K forse con poco fondamento, l'arco trionfale dl .Verona» cono- 
sciuto ancora col nome di Aren dci Gavii , perchc clevato nlla 
fainiglia dci Gavii. ' 

Ma Milizia ^ lo attribuiscc a Vitruvio Cerdone; e nega po- 
tL'Sse ritenersi opera del prima Arcbitetto, dal notarvisi nel cor- 

nicionc uniti ai modiglioni i dentelli, il cui uso il cclcbrc Vitru- 
vio altanicnte riprova. Pur uittavolta Milizia lo dice hello ed cr- 

roncamente lo chiama trionfale. Per contrario Selvatico ^ ritienc 

ehe queH'Arco, i cui pezzi si conservano ncll' Arena di Verona, 

» manifesta poverissima abilitA e nella composizione c neue mo- 
» danaturc. »  Quanta e quäle e ia varieti degU umani giudizii! 

In onorc di Traiano furono inualzati diversi Archi , quello 

trionfale di Roma, ehe svcnturatamcnte in momenti di dcmenza 

deU'arrc vcnne abbattuto per provvederc di decorazioni, con au- 
dace nnacronismo, qucllo di Costantino in Roma; questo trionfale 

in Benevento, l'altro onorario in Ancona, e varii nella Spagna, 

ne grandiosi, ne eleganti * consacratigli dai auoi compatrioti. 

Non restano, dunque, ehe i due importanti di Benevento e 
di Ancona, ehe contendono il vanto a quello di Tito in Roma. 

Occupandomi diffusamente del primo, sar6 costrctto dalla connes- 
sione del lavoro critico di paragonarli sovente, cd i! lettorc nie 
ne sar;\ grato. 

11.   K0TI2IE   I\T0R\'0   AL   XOSTRO   ARCO 

E   DEGLI  SCRITTORI   CIIE  \E   HANXO   PARLATO 

Quatremerc de Quincy, ^ parlando du! nostro arcn, melan- 
conicamente asseriscc ehe « Per mala sortc questo monumcnto e 

» poco conosciuto, perche non trovasi sulla strada principalc ehe 

n percorrono in Iralia gli artisti c gli amatori delle belle arti. » 

* Milizia, memoi'ie degli Areliitetti antichi c modoi'ni, Bas-sann. 17H."), 

tüui. I. pag. 58. 

* 0[i. eit. pag. Xil. 

' Op. cit. Üb. 3. pag. 232. 

* Solvatico   op. nit. vol. !. pag. 2i0. 

' Op. cit. pag. 13i. 
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lo, accettando completamcnte questo giudizio, aggiungo ehe 

l'Arco di Benevento non solo e poco conosciuto, ma ^ malamente 

conosciuto. Mi ingegnerö di trovarne le ragioni , perche quella 

del prelodato scrittore non e la sola. 
Egli e vero ehe la f;mia maggiore alle opere d'arte ed ai mo- 

numenti la fanno i viaggiatori, artisti o amatorl ehe sieno; e ehe 

la persuaslone della bellezza e del pregio di quelli nasce dal ri- 
badire ehe essi fanno nei loro librj, nelle loro memorie delle im- 

pressioni riportate dai luoghi visitati. Ma eiö ehe non han pra- 

ticato i forestieri, l'avrebbero potuto quei del luogo; se non ehe 
ü avvenuto ehe essi per i primi, per servirmi di una espressionc 

di Wey, ' a forza di incontrarc ogni giorno il loro monumcnto, 

comc ornaniento di un quadro troppo sorprcndente perche si di- 

scenda all'analisi, a forza di passarvi sotto e dl vederlo , si son 
dimenticat! quasi di guardarlo. Cosi si spiega ehe gli scrittori pa- 

trii, pur lodando a Cielo Fopera, si Hanno nsparmiata la cura di 
un esame critico, paghi di essersl nfhdati all'autoriü di Sebastiano 

Serlio, il quäle, eome dimostrerö, non eolse neppure nel segno, 

c Studio il nionumento sotto il solo aspetto architettonico, tra- 

scurando Taltro della seultura. 
E poiche ho g\h aceennato a lui, dlrö ehe il primo, fra gli 

autori pervcnutiei, ehe abbia seritto intorno all'Areo Traiano di 

Benevento, fu Sebastiano Serlio, Bolognese, uno dei restauratori 

deirArehitettura Greco-Romana, ^ il quäle analizz6 i dettagli del 

nostro Arco eome studio tutti gli altri monumenti, secondo gli 
altri Arehitetti del rinaseiniento praticarono, eol prceipuo scopo di 

desumerne i rapporti delle varie parti e di paragonarli ai precetti 

rigorosi di Vitruvlo. Quäle specic di lavoro analitico, se valse a 

far rintracciare le buone regele smarrite dell'architettura, non desto 
aleun entusiasmo, perche fu piuttosto Topcra di un grammatico 

ehe di Lin letterato. Le eorde dell'arte, pertanto, non vibrarono 

suoni delicali d'cntusiasmo. 

' Op. cit. pag. 71. 
* Tulte le opore <U Arcliitethira 0 proppettiva di Sebastiano Serlio^   Bo- 

rnese, Venezia, eredi di Franc, dei Franceschi MDC, pag. 103 e 104 a tergo. 
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Col compasso alh niano , freddamente scrive Serlio : « per 
)) esser quest' Arco cosa assai nota , c anco intero c in vcduta 

» grandc, mi b parso metterlo iiel numero degli altri archi fatti 

» dai Romani. » 

Per6 Egli ncn aveva veduto ü nostro Arco, altri glie nc a- 
vcva forniti gli schizzi; altrinienti non sarebbe cadiito in un cr- 

rorc grossolano, di credere, cioe, ehe ia cornice niaggiorc, non 

avesse i dentelli intagliati; e davvero nei suoi disegni della tra- 
i        beazione non figura intagliata !a membratura dci dentelli. 

I Non avendo Egli veduto con i suoi occhi 11 nostro  Arco , 
ma avendo scritto su falsi schizzi csibitigli, come c a supporre 

Icgittiinamente, non si puö stare in tutto al   giudizlo  suo , per 

j        quanto di uomo sl illustre. 

^ Si trae perö un lume dalle sue riferite parole, ehe, cioe, fosse 
il nostro Arco cosa assai tiofa ai suoi templ; o dunquc, e pcrclie 

altri non ne lia scritto pria di lui? Bisogna convenire ehe sulla 

\       relazione verbale di qualche personaggio nelle  relazioni fra Bc- 
\       nevento e Roma, ivi, dove era il centro artistico, nc fosse per- 

I       venuta notizia. 

I Giordano de Nicastro, autorc patrlo ' ne parlö brevemcnte, 
)        senza dirnc alcun ehe di importante 

l Giovanni de Nicastro, fratello del prcccdente, dl tutto parlö 
;        nella sua operetta ^ fuorche dell' Arco , errando nei dati storici, 

e non facendo alcun lavoro crittco, contrariamentc airaspcttativa 

• ehe eol titolo del libro suscita nei lettorc; onde a raglone ne lo 

i       rcdarguiscc Rossi. ^ 

' Asserisce 11 sudetto de Nicastro * ehe Pedrusi riporti una nie- 

l       daglia di Traiano nei  cui   rovescio e figurato  un arco trlonfale 

j        ad un fornice, ehe Pedrusi stimi esserc quello di Ancona. lo non 

' ' Momorio storlclie «lella eittä ili BeiiQVBiito, Opera laseiata inoditaal 1684 
> e clie si conserva in questa Biblioteca Arcivescovile. 
^ ' Doscrizione d(tl cclobre Arco oretto in Benoveiito a Marco L'lpio Tra- 

• iano—Beüevento  17^. 
l * L'Arco Traiano di Henevento illii'^ti-ato da Monsignoi* Hiovan  Camillo 
^ Koasi, Vescovo dei Mar-ii, Najioli, Staniiieria Simoüiaua,  ISIG, pag. XXI. 
\ * Op. cit. pag. GO. 
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SO come Giovanni de Nicastro se l'abbia sognato, quando il Pe- 

drusi * dimostra solo ehe quello ö sempüceniente un arco trion- 

falc, non la basülca Ulpia, come altri avrebbe voluto ritencrc; ma 

non dice affatto ehe sia V Arco di Ancona. E non avrebbe po- 

tiito dire ciö il dotto Pedrusi, poncndo mente ehe quelle effigiato 

nella riferita medaglia e un Arco trionfale, non onorario quäle 

c quello di Ancona, e ehe le decorazioni e la forma non vi eor- 

rispondono. 

Dal disegno della medaglia risulta ehe quell'Arco effigiatovi 

aveva i! frontone innanzi l'attico, sulla trabeazione, e molti qua- 

dri in bassorilievo sui pilastri, tra i quali due tondi suU'alto, come 

qiielli ehe sono nell'Arco di Costantino in Roma, cose ehe man- 
cano affatto a quello di Ancona. Tanto mcno puö rappresentare 

il nostro Arco, ehe non ha neppure ne il fronrone, ne i quadri 

tondi fra i bassorilievi. Piuttosto il Pedrusi, citando un.passe di 

Sifilino, pare avesse voluto ritenere ehe fosse TArco di Traiano 

in Roma, quello dellc eui spoglie va fregiato ora l'Arco di Co- 

stantino. 
Quest' ultima opinione si aceorderebbe eon quella di Wey, 

ehe ritiene esser TAreo di Costantino proprio quello di Traiano, 

eol  cambiamento di alcuni dettagli e della iscrizione dedieatoria. 
L'eruditissimo Giovanni de Vita di Benevento aveva in mente 

dare dell'Arco alle stampe un'opera a parte; forse il tempo gli 

mancö, e si sofferraö a quello ehe nclla sua classica opera, The- 

sanriis anüqnitatum Beneventanaruin ^ si contiene, c ehe neppure 

suffraga. 
Rilevo perö da Garrueei ^ ehe presso la famiglia de Vita 

si conserva un manoseritto di Giovanni de Vita suU'Arco Tra- 

iano; forse dovrd essere quello ehe menziona il Rossi, perche con 

rara modestia asserisee aver disteso il suo lavoro sulle tracce ri- 

mastc in abbozzo dal de Vita. 

'I Cesari in metallo grande,   Parma 1714,   vol. Yl. tavola   XXIV., e 
pag. 233. 

' Roniae es typographia Pallatii.«, 1754. 
' Le auticlie iscrizioui di Benevento, Roma, tip. iiolig. 1870. j>ag. 47. 
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A gran distanza d:ilia prcccdciitc vienc l'opcra di Parziale *, 

picna di inutili divagazioni. 
Nc ha parlato di recente Iseniia nelhi siia liloiia di Benevcnto, 

ma sommarinmcnte come ad uno storico -si conveniva. 
L'unico autore ehe ne abbia tratcato di proposito con criidi- 

zionc somma c il Rossi ^, il quäle per il primo ha cercato di 

spicgarc, con copia tncsauribilc di raffronti e di citazioni di an- 

tichi scrittori, i soggetti di tutti i quadri scultorii ehe dccorano 

Tinsigne monumcnto. II suo c uno stupcndo lavoro, ehe merite- 

rcbbe di esser plü conosciutü. 
Ma anche questo di Rossi c un lavoro ehe riflette un lato 

solo del monumento , la significazionc delle molceplici sculture. 
Ei si ha attribuito solo il coinpito dcirerudito, c ha tralasciato 

qucllo di artista, sia per la partc scultoria ehe arehitcttoniea, per 

qucst'uUima eontentandosi pure dell'autoriti di Scrlio. Non entro 

nelle intenzioni dcll'autore. Siccome egU, scmpre diligentissimo 

a eitare le fonti, ha messo fuori il nomc di Briezio ^ dieendo 
aver qutsti data una informc notizia del nostro Areo, mi son totta- 

la euriositA di eonsultar questo autore; e eon mia meraviglia ho 

notato ehe non ne parli affatto, e solo accenni a quello di Roma 
e alla eolonna Traiana. ' Pcnso ehe il Rossi sia stato tratto in 

inganno da altro autore, giaeehe non riporta ncppur la pagina 

dell'opera, ne il volume. 
Hgli eorredö la sua classica opera di tante tavole quanti sono 

i quadri scolpiti nell'insigne monumento; ma laseiano non poto 

a dcsiderare come lavoro d'arte; donde la diffieoltA ehe lo stu- 
dioso ha trovata nel eonecpire da esse il pregio artistico di quelle 

seulturc. Per contrario sono bellissime Ic tavole ehe vi unisee dci 

deitagli Architettonici, delineate daU'Arehitetto Giuseppe Pierma- 
rini c incisc da Carlo Nolli. ^ Queste, oltre ad esscre nitidissime, 

' Dell'Avv. Dom. Pai-ziale — Stampata non ao qiiando, poicbu vi manca 
il frontespizio—Biblioteca Arciv. di Benovoiito. 

' Op. cit. 
* Annalos Mundi (nella vita di Traiano) Venotiis, 1692. 
* Tora. IT. pag. 115. 
' Op. cit 
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sono un prczioso ricordo della permancnz.i ehe £ece in Benevento 

l'illustre Vanvitelli, qiuindo vi si portö per « ordinäre qimiche ne- 

» cessario riparo al rovinoso ponte sul fiumc Calore » accosto la 

citt;i; nella quäle occasione egli fece prendcre le dimensioni del 

nostro Arco dal nominato Piermarini e da suo figllo Carlo Van- 
vitelli. Poi gentilmente permlsu ehe i disegni rilevati fossero in- 

cisi dal NoUi, come questl per riconoscenza dlchiara nella suii 

opera, ' 
Da Giovanni de Nicastro ^ apprendo ehe il pittore Giacopo 

del Po, neiranno 1684, per incarico dello Abate Giovanni Gior- 
dani Beneventano, rüevö i disegni del nostro monumento, c li 

fece incidere in parte dalla sorella Teresa de! Po; quando, sor- 

preso dalla morte il Giordani, 11 lavoro rimasc interrotto. Come 

fa intravedere il de Nicastro , qiiesto del Po menö poi a compi- 

mento 1' opera per suo conto. Ma a mia conoscenza non e ve- 

nuto tal lavoro. 

Aggiungo ehe il De Vita nella riferita opera riporta una bella 

incisione del Gaultier su disegno di G. B. Natale della vcduta 

prospettica interna deirAreo. 
Queste sono le opere dove piü partlcolarmente si 6 trattato 

di proposito del nostro Arco. GH altri scrittori, a parer mio, non 

han fatto ehe prendere da esse il materiale , per darne qualche 
cenno nelle loro opere ehe andro eitando man mano il bisogno 

lo richiederA. 

3.   DESCRtZlOKE   DELL'.ARCO   DI   BENEVENTO 

AfFidandoei ai disegni, avrei potuto risparmiarc al lettore ed 

a me le noie di una descrizione, la quäle siiole d'ordinario riu- 
scir poco gradita; perö me la caverö brevemente, anehe per la 

ragione ehe spesso dovro tornare sulle stesse cose. 

DaU'insieme si seorge (Tav. I, II e III) ehe quest'Areo h 

ad un so! fornke, appoggiato a due pilastrate. Queste sl conipon- 

' Op. cit. pag. I. 
* Op. cit. pag. 79 e 80, 
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goiio di iin sottozoccolo di pietre rustiche, nl prescnte interrato, 

di uno stilobate c di quattro colonne per ognuna. Un arco, sor- 
rctto da elette o parastate, si appoggia alle duc pilastrate; la sua 

serraglia, insieme alle colonne, reggc la trabeazione; al di sopra 
di qiicsta si eleva rattico. 

II nionumento, qulndi, e quasi intero, solo mancando pro- 
babilmente sulla cimasa deH'attico uno zoccoJo, su cui forse po- 
tevano esistere ii cocchio trionfale nel centro e le statue delle vit- 

torie o i trofei agil angoli. Erroneamcnte tanto Giordano '   ehe 

Giovanni di Nicastro ^ asseriscono ehe sia mancante del   fronti- 

spizii, mentre, se vi sono dcgli archi ehe Tebbero, o rhanno, il 
nostro non ne fu mal decorato. Se lo avessc avuto, sarebbe an- 

cora in essere, poichfe avrebbe dovuto impostare sulla parte cen- 
trale della trabeazione, corrispondente alle due colonne ehe 6an- 

cheggiano il fomice, mascherando una parte deH'attico; e n6 la 
cimasa della trabeazione avrebbe avuta la sua intera ricorrenza, 

come l'ha, perche avrebbe dovuto far parte del frontespizio, nb 

lo zoccolo deirattico sarebbe ricorso per tutta la sua lunghezza. 

Ho accennato di sopra ehe il sottozoccolo di prietre rustiche 

su cui poggia lo stilobate sia interrato. Con esattezza veramente 
ciö non potrebbesi asserire, considerando ehe non vi sarebbe stata 

ragione di costruirlo si grczzo e di pietra calcarea nostrale, am- 
messo pure ehe l'Architetto lo avesse ritenuto necessario, sia per 

la maggiore sveltezza delle pilastrate sia per garenzia dcUo sti- 
lobate. Ma le incisioni del Nolli' (Tav. III, IV c V) sui dise- 

gni di Vanvitelli * segnano questo sottozoccolo. lo opino ehe non 

vi sia stato giammai , e la mia opinione si fonda innanzi  tutto 

suli'Arco di Tito, il quäle non si pu6 animettere l'abbia avuto, 

poiche si erge immediatamentc sul lastricato della via Sacra, ehe 
sta airantico livello '. 

* Op. cit. lib. 3. pag. 53. 
' Op. cit pag. 66. 
" Op, cit, 

AvTert» il lettore ehe le otto tavole ricavate «lallo incision! del   NoIH 
nanno le proporzioni scritte in palini napolitaiii e in parti di niodulo. 

* Wey, op. cit. pag. 73. 
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E poi considero ehe necessariamentc l'Arcbitetto , dovendo 

piantarc le pllastrate su solida base , abbia dovuto far ricorso a 
quel gencre di sostruzione, anzi ehe all'ordinaria nuu-atura, ehe, 

per l'ineguaglianza della via e per altre cause accidentaU, si sa- 

rebbe potuta corrodere in prossimitä della supcrficie stradale. 
Aggiungo ehe se quei massi di pietra cakarca grezza aves- 

sero dovLito far 1' ufficio di zoccolo, la loro riscga rispetto allo 

zoccolo dcUo stilobate non sarebbe stata tanto eccessiva, di cen- 

timctri sessantacinque allo esterno verso la campagna e di cen- 
timetri trcntaquattro su i due lati minori , esternamcnte; e ehe 

la disuguaglianza della risega sui varii lati e il maggiore argo- 

mento ehe quella murazioue sia tutt'altro ehe un sottozoccolo, 

comc lo scgna il NoUi. 
Noh dissimulo perö ehe con Fagglunta del sottozoeeolo la 

massa acquistercbbe altra sveltezza; e fo voti ehe nella eostru- 

zionc della piazza prcsso i'Arco, e nei relativi riaecordi delle li- 

vellette si mctta allo scovcrto il rustico della base suddetta. 
Mentre lo stilobate ricorrc diritto e le quattro colonne, su 

eiascun fronte, sono situate eoi loro assi nel medesimo piano ver- 

ticale , la trabeazione ehe sopportano e profilata  in maniera  da 

suddividere la massa, dando naseimento ad un corpo avanzato sul 
centro, in corrjspondenza del eanto esterno delle colonne prossi- 

nie aU'Arco, a due fondati negli intercolunnii tra le precedenti e 

le colonne d'angolo e ad un nuovo risalto su queste uUime, pari 

alla sporgenza del corpo di mezzo. Lo stesso notasi dell'attico. 
Ben censiderando, si deve convenire ehe TArchitetto si av- 

visö giustamentc con tale partito, ehe alleggerisee la massa ge- 
nerale, togliendo la monotonia del predominio delle   ricorrenze 

orizzontali suUe verticali, e queste meglio riehiamando all'oechio. 
N& meno giudizloso e lo scompartimento degrintercolunnü 

sui fronti principali delle pilastrate, imperoccbe il piü basso qua- 

dro h determinato   naturatmente  dalla ricorrenza dell' imoscapo 

delle colonne e della cimasa d'imposta dell'arcata, i! piü alto e de- 
terminato dalla ricorrenza dell'astragalo e dell'architrave; e poichfe 

la  rimanente altezza sarebbe stata eccessiva per  un terzo scom- 

parto , cosi e stata suddivisa in due , in uno minorc immediata- 
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mentc sulla cimssa d'Iinposta dell'arcata, a metä Jel fusto delLi 

cülonna, neU'altro maggiorc, pari a\ quadro piü basso. 

Come savio partito fu quello di sitnare le colonne d'angolo 

In maniera ehe !o aggetto fosscminore sul fianco (un qun.'to dcl 
diametro) ehe sulla faccift priiicipale (nietä dül diametro), per 

aumento di soliditd; poicht; altrmienti tale colonne si sarebbero 

addentrate appena di un quadrantc nel pleno del monumcnto e 

Tocchio avrebbe tosto awistata !a fragÜezza della cantonata. 

Le facce minori dei fianchi son hsce ; soltanto a metA del- 

Faltezza tra 1' imo e il sommo scapo vi ha una targa o cartella 

rettangolare , formata di una bugna risaltata e sfettata ai canti , 

incastonata in una cornice scmplice costituita di un pianetto ed 

una gola rovescia. Essa e alta quanto il piccolo quadro a livcllo 

deirimposta e lunga quanto la distanza delie colonne d'angolo. 

Su queste facce rlcorre pure rastragalo e la base delle colonne; 

e solamente nel fregio del cornicJonc ricorrono i bassorilievi come 

nelle facce principali. 
Essende nello stesso piano le quattro colonne di ciascun fronte 

principale , ed essende profilato il cornicione sul vivo di quelle 

mediane, fu giuocoforza profilare anche quella parte di questo ehe 

poggia sulle colonne esterne. Lo stesso partito trovasi applicato 

nella base, nel dado e nella cimasa deirattico. Onde ne risultano 

due paraste ai cantoni, indi due quadri, uno per banda , e nel 

mezzo la grande cartella portante la iscrizione dedicatoria. I fian- 
chi deU'attieo sono lisci. 

Uno zoccolo terminale vi doveva essere-necessariamente, a 

forma sempHce di un sopra attico, al fine di gravitare qual eon- 

trappeso sulla cimasa , nella vertieale del vivo delle parastate e 

della cartella deU'attieo, la cui cornice, altrimenti, non si sarebbe 

poiuti reggere. AI presente mi po' di rozza muratura aggiunta ne 

fa Tufficio. 

Canina', integrando il nostro Arco con suo eonccpimento, 

lo rappresenta appunto eol sopra-figurato attico. 

' L' Arehitettura Romana, descritta e dimostrata coi Monumenti—Roma 
1832. 
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Come il sonOzoccolo interrato, ehe fa da sostruzionc alb 

niassa del monuniento, Tintcrno dell'elevato da qualche spacco 

aperto apparisce costituito di simili blocchl di pictra calcarea no- 

strale, Tutto il rivestimento 6 di marmo Pario , ehe in molte 

parti si mostra sfaldato sccondo superHcie di "clivaggio. 

Facilmente 1' interno dei pilastn e pieno nella maggior par- 

tc, sc non in tr.tto; mentre '-F attico ha 1'interno cavo, rico- 

perto da volta a botre. Per6,'se nello spaccato ehe rilevo dallc 

incisioni di Nolli (Tav. IV)-questa volta ha la generatrice pa- 

rallela al fronte principale del monumento, io stimo, sebben non 

flbbia potuto praticar saggi nella muratura, ehe per ragioni di 

arte nuiniria debba trovarsi in senso inverso, come ho eonsta- 

tato ti-ovavsi neirantieo arco del Sagramento, esistente in questa 

citt;\, del quäle in appresso mi occupecö; sia perche si elimina- 

no le spinte .verso il fronte, sia perche l'arco del volto avrebbe 

i suoi piedritti sulla verticale dci pilastroni del fornice. Forse 

Piermarini e Vanvitelli, ehe affidarono i discgni al Nolli, non 

posero mente a tanto. 

4.   STATO   PRESENTE  E  RESTALRt   DEL  MONUMEKTO 

L'Arco Traiano di Benevento ü mclto danneggiato dall'in- 

giurie del tempo e dal vandalismo dei monelli, ehe esercitaronsi 

al bersaglio contro le teste e le braccia, in particolare, delle fi~ 

gure dei quadri. £ invalsa la credenza tra i piü del volgo ehe le 
teste sicno State asportate^ massimc quelle delle figure delle due 

serraglie -deH'arcnta, da forestieri calati in Italia. Niente e di piü 
falso, perocche esse han subita la sorte di tutte le altre teste delle 

figure decapitate, E se il De Nicastro * asserisce ehe a tempi 

suoi ne fu furata qualcheduna, per arricchire gallerie, ciö si spiega 

col supporre legittimamente ehe quelle teste venlssero fatte ca- 

dere dai ribaldi per semplice vandalismo, e ehe per caso ne a- 

vessero tratto qualche volta profitto. Nei miei studii  ho  potuto 

' Giordano De Nicastro, Memorie istoriche dl Benevento, iuedite, Biblio- 
teca Areivescovüe di BeneTento, libro 3. pag. 53 e sog. 
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constatare c]}e esiste im ciimulo dl pietre sopra i piani delle cor- 

nici e dei riquadri, lanclatcvi dai monclli. Oggi, per vero dire, il 
rispcttü de! moinimcnto i maggiore, la sorveglianza dellc autorita 

piili altiva. 

Ho sentito parlarc di rcstauri. lo noii so come li iiitenda Ü 

volgo. Innanzi tutto, per rcstanrare le fignre, occorrebbe UQ 

lavoro ne facüe, nc lieve, con il concorso di artisti sommi. Sc- 
condariamente, perche quei rappezzi mi rappresenccrebbero quanto 

di piü brutto si possa ideare. Caritä di patria e amore d' artista 

mi fanno sperare cbe non si attenti a si audace profanazione, e 

ehe tutto si limiti alla prcsjrvazione di quelle parti ehe col tempo 

minacciano di venir ineno, e alla costruzione di una piazza d'ia- 

torno, onde i carri non vi passino disotto. ^ 

AU'oggetto feci disseppellire d:dla polverc djirArchlvio pro- 

vinciale, er son cinque o sei anni; un progetto di ima piazza e 

di tre vie spedlto dal Ministero della Pubblica Istruzione; e con 

r attuale Amministrazione Comunale ho collaborato per la piü 

pronta attuazionc di qiiello o poco diverso progetto , al finc di 

salvaguardarc il monumento e mctterlo in piü ampia veduta pro- 

spettica. 

Peccato ehe 1 mczzi pecuniarii del Comune non abbiano pcr- 

messo la costruzione d'una via retta fra il corso Garibaldi e I'Arco. 

L'efFetto sarebbe stato grandiose. 

Se non ehe, tenuto conto pur dclle avarie descritte, il no- 

stro Arco si conscrva molto meglio ehe quelle di Tito in Ro- 

ma , del quäle non avanzano di ancieo ehe il forniee con Ic 

quattro colonne mediane e la corrispondcnte partc della trabea- 

zione e dell'attico, mentre i fianchi vi furono sostituiti in que- 
sto secolo. 

' AveVo gia scrltte le sudette C033, allorchb il Governo si e deeiso a far 
l'estatirare qualche parte del monumeüto; e di fatti i lavori sono giä iuiziati. 
Sombra ehe si abbia intonzioue di rimettere quei pezzi ehe maucano dolla 
cornice deirafcticü, e riparare quella rleirordine di sotto. Questo e savio par- 
ti to, imperocche, come dissi, la cornice preserva le sculture sottostanti. Fo 
voti clie i rcstauri aieiio circoscrJlti in quosti confini. 

6 



20 Atta tRAlA^Jd 

5." UBICAZIONE DKLL'ARCO; PERCH^ DRTTO PORT'AURE^; SUO GENERE; 

DA CH[ E FERCHE ERETTO IN BEN'EVENTO; 

lli   Q.UALE   ANNO;   SUO   ARCHITETTO. 

V Arco Trai;ino c mcsso in prosecuzione dellc mui'a Jella 

cittLi nel lato di Settentrione, siil versantc del fiumc Calore. Di 1^ 

piirtivano dtie vic rom.inc, la Egnazia, c l;i Traiann; dirette en- 

trambe pei" l'Adriatico, mentre le altre duc vic, !a Latina e I'Appia, 

vi vcnivaiio da Roma. Ha le facce principali dcdinanti di 6^ gradi 

dal nicridiano. 

Rossi ' asscrisce, sulla fede di alcune memoi'ic manoscritte 

di Benevento, ehe qiiest'Arco all' epoca dcUa sua crczlone fosse 

messo ncl ccntro deila cittä , seguendo la comunc creden:?a ehe 
le fa assegnare una vastitä ehe noii ebbe. Per ora mi limito ad 

osservare ehe non e esatto quanto asscrisce quest'autore, riser- 

bandomi di fare, con altro iavoro, uno Studio accurato sulla esten- 

sione e delimitazione della cittd nell'epoca Romana e Longobarda. 

Sino a non molto cra stretto da mcschine catapecchie, ehe 

ne oecupavano affatto i fianchi; quando Pio IX, dopo la venuta in 

questa citti^ nel 1849, ne ordinö i'isolamento, secondo e espresso 

dalla iscrizione ehe si legge su d'una laplde messa a sinistra del- 

Tarco, uscendo fuori la citta, su una parete dclla prossima casa. 

L'essere stato stretto in mezzo da fabbriche pubbliche e pri- 
vate, fin dai bassi tcmpi, gU acquistö il nome di Poiia, comc gi;\ 

dissi; anche per la ragicne ehe a tale uso venne destinato. L'ag- 

gettivo Jiirea gli fu conferito per la squisitezza del Iavoro, anziehe 

per avcr avute dorate o di oro affatto le lettere dclT iscrizione 

dedicatoria. Esiste anche a Pola neU'Istria - un arco romano'detto 
Potia Anrca. 

De Vita ^ ricavö dairUghelU (Italia Sacra) ehe il nostro mo- 

numento si chiamava Port'Aiirea fin dal 774, perche in occasione 

della liberalissima donazione fatta da Arechi al Monastero di Santa 

* Op. cit. pag. LXXIV. 

* SolvaticOi o[i. cit. To!. 1. p.ig, 314* 
^ Op. cit. vol. 1. pag. 263. 
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Sofi;i Ji qucstn citt;i si fa ccnno dcl Mon.istero di S. Giovanni d'i 

Porta Atirca. 

Quest'Arco e trionf.ile o onorai'io? 

Dissi ehe i Romini innalzirono due spiele dl Archi, gU uni 
ononirii, gli altri trionfdi , ii seconda ehe intesi a celcbrLire le 

virtü civih'o militari del personaggio CLii venivauo dedicati. E ne 

alzarono sia durante la vita di qiiesti, ehe dopo. II nostro Arco 

6 trionfale, come quello di Tito, e a difFcrenza di qucllo di An- 

eona, pcrche in csso vengono, innanzi tutto, rappresentate le virtü 

gLicrrierc de! sonimo Imperatorc. La vittoria alata ehe lo ineo- 

rona, nel quadro di mezzo del lacunare de! volto, quadro ehe h. 

ineornieiato da un ricco fvegio di trofci militari , hi grandiosa 

mareia del trionfo rappresentata nelle quattro faeee del fregio , 

danno il signifieato piü chiai'o ehe tal sia. 
Ma sieeome si illustre Impcratore al valor militare aceoppiö con 

mirabile armonia Ic piü preelari virtü civili, vi si vedono rappreseu- 

tati eziandio i fatti piü interessanti del suo paterno reggimento. 

E questo e uno dei pregi piü notevoli del monumento nostro, 

il quäle, a difFercnza di altrl e delhi eolonna Traiana, in ispecic, 

ehe non portano raffigurati se non i soli fatti militari, riepiloga 

nei suoi quadri e bassorilicvi tutta la vita del sommo Imperadore, 

militare, civile, saera, pubbliea e privata.  ^ 
Esso fu erc'tto dal Senate e dal popolo Romano all' ottimo 

Prineipe, eome appare dalla iscrizione seguente ehe si legge nelle 

eartclle dell'attico in ambedue le faeee prineipali: 

IMP . C.KSARl  . DIVI . NERVAK . FILIÜ 

NERVAE . TRAIANO . ÜPTIMO . AVG . 

Gr^RMAN(CO . DAClCO . PONT . MAX . TBIB . 

PÜTEST . XVIII . IMP . VII . COS . VI . P . P . 

FORTISSIMO . PRINCIPI . SENATVS . P . Q . R . 

L'anno della costruzione e controverso tra gli cruditi: Giovan- 

ni De Nicastro ^ la riferisce alPanno 112 delFera vulgäre, Giordano 

* Rossi, op   cit. vol. I. |ta,Lr. VIII. 

' 0|j, eit. \iai!. 53, 



ARCO   TRAIAXO 

De Nicastro ' agli anni 112 o 114, sccoiiJo il vario computo 
dci fasti consolari; Giovanni Di Vita ^ al 114; Pratilli •'' alT anno 

115, perche il titolo di Imperatore VII in questo anno tbbe Tra- 

iano, seconjo la opinione dei dotti; i coritiniutorl dcl Salmon * 

al 114; Rossi ^ alTanno 114, inoltrato, ehe coincide coll'opinione 

dcl PrariUi. Q_Lieste sonö le piü verosimili, se devesi stare alla 

dotra dimostrazione ehe es.si nc fanno. II lettore ehe ha vaghezza 

di erudizione poträ consultare le riferlte opere. 

Quello ehe s'ignora affatto e il nome deirautore deiropsra. 

Vi ha chi ha messe innanzi quello di ApoUodoro, i! celcbre Ar- 

chitetto di Damasco, ehe lavorö sotto Tralano e Adriano, e da 

questi tu fatto uccidere, Essendo stato egli l'autore de! Foro Tr;i- 

iano, della colonna eocHde, ehe viavanza ancora al presente, della 

famosa basilica Ulpia, del grandioso ponte sul Danubio, e di tante 

e tante altre insignc opere eseguite ai tempi dei sudetri due Prin- 

cipi ^, massirae sotto Trainno ehe l'ebbe assai caro, c considerata 

la squisitezza del lavoro, la ipotcsi non c destituita di fondamento. 
Ne reea meraviglia ia ignoranza deU' autore, imperocche e 

noto ehe era proibito agii artisti di apporre il loro noine alle 
produzioni del loro talento, dovcndosi tramandare ai posteri solo 

quello del Principe; e ehe vi furono artisti ehe per eludere sif- 
fatta legge ricorsero al!o stratagenima di introdurre fra gü ornati 

qualehe simbolo ehe li ricordasse, come fec-'ro i'due eelebri ar- 

tisti Laccdcnioni, Brattraco e Satiro, che^ avcndo innaizati alcuni 

tempii in Roma, incisero sui piedistalh delle colonne, ehe ancora 

si conservano, ' una rana cd una lueertoia, ehe in greco   hanno" 

' Qp. eit. üb. 3. pag. 53. 
* Op. cit. pag. 258 e sog. 
^ Dalla via Appia, riconoseinta s doscritta da Roma a BriinÜsi di Fratic. 

Maria Pratilli—In Napoli MDCCXLV per Giovanni De Simone. 
* Lo stato proseiite di tutti i paesi e popoli del mondo, Venozia, Giaiiib. 

Albrizzi, MDCCLXI, vol. 23, paj. 230 e seg, 
' Op. cit. pag. XLIV. 
* Milizia—Momorie <1egli Architotti anticlii c mtjdenii  vol. I., pag, 63 

e scg. Bassano MDCCLXXXV. 
^ Milizia—Op. eit. pag. 50. 
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hl stessa sigiiific.izione dei nomi loi"o. Dobbiamo per contrario 

alla diligenza degli storici hi memor-ia di- molti artisti e delle o- 

pere da questi csegurtc. 
Ciascun autore ehe Im trattato dcl nor;tro monumento ha 

emessa la sua opinione intorno al principio ehe denb al Senato 
e al popolo Romano la elczione di qucsto slto, a pp.'ferenza di 

Roma 0 di altro. Credo ehe tutti non avrebbero divagato inutil- 

meiitc, sc ave.ssero posto mente ehe in Roma da poco cra stato 

giä innalzato un altru Arco, come sappiamo, nci pressi della Ba- 

siiica Ulpia, ncl foro Traiano; ehe, doveiidosi trihutare nuovi onori 

air ottimo Prineipe , npparvc cosa piii idonca innalzargÜ un s'i 

cclebre monumento in provincia , c proprio in qucl siro dondc 

avcva inizio una strada costruita da kn con proprio damro , c 

per dove egU era passato e ripassato in oceasione dellc orientali 

imprcse giierresche. E tanto plü ciö non dee reear meraviglia,. 

se si consideri ehe i Romani ebbero i! buon gcnio di crigcrc 

monumenti in ogni angolo dcl mondo loro soggctto. E questa la 

piü segnalata delle loro glorie. 

6°   ESAME   DELLA   PARTE  ARCHITETTONICA 

Ho data una sommaria deserizioüe del moniinientö, tanto per 

farne intenderc le parti prineipali, ma precipuo fine di questo la- 

voro si fu , come dissi , l'esame artistico , sia architettonlco ehe 

scuhorio, non essendomi sembrata completa opera quella dci varii 

autori ehe ne hanno trattato, e peculiarmente quella degli scrit- 

tori di cose d'arte, i quali, ripetendo scmprc i medesimi crrori, 

niostrano ehiaramente di non a-ver bcn conosciuto Ü nostro Areo. 

Non voglio anticipare giudizio, ma premetto fin da ora ehe 

per riüscirc affiuto al mio scopo , mi sarä giiioeoforza ricorrere 

sovente ai raffronti tra questo e Tareo di Tito, imperocch^ da 

qucsto Studio eomparato io dovrö trarrc i migliori argomenti in 

difesa dei prcgi de! nostro monumento. 

Pianta, stilobate, aletle—Sovgendo il monumento isolato, ha, 
come quello di Tito, due pilastri, ehe sono rappresentati in pianta 

(Tav. II) da due rcttangoli poco ailungati. Vi si nota ehe mentre 
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tutte Ic Otto colonne  .iffcrettano di im  modulo  siille diic  facce DO 

principall, quelle d' angolo sporgono appena dl mezzo modulo 

dalle facce latcrali. Questo partlto, dissi_, serve a rendere piii so- 

lidl i quattro cantoni. 

Un'altra osservazione e a fare, ed e, ehe l'Archltetto non ha 

dato piü di un modulo dl aggetto alle colonne per non togliere 

vista ai bassorilievi ehe sono incastonati ncgl'intercolunnü late- 

ral!. Cosi ha praticato anche per le quattro alette neirinterno del 

fornice. 

Dissi ehe 11 sottozoccolo rappresentato al dlsotto dello sti- 

lobate neile incisioni di NoUi e da questi asserito esser ricoperro 

dall'ineguaglianza del seiciato, non esiste; e ehe la sostruzione di 
grossi blocchi di pictra calcarca, attesa la larga a disuguale risega, 

dcvesi ritenere piuttosto eome una platea di fondazione. 

Lo zoecolo, come il dado e la eimasa dello stllobate (Tav. 

I, II, III, IV e V) ricorrono per diritto sul fronte e sui fianchi; 

sono intcrrotti soltanto aH'incontro delle alette del fornice, dove 

ricorre , con doppia profilatura sotto di queste il solo zoecolo e 

l;i cornice di base_, mentre ü dado e la eimasa si nrrestano alle 

alette medesime. 

Tra le alette di eiascun pÜastro neirinterno del fornice, per 
quanta e l'altczza deila eimasa sudetta e della base delle colonne, 

(neUa Tav. IIJ, ricavata daUc incisioni del NoUi l segnaio erronea- 

meule) ricorre un fascione liscio in aggetto, ehe nella Tav. I si 

distingue chiaro nell' interno della luce , al di sotto del quadro. 

Kon v'ha chi non vedc ehe cosi le alette sono risultate assai piü 

svelte. Queste nell'arco di Tito, all'interno del fornice, non scen- 

dono, nia si arres^ino sul fascione, ehe ricorre sino ai loro spi- 

goli esterni. E per conseguenza lo zoecolo ricorre diritto nell'in- 

terno del fornice stesso. A me sembra ehe il nostro Arco abbia 

in ciö un vantaggio su quello di Tito, in quanto ehe il partito 

deli'aletta risaltata, nascente dallo zoecolo neirinterno deirarcata, 

gli ha conferito maggiore sveltezza e leggiadria. 

Selvatico * non approva neirArco di Tito 1'alto stilobatc. 

* Op. cit. pag. 163 (IflUa parte prima. 
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perdie, ei dice, le colonne, messe lassii, acquistano un aspetto di 
magrezza. S'Intende ehe lo stesso andrcbbe detto de! nostro Arco. 

Ma io non divido l'opinione di Selvatico, scmbrandomi quello un 

partito inevitabile; imperocche, diversamente, la massa avrebbe do- 

viito assumere piü ampie proporzioni, clevando troppo il nionu- 

mento, e le basi delle colonne, coiiie i piü bassi quadri di sculttire 

sarebbcro stati esposti a niaggiori ingiuric. Se it picdistallo non 

i ammesso dai puristi deli'architettura, io stimo ehe sia mighor 

partiio uno stilobate simigliantc ehe quello dei magri piedistalli 

degli Archi dl Costantino e di Settiminio Severo. 
Una delle cose piü eleganii e pregcvoli deil'Arco di Bene- 

vento e la cornice dello zoccolo dello stilobate (Tav. V). L'am- 

pia gola diritta rovesciata sotto Ui scozia e di un grandioso ef- 
fetto; come e bella la combinazione delle modanature al di sopra 

della scozia. Elegante del pari e la cimasa dello stesso stilobate. 

Scrlio ' istesso, cosi rigoroso, non puö trattenersi dairosservare 

ehe « questi duc membri sono vcraniente di buona manlera e 

» belü membri di scorniciamenti   » 
Ordine^Al di sopra del dcscritto stilobate si eleva l'ördine, 

il quäle e corintio sccondo Selvatico, composito secondo Serlio ^ 

ed altri (Tav. I, III,  V c VI). 
Comincio col rilevare ehe Selvatico non vidc il nostro mo- 

numento, e ehe altra cognizione non ne ebbe se non quella ehe 

apprese dall'opera citata dei eontinuatori del Salmon, ehe scris- 

sero la stessa cosa. 
Ma, a parte ciö, l'ordinanza del nostro Arco e corintia o e 

composita? Fa mesticri soffermarci un poco su questa difficilc qui- 

stione. 
Innanzi tutto , i! composito fu veramente mi ordine a se 

presso i Romani? 
Roma prese il meglio delle arti dalla Grecia, c di lä trasse 

i migliori artisti ehe lavorarono in Roma e nelle province sog- 

gette; e i Greei non conobbero ehe i trc ordini, dorico, ionico 

' Op. cit. 
' Op. cit. 
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e corintio. Quando gli Architetti Romaiii presero a costruire, se- 

guirono per lo piü fedelmente i precetti dell' arte greca. Onde 

Vitruvio si attenne a prescrivcre qucsti, rifiutando e riprovando 
ogni licenza ehe da essi fosse divagaüa. 

Ed e pur vero ehe ai tempi suoi 1' arco non ancora aveva 

avLito il predominio ehe ebbe dl poi nelle romane costruzioni. 

Fn sotto l'impero ehe si erearono quelle meravigliose masse ar- 

ehitettonlehe di eui avanzano ie reliquie. Per !a quäl cosa, se il 

bisogno dei primi tempi fu ristretto alle tre ordinanze SLI riferitc 

con poca variazione nei particolari, poscia questi si dovettero a- 

dattare alle esigenze delle nuove proporzioni create daile nuove 
massc per eagione deirareo. 

E ehe qualche licenza cominciava a far eapolino e a svinco- 

Lire la fantasia dalle pastoie di un rigoroso precettario lo appren- 

diämo da Vitruvio ', perehe ei ei dice: « Vi sono poi alcuni ge- 

» neri di capitelli, Sopra le stesse cobnne, d'iversumente denomimiü, 
» dei  quali  perö noi non possiamo   indicare Ic proprieti   delle 

» simmetrie, ne dirli pure un nuovo genere di colonne; ma ben 

»  vediamo ehe le loro denominazioni   sono State  trasferite  eon 

» varie mutazioni dalle corintie, dalle ioniche e dalle doriche; per- 

>} ehe sono quelle medesime simmetrie, alterate dalla raffinatezza 
»  di novelle seulture ». Ora, stando a eiö ehe ne dice un autore 

si eerto, egü e evidente ehe nuove forme  di eapitelli si anda- 

vano ideando, pur conservanti le simmetrie proprie dell' ordine 

eui si riferlvano. Se fosse allora giü compreso in  queste nuove 

forme quello ehe noi conosciamo col nome di capltcllo  compo- 

sito non sappiamo; ne, essendovi, se fosse gik ridotto alia per- 

fezione di questo.   Una nota alla stessa pagina della   traduzione 

di Vituvio  dei  Viviani h awertiti   ehe  i  pl,:i   antichi  eapitelli 
compositi  sieno quelli dell' Arco di Tito. Della   stessa   opinione 

sono gli Architetti Glovan Battista Spampani c Carlo Amonini -, 

* L'Arehitettnra di Vitruvio, tradotta da Viviaüi, Udine 1830, libro IV, 
capo I. paragrafo 12. 

* Gli orLÜni di A.-chitettura Civile di M. Jacopo Ba.ozzi da Vi-nola ecc 
Kdizioqe 2.» RlUaQose-Milaao mCCCTilW, VaHardi P. e Gius. pagioa 59. 
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non ehe d' Aviller , * il quäle da ragione al nostro Scamozzi 

di aver nomato romano anzi ehe composito quel capittllo, poi- 

che composito e gencrico di moltri altri appartcnenti a divers! 

ordini. 
II trovarsi ü capiteHo composito o romano usato per la pri- 

ma volta neir arco di Tito ha fatto ritenere a qualche scrittore 

d'arte, come Ponza, ehe quello sia proprio di spettanza degli Ar- 

chi di trionfo, e lo chiamano trionfale; pur noi sappiamo ehe vi 

sono molti archi ehe hanno il capitcUo corimio. 

Ma , con la creazione di questo nuovo capitello si creö un 

nuovo ordine ehe i piü chiamano composito? L'autoritÄ di tutti 

i migliori scrittori di cose d'arte, fra cul Quatremere de Quinc}', 

Canina, Melani, Selvatico, Mllizia, non lo fa ritenere, come non 

!o possono far ritenere gli esempi stessi dell'arte romana, impe- 

rocche tanto nelFArco di Bencvento ehe in quello di Tito, come 

nelU piü parte, base, colonna, trabeazione appartengono all'ordine 

corintio. Dove c dunquc l'ordine trionfale di Ponza, l'ordinc com- 

posito 0 romano di altri? Per la quäl cosa non ha ragione Ü Sel- 

vatico di dire addirittura corintio Tordine del nostro Areo ; ma 

non c men vero ehe esso non sia composito o romano o trion- 

fale, come lo si voglia chiamare, e ehe s'inganni Serho, il quale 

pur rileva ehe la base e corintia. L'errore il piü sovente e con- 

tagioso. Nolli avrebbe voluto addirittura cambiar la base da co- 

rintia in atticurga, non ponendo mente ehe Tordine, meno il ca- 

pitello, sia corintio. 
-Bait;. —Abbiamo appreso gia, senza volerlo, ehe la base dclle 

colonne dell' Areo Traiano di Benevento sia corintia. Essa non 

poggia immediatamente sopra la corniee dello stilobate , ma su 
di uno zoceolo, (Tav. V) di felice concepimento , perehe , cos'i 

soUevata, meglio la si seorge; cosa si di leggierl trasandata nelle 

moderne costruzioni. Cosi e stato praticato pure negli Archi dl 
Tito e di Ancona. Perö in quest'ultirao lo zoceolo presenta uno 

specchio incavato con pianelto e gola in giro, mentre in questo 

' Cours d'Architecture, par Is Sisur C. A. d'Aviller,   Arcbitocte, a Pa- 
ris, chez Charles—Antoiue lombert, MDCCLX, pag. 88. 



4^ AKCO TRAIAKO 

nosiro e in quello Ji Tito e liscio , e risalta in corrispondenza 

delle basi delle colonne. 

L' altezza dello zoccolo e iiguale nei dtie ultlmi Archi. La 

base di questo dl Bcnevento e ^\ di parte (col modulo diviso in 
30 parti) piü alto di quello di Tito, ehe e uguale ad un modulo. 

Ma le proporzioni delle membrature variano insensibilmente. Serüo 
la stima molto ben proporzionaia alla colonna. Comc neirArco 

di Tito, qucsta base ricorre intera con tutte le sue modinature 

sui tre fronti esterni di ciascun pilastro, ncgli spazii degli inter- 
coliinnii. 

Colonne — II fusto delle colonne ha 1'altezza di moduli 15, 
parti 26 e ^,'3, compresi Timo e il sommo scapo; e, compresovi 

pure l'astragalo del capitello, l'altezza ä di moduli 16, parti o e 

'/'e- Nell'Arco di Tito, per contrario, tale altezza e di moduli 16 

e parti 19. E aggiungendo tanto all'una ehe all'altra l'altezza dell.i 

base, si ha ehe mentre nell'Arco di Benevento Taltezza della co- 

lonna con l'astragalo c di moduli 17 ed i parte, in quello di 

Tito e di moduli 17 e parti ig; quindi in quest'ultimo e piü alta 

di parti 18, cioe di poco piü di mezzo modulo. Perö, mentre la 

rastremazione della colonna del primo e di parti Otto, quella 

della colonna del secondo e di parti 8 e 7e- La maggiore rastre- 

mazione della colonna del nostro monumento giudiziosamente le 

conferisce quella sveltczza ehe le sarebbe venuta meno per manco 

di altezza. Ecco come erano profondi nella conoscenza dei prin- 

cipii dell'arte gli artisti di quell'epoca! 

La rastremazione comincia ad un terzo del fusto della co- 
lonna; la quäle ha 24 scannellature cavc come nell'Arco di Tito. 

Cnpitd!o~l[ capitello dell'Arco di Benevento e romano, co- 
me gi;\ dissi, e come il disegno l'indica (Tav. VI), identicamente 

a quello di Tito; e come questo ha la foglia di ulivo. Pero Tal- 

tezza del nostro e di moduli 2 parti 8 e ",',2» cloe circa di moduli 
2 e parti 9; mentre quello di Tito e di moduli 2, parti 12 e 'f^, 

cioe un poco piü alto. Q.uesta leggiera differenza e vinta dalla 

maggiore rastremazione della colonna al sommoscapo , e quindi 

del capitello alla base delle foglie suU'astragalo, e dalla minore 
altezza della voluta. 
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Ho detto ehe il capitello del nostro Arco , come quello di 

Tito, h romano ed ha la fogUa d'uiivo. AI proposito osserva Me- 

lani: ' « Amante di imprimere ovunque la traccia del proprio ge- 

» nie, invece dell'acanto spinoso, usato in Grccia, il romano uso 

» inolto la fogha d'uiivo; stmna contradizione in un popolo sem- 

» pre in guerra e ehe diffondeva con suprema prodigalita il scgno 

» della pace sui proprü monLimenti. » 

E devesi rltenere ehe, se nello adottare tale foglia nel ca- 

pitello corintio l'artista romano v'impresse uno Stile affluto pro- 

prio, a piü forte ragione ei sia riiiscito originale compiiitamente 

qiiando 1' applicö al capitello composito o romano, ehe per tal 

guisa puö denominarsi addirittura romanamente romano. 

Non farö qnistioni di gusto, ne di predilezione della fogüa 

di acanto o di ulivo_, potendo ripctere con Giannina Milli 

Son belle al pari, amho in disparte; 

ma non posso dispensarmi dal pregare il lettore ad aralnlrare me- 

co la bellezza e la eleganza del capitello del nostro monumento, 

bcllezza ed eleganza ehe ci trasporterebbero neirintricata quistione 

su! se i romani cbbero sentimenco artistieo. Sc t incontrastabüe 

ehe questo eapiteho e creazione afFatto rornana, sia pure di A- 

poHodoro o di altro artista greco ehe abbia lavorato in Roma, 

devesi eonvenire ehe i Roman! ebbero il gusto e il sentimento 

dell'arte; e se questa nei suoi prineipii organici e ornamentali si 

discosta dall'arte greca, ciö avvenne per effetto deiramblente, dei 

costumi e dei bisogm diversi. 

Trabea:^ioiie—Questa (Tav. VI.) non poggia direttamente sul 

capitello, ma, come nell'Arco di Tito, su di un dado, ehe nel pri- 

mo e alto 3 parti e '/s? ^ ^^^ secondo 4 partl e mezzo. Questo 
dado, ehe c ricavato dalla stessa pletra del capitello, aggetta fuorl 

11 vivo dell' architrave e fuori la colonna di quattro parti. Lo 

scopo ne e evidente, quello di non flir gravare suU'abaco del capi- 

tello, ehe ne potrebbe essere offeso. Questo giudizioso partito fu 

' MoL-iui, Decorazionc o  luduatviö Artiatiehe  (Manuali Hoopli) Vol. I. 
t>ag- 102. 
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adottato non ostante ehe la tegola dell'abaco noii fosse intagliata, 

comc nel capitello di Vignola. 
Ncli' Arco di Tito tutta la trabeazione e alta 5 mojuli , i 

panc e ',,; nel nostro e alta 4 nioduli, 25 parti e^'/,,, ciot- poco 

meiio di cinquc moduli. Ma nella distfibuzionc delT altezza tni 

l'architrave, il frcgio c la coniice variano alquanto. 
Jichilrave^^'iW Arco di Tito c alto i modiilo c 15 parti; 

nel nostro i modulo, 9 pnni e ';^^. Le mcmbraturc sono iden- 

ticbs e dello stesso nuniero. 
Fregio—ticl primo e alto i modulo parti 14 e ^j^, nel se- 

condo T modulo, 17 parti e ^1,. A me sembra essere piii gran- 

dioso partito questo dl aumentare I' altczza del fregio a spese 

deirarchitravc, per mettere in miglior veduta i bassorilievi dclk 

marcia trionfale. 
Cornlce—QpesX:\ e presso ehe delle medesime proporzloni nei 

due monumenti, non differendo in altezza ehe di ^,,3 di parte, di 

cui e piLi alta quella deirAreo di Tito. Le membrature sono quasi 

Ic stesse, meno ehe al di sotto dcUa gola della cimasa, dove, in 

cambio dei listelio e della gola rovescia, nel nostro monumento 
c un grazioso ovolo greco, leggiadramente intagliato e riflessato 

nell'innesto con la grande gola diritta. Non puossi disconvenire 

ehe fu qucsta una felice ispirazione per ovviare alla monotonia 

dclla ripetizione della gola roveseia due voltc nella cornice e 

altrettanti nell' architrave. II dcntello e mclto piü svelto nel 

nostro Arco. Quivi, eome nella nostra corniee, a! di sotto dei 

dentelli non v' ha ehe la sola gola roveseia, ehe poggia sul 

fregio direttamente. Questo mi sembra piii logico partito di quel- 

le di Vignola ehe aggiunge sotto di essa un fusaroto e un li- 

stellino, due membrature deheate, improprie a reggere la sopra- 

stante eariea. 
Modigluvii — 'Üna particolaritä degna di eonsiderazione e ehe 

i modiglioni della nostra cornice, come quelli dell'Areo di Tito, 

portano al di sotto , inveee della foglia, due delfini intrecciati , 

aventi le teste, fra cui e una vaga conchiglia, rivolte alla base, 

e le code involgcnti il cartoccio esterno (Tav. VI). Essi sono ri- 

partlti in guisa da corrispondcre il penukimo sull' asse c 1' Ulti- 

mo sul catcto della colunna. 
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Ovoli—Quesü rispondono avvicendatamente rj mezzo dei 

dentclli e dcgii spazii, a diiferenza di quelli dcl Vignola ehe vanno 

tutti a! mezzo del dentello. 

Gli ovoli del nostro monumento sono ti'a i piü belH esempü 
ehe prest'iiti 1'archicettiira romana. Scolpiti in rutro rllievo, ap- 

pcna di poco si attaccano al mai-mo, con effctto niirabile di pro- 

spettiva aerea. Sembrano ;iddiritu:ra dt-gli uovi incastoiiati ncl 

ccrcinc o giiscio, da cui li sep.ira il cavo artiäticameiUt; profon- 

dato. Cio non praticavasi per prodigalitä di lavoro di scalpeüo 

iiia per sapicnte magistero, per profonde conoscenze dei principii 
deli'arte. Laddove mancava la luce, come sotto il gocciolatoio, 

si otteneva il rÜievo degli ornatl col profondarli di pIü. 

Lacunari—Ü lacunare o soffitto del gocciolatoio ha i rosoni 
variati (Tav. VI). Quelle dell'architrave (Tav. IX) ha dei vaghi 

tiüfi d'acaiuo incastonati in un incoriiiciamento dl gola e pianetto. 

Comidcra^ioni generali suUa Irahea^ione —^lu ehe Ic parole, il 

disegno dimostra mirabilniente la bellezza di questa trabeazione, 

dove Tocchio trova un giusto riposo nclla ordinata e.proporzio- 

nata successione dcllc parti, e la ricca ornamcntazione e trat- 

tata con gusto elegante, senza disturbo^della rieorrenza delle linee 

e deir efFctto d' insieme. H la sintesl piü bella della varietA ncl- 

r unitd. Scrlio istesso la dice molto hen proporzionata al rima- 
nente dell' cdifizio : « e benche !a cornlce sia alqiianto piü a!ta 

» dell'ordine dato da Vitruvio, (ma abbiam visto ehe non si di- 

» scosta ehe di una frazione da quclla di Tito) non di meno 

» eita e ben proporzionata. » E quanto dirc. Pero nun s>ippiamo 

se questo giudizio sarebbe rimasto !o stesso , ovc Serlio avesse 

saputo ehe ü nostro cornicione ha i dentcHi intagHati, contro i 

qucili si scaglia fieraniente, quanJo sieno accoppiati ai modiglioni. 

Dissi ehe egli da un disegno della trabeazione col dentello con- 

tinuo, e sopra di esso intesse il suo discorso, clogianJo 1' archi- 

tetto deU'opera ehe si sarebbe ispirato ai preeetti Vitruviani. Ebbi 

ragione di credcre ehe Serlio non vidc il nostro monumento; ov- 

vero e a pensare ehe abbia omesso l'intaglio nello sehizzare , e 

poi so De sia aftatto dimenticato. Egli stesso confessa essersi di- 

mentieato degli ornati nel disegnare la cornicc d'lmposta deH'ar- 

cata 4el fornice. 
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Hanno poi ragione tutti siffiitti precettisti a dare 1' ostraci- 

smo ai dentelU intagüati in quella cornice ehe porti i modiglioni? 
I moltissimi esempii dell'antichitA c dcl rinascimento non gliela 

danno di certo. Ma loro, coiiie ni retori ed ai grammatici, vanno 

compatitc molte cose, in grazia deU'amore per l'arte! 
Fomicä (Tav. III).—Sottraendo allo stilobate il piü hasso zoc- 

colo, ciie non esiste, come vedcmmo, e ehe non potrebbesi con- 

siderarc mai per tale, I'altczza di unto Tarco rcsta di moduli 25, 
parti 2 e ",^3, suUa larghczza delia luce di moduli 16 e ^/^ d'i 

parte; cioe l'altezza e ima volta e niezzo il diametro dell'arco , 

sccondo trovasi praticato anclie in quelle di Tito. Paiiando di 

quest'ultimo, Selvatico riprova tale proporzionc; ma Canina atte- 
sta csser la proporzionc piü comunemente impiegata. A crcder 

mio (perche pare ehe Canina erri alquanto intorno all' Arco di 

Sergio Lepido a Pola, riportato anche dal Selvatico) solo l'Arco 

a Traiano in Ancona si eleva di molto, oltre queste proporzioni, 

e di tanto da cadere in un difetto opposto. Se i fornici della pri- 

ma maniera si vogliono dir grcvi, quest'ultimo e eccessivamente 

secco con circa tre diaraetri di altezza, checche ne dicano gli en- 

tusiastici della magrezza ,^che e un difetto come la pesantezza. 

E io opino ehe non giä per ragioni di esietiea, ma perehe il na- 

vigante lo potesse scorgere di lontano, l'artista lo volle costruire 

cosi alto. In appoggio di questa supposizione sta pure la esistenza 

delFalco stilobate, oltrc il proprio, su cui si eleva tütto il monu- 

mento, a differenza di altri simigliantl. 
Dalle tavole IV e VIII si rileva la grandiositd e bellezza del- 

!' intcrno dcl forniee del nostro monumento, interno ehe stimo 

Hi gran Uinga superiore a quello di Tito. Le quattro alette ehe 

fan da stipiti delF Areo con cornice intagliata portano per tutta 

l'altezza un riceo fiore a stelo, nascente da un maestoso aeanto, 
(non eaulicolOj come dice Rossi), e sostenente sulla eima l'aquila 

romana eon una specie di seettro fra gli artigli. Non si ravvisa 

piü se eol becco portava una corona di alloro, come asserisee il 

citato aiitore. 
Air imposta dcU'Areo ricorrc una eorniec , ehe Serlio diee 

bene intesa, formata di listello, astragalo, fregio e cimasa; i due 

primi son lisci, l'ultima e finamente intagliata. Per membratqrq 
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ej ornati c iJcntica alh sopracornice de!h trabeazionc , perche, 

come questa, ha gocciokitoio, listeUo, ovolo greco, gohi dritw c 

pianctto. Questa comice J'imposta risalta suUe alette, e permette 

ehe neü'intraJosso giri, ai due estremi deU'arcata, iina fascia di 

pari hirghezza c scorniciamento delle alette, con uii bei fiore di 

acanto, p:ü volte ripetuto. 

A! di sopni della mcdcsima cornice d'imposta, tra Ic duc fa- 

sce descritte, ricorre un fregio ornato dl una spccie di giglio di 
foglie d'acanto e di graziöse rosotte avvicendataniente. Della gra- 

zia c bcllezza di esso lascio giudicc il lettore. 

Da questo fregio ha inizio lo sconipartimento del volto a 

cassettoni, divisi fra loro da una treccia ad elica, fermata da ro- 

sette ad ognl incrocio. 

£ inutüe aggiungerc descrizione per ispicgarc rornamcnta- 

zione dei cassettoni, perche i disegni ne mostrano tutti i parti- 

colari. 

Nel mezzo del volto lasciano un maggior qu^idrato, incor- 

niciato, da un trofeo di arini, vesti ed altri arnesi guerreschi, c 

portante nello specchio di mezzo due figure in bnssorilievo, Tra- 

iano in abito eroico e manto imperiale, ed öna Vittoria alata ehe 

gli posa sul capo una corona di alloro. 

L'archivoko e formato di un listello, una gola rovescia, un 

tondino, una prima fascia, un'altra fascia , un altro tondino ed 

una terza fliscia, tutto liscio, scnza ornamentazione o intaglio. E 

di larghezza pari a quella deli'aletta. 

Sermglia^Mla chiave i duc archivolti vengono intcrrotti da 

una serraglia , a forma di mensola, ehe lascia tanto sporgcr di 

sotto una grandiosa foglia d'acanto, da sostenere due figure al- 

legoriche in tutto rilievo (Tav. I, III, VII e VIII). Della bel- 

lezza e dei ricchi intag'ii ehe l'adornano fanno fede i disegni. Do- 
vendovi ritornar sopra, non aggiungo altro per ora. 

U'\\ Atiico (Tav. l, III e VII). — Accennai all'attico quando de- 

sfcrissi sommariamente il nostro monumento, ed ora 6 tempo di 

riferirnc i particolari. 

I puristi o rigoristi in arte ripugnano da questa parte dcl- 

l'architcttura, e credo ehe abbiano perfettamente ragione allorchfe 

si riferiscono   agli   edifizü ;   ma   non cosi   trattandosi   di   nionu- 
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menti in generc , e in ispecie degli Archi , per i quali V attico 

e partc integr;ile dcU' organesinio. 11 voler fare astrazione dallii 

•TiatÜrrf-eä örigine di siffluti monumeiiti bscia cadere Ponza in 

m-fg^ave ei*rore di giudizio a riguardo dcgli atttci , corae Du- 

rand per l'applicnzione dcgü ordini in essi. He credo^sia pur giu- 

stificato i] peiisicro di Ponza sulla ecccssiva altezza dcU'anico-ne- 

gli Archi, se si pon mente all'ufficio cui csso e dcstinato, cioe 

quello di contencre la grande tavohi dcdic;Uoria, ove i carattcri' 

si vedcssero tiitti, ad onta deiraggctto dcUa trabeazione sotcopo- 

sta, e di tale grandezza da essere ben leggibili. AI quäl propo- 

sito Wey ' giustamente dice: « Pcrche mal gli Architetri mo- 
» derni ehe fanno talvolta, in tisiche lettere illeggibili, bugiardc 

» iscrizioni, pcrche i nostri edili non si ispirano alle giuste c leggi- 
» hiii iscrizioni detl'antichiu^? Quanto piü risaliamo verso il secolo 

» di AugListo, tanto piü esse sono tracciate in Icttere grandi. 

» Quclla gcnte di gran criterio aveva comprcso ehe Tocchio dcve 

» trovarc la sua picna soddisfazione in lutto ciö ehe gli vien 

» prescntato, e ehe i caratteri ili scrittura arabesco parlantc, ehe 

» anima e adorna una superfieie, devono essere leggibili dal punto 

» un pc' lontano in 'cui il moiiumento verrä contemplato ncl suo 

)) eomplesso. » A conseguire questo intcnto ei voleva l'attico; e 

ne e prova ehe tiitti ne sono dccorati. Sülle loro proporzioni pol, 

l'artista ebbe vario talento, a seeonda dclle cireostanze. In qucs:o 

di Bencvento e in quello di Tito e metä di tiitta 1' altezza de] 

sottoposto ordine; in quello di Aneona e un terzo. Ma bisogna 

ricordarsi ehe le proporzioni dl quest'ullimo escono dalle norme 

piü comuni dcgli Archi. 
L'attico ha base, dado e cornice, tutti e tre risaltati in cor- 

ri.spondenza di quelH descritti dei sottoposto ordine. La base si 
eompone di un alto zoccolo e di una parte modinata presse ehe 

come quella dello stilobate, eecctto ehe e priva dtlla scozia. Serlio 

elogia il poco aggetto di essa (eonseguito appunto con slffatta 

soitrazione) onde meglio la si veda da basso. II dado, su!le due 

fronti principall, risalta ncl mezzo ove c la cartella o tavola per 

l'iscrizione dedicatoria, risalta pure sui due pilastri d' angolo c in- 

' Op. cit. pag. 71. 
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cassa tr.T questi e la prima. Aggiungere altri partic(?lari h OZ^GSO, 

poiche,-i, disegni mostrano evidenti le varie parti. 
Osservisi h elegante semplicit;\ dcllo scorniciamento ddhi 

cartelhi e la elegante e proporzionata forma dcllc lottere. Dl quc- 

ste ora avanza soltanto 1' incasso, con i fori ehe tratteiievano le 

letterc in bronzo dorato , ehe aviditA di guadagno dove consi- 

gliare a togliere. 

£,a cornice e a simiglianza della lonica, come si vede. Serlio 

la stima troppo alta rispetto alla proporzionc dell'epitaffio; avreb- 

bc voluto il gocciolatoio piü alto e di maggiore sporto; e l'a- 

vrebbe. jpdfita ancora piü (onde e a concepirne ehe in genere gli 

piacque) se « non vi fossero tanti intagli, ma ehe i membri fos- 

» sero cosl compartiti, uno schietto e l'altro intagliato. » 

Per riguardo agli ornamenti o intagli parmi abbia iMgione, 

tanto piü ehe il lacunare del gocciolatoio e a sua volta pure or- 

nato a squame. Ma non cosl nel rcsto; ove si consideri ehe que- 

sta cornice e situata a tale eminenza ehe Tocchio in prospettiva 

nc abbraccia Tinsieme sotto un certo angolo, ehe diminuisee Tal- 

tezza delle parti verticali, tutta l'altezza di essa non pare ecces- 

siva. Ne sembra giustificato 11 desiderio del maggiore aggetto del 

gocciolatoiOj se con tal partito il SerHo avesse voluto ovviare al- 

rinconveniente dello stillicidio sulla tegoln della sottoposta tra- 

beazionc; imperocche allora l'aggetto di tutta la cornice dell'at- 

tico avrcbbe dovuto sorpassare quelle di quest'ultima. II ehe non 

nii sembra logico, ove si consideri ehe se la prima e un coro- 

naniento, la trabeazione e la cornice principalc del monumento; 

e ehe, per la eminenza di quclla, 1'angolo prospettieo fa vedere 

tutte le facce orizzontali delle varie membrature, e sembrare, per 

conseguenza, in maggiore aggetto il gocciolatoio. Avrei conce- 

pito piuttosto la soppressione della gola rovescia e del listello ehe 

nitercedono tra la cimasa e il gocciolatoio, perche non vi pro- 

dücono buona armonia di parti; e ciö a vantaggio dell'elevazione 

del goeciolatoio e della cimasa, pur rimanendo costante l'altezza 
(Ji. tutta la cornice. 

Considera:^iöni genetali sulla parte architUionica del monumento^ 

Dair ampia descrizione ed csposizione delle pnrtl architettoniche 

del nostro monumento, dal parallelo con quello di Tito, penso 
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ehe il Icttorc abhia dovuto gii\ trarre argomcnto ehe il primo 

abbia pregi ehe non la cedono al sccondo, e ehe in talune parti, 

come nelle alette e in ahri partieohiri del fornice, nella sopra- 

cornice deUa trabeazione 1ü avanzi ancora. 
Qulndi avevo ragione di lamcntare ehe il nostro Arco non 

soltanto sh poco eonosciuto, eome vuole Quatremere de Quiney, 

ma male in quel poco ehe gl' italiani e i forestieri ne ,sanno. 

lo OSO affermare ehe in vantaggio deU'Aixo di Tito non e- 

sista ehe la prioritä di data, e ciö c indisciuibile. L' Architetto 

ehe ideö il nostro si dovette ispirare, non v'ha dubbio, all'altro, 

ehe preesi.stcva, ma non ne feee una copia; bensi vi trasfuse tutto 

il SLio genio in emendare quelle pavti ehe al suo delicato sen- 

timento di artista non sembravano perfette , ed in aggiungervi 

quelle altre ehe gli dovevano conferire tanta parte di grandiositä, 

di vaghezza e di riechezza , onde fosse riuseito degno di quel 

Principe ehe per fortuna dell'epoea riuni in una sintesi mirafaÜe 

tntte le plü preclari virtü, civiU e guerresehe , pubbliche e pri- 

vate, profane e religiöse. Se Apollodoro ne fu il grande Archi- 

tetto, deve convenirsi ehe non mai fortuna dl Principe abbia tro- 

vato in migliore artista T interprete fcdele del suo genlo. 

Ma se abbiamo potuto ammirate i pregi del nostro monu- 

niento esaniinandolo solo dal lato Architettonico , quale non ne 

sar;\ la nostra mcraviglia ove ai prirai si potranno a piu doppil 

aggiungcre quelli scultorü? 

§   7."  PARTE  SCL'LTORIA   DEL  MONUMENTO 

Gli scrittori di cose d'arte non son tutti dl accorjo. ne In 

glusta misura i favorevoll, a parlare del merlto dcHc scuhure 

ehe decorano TArco a Traiano in Benevento. Ci6, come dissi, e 

provveriuto dal conoscerne poco o nulla, e qucsto poco o nulla 

per lettura di altrl libri, nel quali n^ si conten:ono dati preeisi, 

ne illustrazioni eomplete e fedell dei quadri ehe lo adornano. E 

il Rossi ehe lamentava tutto ciö, fin dai suol tempi, se profuse 

larga copia di erudizione nello spiegare il simbolo di ciascim 

quadro e gli attributl di ciascun personaggio rafßguratovi, non 

ne mutö in meglio le sorti, csscndo riuseita la sua opera piü u- 
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tiic ai dotti die ngli artisti. Le incisloni dt'i quadri coutenute in 
essa non sono sufficicnti a'fermarc Tocchio dell'uomo dell'arte, 
ehe vuo! vedere nelle Ilnce del disegno !a veridiciti dcll'asscrto, 

piii ehe nelle dcclanKizioni altrui, perche il gusto proprio c larga 

parte del sentimento artistico ; e in fatto di gusto, comc .altri 

disse, generalmente si parla molto e sl ragiona poco. 
Fra gli Archi ad im sol fornice questo e il solo ehe abbia 

tanta copia di sculture; imperciocehe quello di Tito non ha ehe 

i due quadri neirinterno del fornice, il quadro delT apotcosi di 

quest' Imperadore nel mczzo del lacunarc dell' arcata , le figure 

delle serrpglie, quelle dci timpani e quelle del fregio. Gl'inter- 

eolunnii laterali ne son privi, non contencndo altro ehe un ri- 
quadramento per parte a forma di finestra , ehe Selvatlco stima 

» Steno tutt' altro ehe Icggiadri con quella tavoletta a guisa di 

» cartello da cui stanno gravati. » E quello a Traiano in Ancona, 

tranne il busto dt questo Principe iiella serraglia , non ecntiene 
altra seultura; e soltanto ha, fra gl'intercolunnii lateraÜ, due per 

banda di quei riquadramcnti, ma piü bassl, ehe si rattrovano nel- 

l'Arco di Tito. 
Melani osserva ehe le sculture dell' Arco Traiano a Bene- 

vento si citino fra le piü distinte della sculrura roniana. Quatrt-- 
mere de Quincy dice ehe i bassorihevi dei quadri nci fondi del- 

l'attico sieno del medesimo gusto di quelli dell'Areo di Costan- 

tino. c V non inferiori a quelli di Roma per la bcUezza della di- 

» sposizione, la grandiositä dello stiie e la saggia arditezza del- 

}) Tesecuzlone ». Selvatico opina ehe quei dei fronti degU inter- 
eolunnii sieno di qualche pregio, e quelli dell'attieo fra i mlghori 

sa""i della seultura Romana. 
Con poco divario, questo e quanto appcna ne dicono gli 

scrittori di  cose d'nrtc. 

8." CONSIDERAZrONr SUr.LA -SCULTÜRA E SUI BASSORILIEVl IN GENERE, 

E SU aUESTI  DELL'ARCO DI BENEVENTO IN ISPECIE 

Gli IntendentI di arte rilevano i caratteri dlfferenziali ehe dl- 

stinguono la seultura e i bassorilievl Greci da quelli Romani. Lo 

scalpello Greco, essi dicono, ideahzzö le forme del corpo umano 
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in un prototipo di pcrfezlone ehe in natura noii ha giammai esi- 

stito \ La quak definizione non c accolta da Paolo Trombetta ^, 

perche, secondo lui, il hello ideale noii e ehe il hello visihüe, 

altrimcnti sarehhe qualche cosa di chimerico, di vago, di nehuloso; 

tanto piü ehe, se la parola idca in greco deriva da eidos, forma, 

il hello ideale non equlvale ehe al hello delle forme. 

Ma puossi a lui osservare, mettendoei di accordo suUe sue 

stessc parole, ehe il hello delle forme nel complesso di una sola 

(igura e quanto in natura non si riseontra, e forma l'archetipo 

dell'arte, se egli stesso osserva ehe non v'ha parte del corpo u- 

mano ehe  raggiunga tutte le piii squisite perfezioni. 

La figura greca, nel suo insieme, ha qualehe eosa di etereo, 

direi quasi, ehe.eonquide c trasporta in una regioiie, ehe e fuor 

della natura, cheeehe ne diea Trombetta. Senza far giuoco di pa- 

role, non saprebbesi piü intenJere verismo e idealismo, se, a ri- 

gore, fuori del vero assoluto  non  vi fosse  hello. 

Diee Dupri^ ^: « L'idcaUsmo, a parer mio, non l aJtro ehe quella 

s spccie di vh'ione ehe V arthta si crm nella mente con forte amore , 

)) quando pcnsa a un dato soggetto; Tidealismo dunque e l'idea del 

» soggetto e non punto 1' idea delle parti o della forma. Ben i 

» vcro ehe anche qiiesta insienie coll'idca sonide al pensiero, ma strano 

» e falso e Ü credere di poterla ritrarre eoU'aiuto della memoria 

a e senza la viva natura davanti. L'idealista, eome 1'intendo io, 

» cerea nella natura i modelli appropriati alla sua idea, al suo sog- 

» gctto. No7i si contenla di im solo, perche in uno e neanche in dne 

» hova la moUiplicitä delle parti, di ehe i composta la sua idea: da uno 

» pis^Uerä l'insienie e H movimento, e si guarderä hene in questo dal 

B cambiar modello ; da un allro pigUerä la testa o le mani o altra 

» parte del corpo, di c-ui possa essere difetloso il modello delVinsieme, 

n cd avrä eura ehe e per l'etä e pcl earattcre non sieno dissimili 

» dal modello ehe ha servito all'insieme. Di qua o di lä da questo 

» seniplicc modo, i'idealista cadrä o nel   eonvenzionale accade- 

' Selvatico, op. eit. pag. 291 e segueuti. 
- Paolo Trombetta, Donatello, Roma, Loosehei', 1887, pa}:?. 131 o seguonti 

e 128 e segueuti. 
* Giovanni Dupre, Pensieri suH'Arte e RicorJi Auti^biografici , Firenze , 

Suecessori Le Moniiier,  1886, pag. 440, 
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1) mico, 0 nel volgare e difettoso. La correzione fatta al moJello 
» coila memoria porta al convenzionale, e la copia esatta di esso, 

» di ttn solo, trascinn al volgare c al difettoso, perchi- i iimanammle 

» hnpossibiU ehe iin solo moddlo ahbia in st, oltre l' insieim, iuUe 

)/ quelle perfexioni di parti, ehe costituiscono il hello, ehe l il fine deU 

» Farte. Cosi e non in altro moJo e l'idealista ; e cosi sono io 

» cd ho insegnato sempre cosi ». 

Da questo brano di si insigne scultore, plü corapetente a scri- 
vere di arte, pcrche alle tcorie accoppia la somma pratica dcHa 

plastica e dello scalpello, ben si rilcva ehe io non ml sia appo- 
sto al vero nel confutare Trombetta , sebbene 11 llnguaggio del 

DiiprL' non sia neppur sempre esatto. Pero dal contesto traspare 

tutto intero il mio concetto, ehe il hello non Io si trovi in un 
solo soggetto, ma in molti, un po' per parte, e ehe da questa fu- 

sione nasoi l'opera d'arrc, la qimlc, generata dalla fantasia dol- 

Tartista per mezzo di tal industre lavorio, non puossi dire ehe 

risponda ad un tipo ehe esista in natura tale c quäle , o presso 
a poco. Chi piü si atiiene a questi preectti e piü idcalista , ehi 

piü scende a ritrarre il nudo vero da nainor numero o da un 
sol soggetto 6 piü vcrista. 

L'artista greco, ehe segul in alto grado le massirae ehe In- 

segna il Dupre, riiisci idealista piu ehe altri mai. Zeusi, Ü eele- 

brato pittore di Eraclea, volendo dipingere una Elena beliissima, 

scelse einque fra le piü belle donzelle di Cotronc, togliendo da 

eiaseuna quella parte ehe gli sembrava adatta al suo fine '. 

Winkeimann -, sommo negli studü e nella critica dell' arte 

antica , e dello stesso mio parere , contrario a quello di Trom- 

betta. Egli dice: K Di ciö persuas! (cioe ehe nessun essere umano 

» contenga tutte le membra squisitamcnte perfette), i piü saggi 

» artisti (antiehi).. . il hello su varii oggctti   ricercando, studia- 

» vansi di eombinarlo insicme Dalla scelta delle piü belle parti 

» e dalla loro armonica unione in una figura nasce il hello ideale: 

» ne e giä questa una Idea metafisiea, poiche ideali  non  sono 

Lettere di Adriant a Vasari noUe Vito degli Artisti. 
Stona delle Arti del disegno presso gH antiehi, di Giov. Winkelmanu, 

tradotta dal Tedesco, Milano MDCCLXXIX, neirimper. monastero di S. Am- 
brogio Maggiore, Vol. I. pag. 211. 
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» tntte Ic parti dell'uniana figiira, ssparatamcnte presc; ma solo 

» dcve ideale chiamarsj !a figura intcra. >; Qucsto signitica saper 

metterc Ic cose a posto. Ecco con quanta chiarezza di cor.cctto 

e di fornia si c espresso il Winkelmann , alla cui autorita non 

saprebhesi, nc potrebbesi nltra contrapporre. 
Sc non ehe, a ribadire ancora il mio concetto , voglio far 

ricorso airautoritä di un altro sommo scrittore cd artista, a quella 

di Mengs. Ei dice: « Essendo pero l'iihaU la pih sublime parte di 

)•) tntta TarU, gli antichi Greci sono stati piü grandi di tutti; poi- 

» ehe la scelia del loro gusto comprenduva iniU k perfe^wni scnsi- 

•>->.hili^. « E, in altro posto % precedentemcnte giA aveva detto 

ehe « La bälezjia consists nella perfexjone ddla maUria. Siccome l'a- 

» nima dciruomo e causa del suo essere, cosi la helk^a l come 

)) l'anima ddk fonm.... questa bellezza ha un potcre ehe rqpisce.... 

» trasporta i scnsi ädVanimo ftioii dcW iimano.. .. » ,.....« La beL 

» /L'-:^« pcrfetla ^ potrcbhe ben Uovarsi nella natura , ma non vi si 

» trova » , e ne assegna le cagioni. t< Nclla bdk2i:i^a * l' aiie piiö 

» superare la nalura ». 
Chiedo venia al Icttore sc sono stato un po' lungo, ma certe 

eose bisogna dirle il piü completamente ehe si puo, per la mi- 

gliore intelligenza di certe akrc.   . 
L'artista romano, quando non iniitö dal Greco '% ma dallo 

Etruseo, e avveiine per lo piü, fu verista, come oggi si direbbe, 

perche fra gli Etruschi la consueta usanza di avere ie statuc di 

persone abituo alFiconicismo, cioe alla piü fcdele espressione della 

hgura Vera del personaggio rapprcsentato. 
Cosl pure il bassorilievo Greco si differenzia dal Romano , 

innanzi tutro perche ncl primo le figure per lo piü son disposte 

in un sol piano, mentre nel Romano qualche volta, oltre ehe nel 

terzo, arrivano a scappar via dal marmo o dal bronzo, trovan- 

1 Operp di Ant. Rjiffaello Mongs, toni. I. pag. 35, Roma, Stampefi;i Pa- 

frliiirini, MDÜCLXXXVII. 
* Idem,  touj.  1.  [lag.  11  capo  III. 

^ Iileiii, Ldern, pag. 13. 
' Idem, idem, capo V. pag. 15. 
' Tralascio la qiiistione so si dcbba adtlii'ittura inteiidoi-G dot Groci, pro- 

priamente, o dei popoli della Magiia Grecia, la cui spleudida civiltii tutti sanno. 
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dosl in tm so] qu;idro il basso, II medio e l'altn rillevo, ehe vanno 

poi tiitri sotto Lina soki gcncrica. denominazione dl bassofiüevo, 

tanto per intendersi e distinguerli dall.i statuaria. 

Di piü il bassorÜievo Greco ordinariamente non conticnc ehe 

ia sempÜcc figiira e onictte ia prospcttiva ' o lo sfondo del qua- 

dro, appunto perche l'azionc si svolge in un sol piano. II Ro- 

mano si manifesta, oltrc ehe nelle teste, nel nudo c negU avvol- 

gimentt e gctti delle piegiie delle vesti; perche ncl nudo si ri- 

scontra una tal quale carnositä ehe non fa scorgcre al %'ivo, conic 

nelhi figura Greca, Ia notomia dei muscoü; e nei getti un pariito 

piü ampio di pieghe, ehe Tartlsta Greco, per contrario, trattö piü 

minulanicnte, per dar risalto maggiore alle parti nude. 

Ove poi gli artisti Romani manifestarono un'abilitä di scal- 

pello, superioro forse a quella dei Grcci, fu.nci niinuti ornamenti 

degli elmi, delle corazze, dei cocchi cd altri oggctti. 

. ... £• a sapersi eziaiidio ehe Ia sciiluira storica, coltivata segna- 

tamente nel periodo imperiale nel bassorilievo a rapprescntarc gli 

episodii piü sognalati della vita del personaggio ehe si volcva o- 

norare, e creazione tutta Romana, sia rispetto alla teenica ehe al 

sentimento ^. • 

Era nccessario premettere queste principali nozioni sui ca- 
ratteri difFerenziali delle due scuole, per poter meglio intcndcre 

l'essenza dei bassorilievi del nostro nionuniento. 

A quale delle due scuole essi appartengono? Evidentemente 

alia Romana. E cio e tanto piü importante rilevare in quanto 

Selvatico ^ e il Commendator Rosa *. riferiscono ehe Ia sculiu- 

ra romana verso il dcclinare Jell* impero di Traiano prese un 

indirizzo affatto Greco, mentre prima si era manifestato con ten- 
denze spiccate a! verismo, come nel famosi bassorilievi della co- 

lonna coclidc a Traiano in Roma. Ne riparlero. 

Peceato ehe eglino non abbiano conosciuto da vlcino questi 

deli'Arco di Benevento, della cui beliezza restanJo ammirati, Sei- 

' Ti-ombetta, op. cit, pag. 204. 
' Melaiii, Scultnra Italiana, Hoepli, Milauo, 1885, pag. 58 e seguenti. 
' Op. cit. vol. I., pag. 301 0 seguenti. 
*  Sulle Ecoperte archeologiche della eittii e provincia di Roma negli anni 

1871-7^, Itonia 1873. 
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vatico non avrebbe scritto ehe, per la brevitä del tempo in cul 

venivano erctti siff;ittl monumenti, l'opera scultoria nusclsse me- 

diocrc, non prestandovisi gli artisti di merito, per non compro- 

mettcre la loro fama; contradicendosi perö con quanto preceden- 

temente avea detto, parlando dei bassorilievi dell'Arco di Tito e 

dclla sudetta colonna coclide. 

9°  ESAME  PARTICOLARE  DELLE   SCULTURE 

DELL'ARCO   DI  BENEVENTO 

II Rossi si diffonde a parlare, al capo X , della preminenza 

dell'nna facciata suil'altra del monumento, per desumere quäle 

delle due, se la rivolta alla campagna o l'altra alla cltta sia la prin- 

cipale; ed egÜ inclina aila seconda. Tutte le ragioni ehe svolge 

per dimostrare il suo asscrto poggiano suUa soUta vasta erudi- 

zionc. Chi e vago di apprenderle consulti la di lui dotta opera \ 

Ma noi non lo seguiremo, per la semphee ragione ehe non seni- 

pre potremo seguir T ordine da lui tenuto nella illustrazione di 

ciascun quadro, pur eonvenendo ehe le azionl della vita di Tra- 

iano comincino a svolgersi sulla faeciata interna, rivolta alla 

citta, e ehe l'artista abbia avuto il criterio di ripartirle in modo 

ehe oeciipassero la facciata alla eampagna le azioni riferentisi alle 

provinee. E notevole, in appoggio dell'asserto di Rossi, il fatto 

ehe le quattro stagioni, raffigurate nci quattro timpani dell'areata 

sotto le forme di quattro puttini eon gli attributi di quelle, hanno 

inizio dalta facciata interna, dove sono raffigurate la primavera a 

sinistra e l'estate a destra dell'osservatore, sapendosi ehe seeondo 

l'antico stile di Roma T anno comineiavasi a contare da Marzo. 

Come e pur vero ehe le figure dei due bassorilievi sotto ii for- 

nice rivolgano le loro facce principalmente alla citta, donde sa- 

rebbe il loro vcro punto di veduta. 

Bassorilievi dei timpani. — Nel primo tinipanc (Tav. X), ehe 

e quello della fiicciata interna a sinistra deirosservatore, h seol- 

pita una vittoria aiata (non una f;ima, eome vuole Rossi) sotto 

forme muliebri, col sinistro braceio disteso verso la serraglia del- 

* Op. cit. capo X. 
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l'Arco e il destro verso il capitello della prossima colonna, ambo 

ilenudati, in atto dl spiegare al vento il vessillo trionfale per di- 

notare Vaiionc. Le due braccia protese, di cm mancano Ic mani, 
dovevan sostenere Tasta del vessillo, la quäle fu pure distrutta, 

solo avanzandone 1' estrema punta. II vessillo e quadrato ed ha 

Lina frangia, come il hbaro, o insegna imperiale, ehe era di color 

porpora con frange d'oro, tempestato di gemme, e si spiegava 

allora soltanto ehe Tlmperadore fosse sul campo; in tal caso dal 

colore IG si appellava anche flamuJa '. Delle due cosce la sinistra 

e scoperta quasi per intero, e la destra si nasconde appena sotto un 

primo velo delle vesti; le quali son formate di una specie di palla 

senza maniche, trattenuta con fermagli su i due omcri, stretta da 

un cingolo alla vita e scendente sino a meü delle cosce, e di una 

lunga Stola ^ pure priva di maniche, scendente sino ai piedi. Di 

questi manca il destro, ehe si staccava dal marmo in tutto rilievo. 

Non occorrerebbe niagglor disamina della figura, imperocche 

il disegno ne mostra in modo chiaro le varie parti; ma, a me- 

glio richiamarvi sopra l'attenzione degli intelligcnti , non posso 

dispensarmi dal farne notare tutte le bellezze. Si osservi, innauzi 

tutto , la giusta inclinazione di tutto il corpo rispetto alla vcr- 

ticale e l' inflessione proporzionata dell' alta parte del corpo ri- 

spetto all'inferiore, il distacco delle due cosce, T elegante rialza- 

mento della gamba destra, la tensione non forzata, ma libera del- 

l'altra, la elegante posa del braccio sinistro. In -quesio atteggia- 

mento della persona appariscc naturale ehe essa si libri a volo. 

Non v'ha alcuna durezza nelle movenze, nessun contrasto di Ünea 

nelle varie membra. Stupende son poi le proporzioni del corpo, 

ehe gli svolazzi e i ripiegamenti delle vesti con valente maestria 

lasciano intendere appieno. Ne meno naturali questi svolazzi e 

ripiegamenti, ehe mentre danno risalto alle forme, ne seguono 

l'impulso in proporzione della lunghezza e del posto. Peecato ehe 

il viso, ehe doveva essere bellissimo, si raffiguri poco per le sof- 

' Luigi Vaslet, Introduzione alla scienza (iello antichitä romano, Napoli 
MDCCC!, Dom. Sangiacomo, pag. 42.—Aula, Antwjuitatera roiiianoi'um opitome, 
Ncapoli MDCCLXXVIII, apud Vineentiurc Ursinum, parte prima, pag. 222. 

* Vaslet, op. cit. pag. 111. 
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ferte avarle. Ma non per tanto dal profilo s'intuisce tutta la bel- 

lezza scultoria della testa dall' elegante acconciatura dei capelli, 

uniti in nodo artistico all'occipite , e cinti di corona di alloro. 

Devesi convenire ehe neU'insieme e nei particolari questa figura 

tiene molto delPeleganza greca. 

Ai piedi della descritta Vittoria vi e un puttino in rilievo 

intero, raffigurante la primavera, espressa col simbolo dei fiori, 

ehe porta in un vaso fra la mano e il sinistro braccio. E quasi 

tutto ignudo, e appena suli'omero destro lascia scorgere gli svo- 

lazzi di tenue veste, ehe gli passa per di sotto 11 braccio nel lato 

medesimo c si distende per di dietro la persona , sino ad uscire 

di nuovo nel lato manco. Ha il pie destro disteso innanzi conie 

chi inceda sopra un rilievo dei marmo ehe rappresenta un cam- 

pe, SU cui notasi un serpe svolgentesi dalle sue spire. Questo e 

anche un simbolo della primavera in cui la natura si ridesta dal 

torpore iemale. AI putto mancano la mano destra e la parte su- 
periore dei volto distrutti dal tempo. 

Nel secondo timpano^ ehe e quello a destra dell'osservatore 

sulla stessa facciata interna (Tav. XIJ, e scolpita un'altra Vitto- 

ria, portante la corona trionfale di alloro, ehe era assegnata ai 

grandi guerrieri dope segnalate vittorie \ per indicare i! preniio 

ehe scguc l'azipne. Le manca 1'asta cui era infissa la corona; 

c la doveva avere, sia per l'euritmia dell'altra figLira. sia perche 

la sua mano destra non arriva a tocear la corona. £ niancante 

pure di ambo le mani; eome della corona manca quella porzione 

ehe presso la serraglia si staceava in alto rilievo dal marmo. Que- 

sta figura e pressoche siniile alla preeedente e di eguale pregio 

artistico, laonde intendasi qui ripetuto, parola a paroia, tutto ciö 
ehe feci notare a riguardo dell'altra. 

Appi^ della Vittoria si vede scolpito un secondo putto, per- 

fettamente ignudo, recantc tra la sinistra mano e il braccio un 

vaso con delle spighe. Ha la destra mancante, Esso ineede sopra 

un eampo di grano, le cui spighe con gli steh vedonsi scolpite 

ai suoi piedi fra la colonna e l'arehivolto de! fornice. £ evidente 
ehe quesro putto rappresenti Testate. 

' Yaslet, op. eit. pag. 49. — Aula, op. cit. parte 1^ pag. 340. 
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Nel terzo timpano (Tav. XU), ehe e quello a sinistra,di clii 

guarda, sulla f;icciata esterna, e scolpita una figura muliebre gla- 

cente, con la testa appoggiantesi alla raano sinistra, e col gomito 

premente un otre o altro utensÜe, da cui scaturisce acqua. Porta 

nella destra un oggetto ehe ben non s'i ravvisa piü ehe dinoti; 

ma ehe probabilmente e un ramo di pianta laeustre, Ha le chio- 

me discinte in due bände, ehe escono di sotto ad una specie di 

panno_ annodato SüI fronte e scendono sugli omeri. £ denudata 
sino al pube , donde, sino ai ple, e rieoperta di un drappo, ehe 

lascia mostrare soltanto 11 plede sinistro Un panneggiamento fornia 

un primo svolazzo presso la serraglia, indi, passando per di sotto 

il gomito , va ad ondeggiare riceamentc per di dictga la testa , 

donde scende a ripassare per di sotto ravambraLfcio destro, e final- 

mente si dispiega in un terzo svolazzo (oggi interrotto per la 

rottura del marmo) ehe termina sin presso il capitello. Sul fondo 

sono scolpite alcune plante lacustri nei tre spazii lasciatl Hberl 

dal eorpo e dalle vesti; di sotto la figura appariscono le onde. 

Mcno ehe per le due piceole cennate avarie, questa figura e quasi 

intatta, massime nel volto, ehe si eonserva inalterato. 

£ indubltato ehe questa rappresenti un fiume, ma ne il Reno, 

come vorrebbe Rossi ', per indicare la Dacia, nc l'Eufrate, come 

riporta Isernia ^, il quäle scambia in questo caso la figura mu- 

liebre con r altra virile del quarto timpano. Piü probabilmente 

questa figura di domia fu messa a rappresentare la fiumana Sar- 

gezia, sotto cui Decebalo aveva nascosi i tesori della Dacia, ehe 

furono scoperti dalle legioni romane guidate da Traiano ^. 

Sifilino * cosi narra il fatto: « Thesauri Decebali quanquam 

» in Sargetia flumine, non proeul a regia eius repositi erant, in- 

» venti sunt. Deeebalus enim flumine opera eaptivorum averso, 

» perfossoque alveo, magnam vim argenti aurique, turn preeio- 

•" sissimas quasque res atque delicatissimas, quae conservari po- 

» terant,  eo congesserat, iisque rebus magnis lapidibus aggeri- 

' Op. cit. Tol. I. num. 35. 
' Op  cit vol. r. pag. 3ß7. 

Rossi e Isernia, luoghi ora citati. 
* Conipendio di Dione, nella vita di Traiano. 
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jj busque tectis, fiumen pristino alveo restituerat. Pweterea ve- 

» stes, et alia quae sunt eiusdem gcneris, abdiderat in speluncas 

» per eosdem servos, eosque peracto negocio iusserat occidi, ne, 
» quod actum erat, patefliceret. Scd Bicilis, socius et familiaris 

-«•  DecebaÜ, cui ras erat cognita, c;iptus, hos thesauros indicavit. » 

Sapendosi ehe allora, piii ehe oggi, i bottini militari erano 

in cima ad ogni pensiero di vittoria, qiiesto fu di certo un grande 
avvenimento , ehe colmö Traiano e il di !ui esercito di somma 

aliegrezza. Esso, pertanto, non poteva sfuggire aH'aLUore del no- 

st-ro monumento. Ne avremo una prova mighore nello splendido 
corteggio trionfale Dacico del fregio della trabeazione. 

Se non si vogUa accettare questa ipotesi, devesi ammettere 
ehe rappresenti il Reno per dinotare la Germania , non mai la 

Dacia per cui scorreva invece il Danubio. S'inganna Rossi. E al- 
lora perch6 esprimerlo sotto sembianzc muliebri? 

Neirangolo inferiore del tinipano vl e il solito puttino, ehe 

qtiesta volta rappresenta Tautimno, eome indicano l'uva e le altre 

frutta ehe reca nella mano sinistra. La destra, ehe era libcra, e 

rotta. Un mantello gli e annodato sull'omero destro , e scende 

per di dietro, lasciando allo scoperto tutto il lato destro, e sul 

sinistro rieoprendo la spalla, il braecio e 1'avambraccio , da cui 
pende eon naturalissime pieghc. 

Nel quarto timpano, ehe sta pure suUa faeciata esterna (Tav. 

XIII), vl c una figura virile eon barba iiitera, in atteggiamento 

in tutto simile alla precedente, e eon la medesima copertura sul 

capo. Le stesse plante lacustri vi si vedono sul fondo e le stesse 

ende. £ I'immagine di un altro fiume, ehe Rossi opina sia l'Eu- 

frate a esprimere la eonquista deU'Armenia, non rifiutando perö 

interamente ropinione di coloro ehe vi scorgono il Danubio per 

attestare le guerre Germaniehe; ma dovrebbesi dire Daeiche, giac- 

che , come ho osservato di sopra , per la Dacia scorreva questo 

fiume. Sebbene io avessi rilevato dal Bellori ' ehe in due quadri 

tondi deU'arco di Costantino tanto il Danubio ehe l'Eufrate sieno 

rappresentati da figura virile eon barba, pur tuttavia devo rite- 

' Gior. Pietro Bellori, Veteres Arcus Augu^torum etc , Romae 1690, 
ad templam sanctae Mariae de Pace. 
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ncre ehe ncl tinipano di cui ci stiamo occLip:indo sia csprcsso 

piuttosto il primo dei dac fiumi, giacchi: il nostro monumcnto 

si riferisce alle azloni di Tnilano nella D.icia, okrc a quelle nclla 

Germania. 
Ai suoi piedi si vede il quarto putto a raffigurare 1' inverno, 

espresso dalle vesti ehe lo ricoprono interamente , meno ehe il 

volto. Nella sinistra mano porta un animale vohitilc , a signih- 

earc ehe nel verno il pollame e la caceiagione abbondano. 
Belle del pari ehe le vittorie soii questi due simulaeri di fiu- 

mi e neirinsieme e nei particolari , fra cui e deguo qucsto, ehe 

mena-e la ligura virile appoggia il viso alla pLihiia della mano , 

quclla muliebre, eon mossa piü delicata, adaita al scsso, appoggia 

appena il fronte moUemente alle medie dita. 
Serraglie dell'arcata —Fu accennato ehe queste son due, a meti 

dei due arehivolti dcl fornice, l'una dalla faccia interna e l'altra 

da quella estcrna, e ne fu data una descrizione per quanto ri- 

guarda la parte architcttonica. Fu detto ehe suUa foglia d'aeanto 

ehe sorge di sotto la mensohi in ambedue poggia una figura mu- 

liebre in piedi. Rossi ^ opina ehe la j^rima rappresenti !a For- 

tuna Reduce, desumendolo da una raoneta in grau bronzo da iui 

posseduta, nei cui rovescio vi c una simile figura con la scritta 

Fortimac Rediici; e la seconda rappresenti la Fede dell'Augusta 

eonsorte di Traiano, Plotina, ehe ne divise le gioie e i dolori, 

iu pace e in guerra, avendosi da una medaglia di lei nei diritto 

la scritta P/»fm« Aug. hup. Tralanl, e nei rovescio l'altra Fides 
Aug. Sono due belle e dotte interpretazioni deU'eruditissimo au- 

tore, ehe, se anche non vere, meritano tutta la maggiore con- 

siderazione. 
Isernia ^ mctte fuori pure ehe rappresentino la citta di Ro- 

ma e FEterniti. 
Sul serio non si puö impegnare una diseussione sul riguardo, 

imperocehe, sventuratamente, sono entrambe le figure mutilate 

della testa e delle braecia, per cui lor maneano gli attributi die 

ne dovevano attestare U caratterc e il soggetto. 

' Op. cit. vol. I. pa-. XXXIV. 

* Op. cit. vol. I. pag. 368, 
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Dissi iil paragrafü f ehe Canina riporLi integrato con suo 

concepimento I'Arco di ßenevento. Oni egli dd il disegiio resLiu- 

rato di una delle serraglie, riproducendovi una ddle figure con 

l'elmo in testa, con una palia nella mano sinistra e con una lunga 

lancia astata nclla destra. Se fosse questa la fcdele reintegrazion^'e, 
dovrebbesi convenirc ehe quella figuva rappresenti Roma, cosi 

sohta i-affigurarsi, rivolta sulh scrragHa esterna alle gloriose im- 

prese de! Principe lontano, c sulla serragüa interna intesa ad at- 

tendcrlo e a rlccverlo festante. Qüesta mia ipotesi si confrontc- 

rebbe con quelle della citta di Roma di Isernia e della Fortuna 

Reduce di Rossi, tralasciando Ic altre due dcirAugusta Plotina c 
deirEternita, ehe sembraiio meno sicure. 

Riportandoci un moniento alla Tav., VII, si osservino la metä 
del fronte di una serraglia e il suo laterale. Quanta maestria , 

quanta eleganza e bellezza vi si notano, ehe, mcglio della mia 

penna, manifestano all'oeehio deH'artista i disegni citati. Di piü si 

osservi ehe la ornamentazione a squame del fronte interuo delle 

dette serraglie, al modo delle corazze romane , csprime eziandio 

il carattere trionfale del nostro monumento; c ehe da questo de- 

vcsi rilevare ehe anche nei piü mode.sti particolari gli Architetti 

antichi rispettavano il carattere del monumento o dell' edifizio ; 

mentre oggi, per contrario, cosi facihnente si scambia una de^ 
corazione per un'altra, secondo il proprio talcnto. 

Queste serraglie, come quelle delKAreo di Tito, sono tra i 

piü splendidi esempii dell'architettura romana e di un tipo afFatto 

originale, spiccatamente romano. Esse , una ai capitelli a fogiia 

d'uhvo, ribadiscono scmpre piü ehe Tartista romano non fu poi 

addirittura pedissequo del greco, e, quando volle, scppe afFermarsl 
romanamente ^ 

Primo quadro gramk (sulla facciata interna, il piü basso a si- 
nistra deü'osservatore) Tav. XIV. 

Questo quadro contiene nove figure ed un fondo architet- 
tonico. Oecupiamoci innanzi tutto delle prime. 

Esse sono disposte in tre piani, tre per ciascuno. In raezzo, 

' Meküi, Doüorazioue e Industrie Artistiehe (Muniiali Hoepli) vol  {   1,3- 
gi«a 103. , " 1^1 
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iiel piü alto rilievo, veJesi un personaggio nvvolto in m:icstos;i 

toga e con alti calzari ai piedi, volgente le spalle alla cantonata 

e la faccii verso il fornice. Benche il lato destro del suo capo 

sia stato preso di mira dal piü vandalico bersaglio di spletati mo- 

nelli, pur tuttavla ne rcstan tau tracce sul lato sinistro , da far 

discernere ehe abbia avuto folta e crespa barba, lungo crine cinto 

di corona di alloro. Manca deH'avambraccio destro , 1' unico ehe 
gli restava libcro, impcrocchc tutto il sinistro braccio ha nasco- 

bto dietro l'altro personaggio ehe gli c accanto. Ei poggia il corpo 

sul sinistro pie, soüevando il destro in atto di muovere incontro 

all' altra tigura ehe gli vien di fronte , sul margine del quadro. 
Dal posto principate ehe egü occupa, dalla disposizione degli altri 

personaggi e dalFessere questl rivolti quasi tutti a !ui, argomen- 

tasi subito ehe ei sia come il protagonista del quadro Ma e egU 
Traiano ? Mi dispiaee ehe il dotto Rossi ' abbia qui presa una 
cantonata. Egli non ignorava ehe Traiano non portö mal barba, 
come non la portarono i suoi predecessori ^, nc lunga ehioma ; 

ehe, se fu robusto ed alto dclla persona e maturo di et;\ quando 

fu assunto airimpcro\ non ebbe pcrö sembianza virilmcnte er- 

culea come la dimostra il nostro personaggio. Traiano (lo ve- 

dremo negli altri quadri) ha aspetto maestoso, testa vencrabilCj 

volto ehe Impone rispetto, capellf corti ed ubbidienti sin sul fronte, 

volto raso, mansucto , ehe lo fanno ben distinguere  da lungl *. 

E allora chi e egli mai ? Un magistrato o un' sacerdote ? 

Piuttosto il prirao. Una figura affatto simigHantc alla sua io scor- 

go pure nel quadro del saerifizio, sotto il fornice, come vedremo 

a suo luogo. 
Ncllo stesso piano del precedentc personaggio, alle di lui 

?palle, vedesl seolpita un'altra figura togata, la quäle con la de- 

stra sostiene un lembo della toga e con la sinistra un'asta lunga, 

alla cui cima, ornata di nastri svolazzanti, sta la corona centnm- 

virak di foglie di alloro. Questa figura porta in testa una corona 

turrlta. Benche sia molto logora per le ingiuric del terapo e degll 

' Op. cit- nuraeri 1024 e 1035. 
'  Sifilino, Comji, di Diono, nella Vita di Traiano. 
' l'iinio, Panog. a Traiano, Cap. IV. 
*   lAava. Idem Idem 
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üomini, ehe ne han portato via buona parte del dcstro lato della 

testa, pur, da quanto ne avanza, apparisce esserc una figura mu- 

licbrc. 
Kossi ^ vola in astrazioni poetiche per riguardo a qucsta fi- 

gLira, ehe nientedimeno battezza con gran disinvoltura per una 

matrona, anzi addirittura per Plotina, l'augusta consorte di Tra- 

iano, e (quel ehe piü monta) sotto le sembianze di Cibelc! Ora 

cgli non avrcbbe si male applicata tanta copia di erudizione in 

qucsto punto, se avesse posto mente ehe ]a sudetta figura non 

ha la Stola, ma la toga, ne piü e nh meno come quella del pre- 
cedente personaggio dcscritto; ehe 1' asta centumvirale e portata 

da lei, non dal vicino pcrsonaggio a sinistra, in bassorilievo, ehe 

egli battezza per un littore. Vedo sempre piü rieonfermato il niio 
eriterio ehe lo Studio dei monunicnti va fatto sopra i monumenti, 

non sulle false inclsioni. Rossi non sarchbe caduto in si grosso- 

lani crrori (e non son pochi), se avesse scritto tenendo dinanzi 

il nostro Arco. 
lo, invece, pur faeendo tesoro di tutta I'erudizione di lui ^, 

opino ehe questa figura personifichi Tamministrazione della giu- 

stizia civile , come diciamo noi, tale divisandola la toga, la co- 

rona turrita sul capo e l'asta eentumvirale, ehe era .proprio dci 

giudizii dei centumviri ^. 
La terza figura del raaggior rilievo, sul marginc intcrno del 

quadro, ha nudi tutto il petto e il braecio destro; porta suU'o- 

mero sinistro una veste ehe in abbondanti pieghe gll scende sul- 

ravambraecio sinistro, donde ne pendono varii avvolgimenti, e, 

di piu_, gli cireonda il rimanente del corpo dalle anche in giü , 
sin sopra i ricchi coturni , ornati sul lembo esterno superiore 

di teste di leone e nel rimanente di fiorami. Ha copiosa chioma 

cinta di un serto di alloro. II suo volto poco o nulla piü si rav- 

visa, Con la mano sinistra regge una eornucopia riecamente or- 

nata, eon entro varie frutta e spighe. Manca della mano dcstra, 

ma appare rivolgersi alla figura di mczzo. 

' Op. cit. C.ip- XXXt, num, 102G. 

^ 0|i. cit, niimeri 10?1 e 1025. 

••' Aula, op. cit. parte V png. 17^, nota 64. 
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Questo personaggio simbolico c mcsso :i rappresentare l'ab- 

bondanza, o piü probabümente l'annona. E Rossi vüole scorgervi 

a forza Marciana, sorella di Traiano , mentre quel personaggio 

ha piii l'aspetto virile ehe muliebrc. 

Fra mezzo ad essa cd al sacerdotc o magistrato vedesi scol- 

pito un altro uomo togato, ehe con la destra sostiene sul petto 

un lembo della toga, come a volta usiam noi con i nostri man- 

teili. £ tutto intento verso la princlpale figura del quadro- In esso 

Rossi vuole vedere Giulio Scsto Africano, collega di Traiano nel 

consolato, e da questi amato oltre ogni credere; ma con quäle 

fondamento si puo accettare ta!e ipotesi ? 

Egli b certo ehe tanto qucsta figura ehe le altre clnque sui 

minori piani rappresentino magistrati o dignitarii, perche l'indica 

il loro vestire togato; ma riesce difficile, se non impossibÜe, con- 

getturare quali personaggi storici rappresentino. 

Ho detto ehe veston tutti la toga 1 personaggi dl questo 

quadro. Essa era la veste ehe i romani ponevan di sopra la tu- 

nica, e !i faceva distinguere afFatto dagli altri popoli; onde Vir- 

gilio li appella gentein togatam nel verso 

Romanos rertim dotniiws, gentemque togatam. * 

Consisteva in una veste di forma rotonda , una specie de! 

nostro mantello, e la si portava in due modi, a seconda la im- 

portanza delle persone: o con un Largo aggruppamento di pieghe, 

detto dalteum, intorno alla vita, ed un altro, baltens, scendente 
dalla sinistra spalla e rovesciantesi al di sopra del primo in guisa 

da formare una specie di nodo ehe si diceva unibo, mentre il ri- 

manente covriva in maestose pieghe le spalle e il resto del corpo 

sin quasi ai piedi; o con un sol gruppo di pieghe, detto sintis scen- 

denti dalla sinistra spalla,'passanti per di sopra il petto e riple- 

gantisi infine per di sotto il braccio destro, per Indi ricadere sui 

piedi in artlstici avvolgimenii ^. La prima maniera era usata dal 

pIü distinti personaggi, la seconda da quelli di minor grado^ 

' Eneide—L. I. vcrso 28ß. 
* Vaslet, op. cit. pag. 107. 

Clii e Tago di approfondire tali cogüizioüi coßsülti Aula, Op. cit. parta 
2* pag. 2 e sefi- 

12 



7^ AKCO TRAIäNö 

Di fatti ncl quadro prcscntc il personaggio dl mezzo e qucllo 

ehe iMpprcsenta !a guistizia, alle sue spalle, portano la toga con 

äaheu}n_, haltens ed umbo, mentrc il personaggio ehe resta tra il 

primo e la figura con la cornucopia la porta col semplice sitiits, 

ciö ehe indica il suo minor grado. Cosi vedremo negli altri qua- 

dri ehe Traiano porta la toga semprc alla prima foggia , e gli 

altri tutti alla seconda. 
OccLipiamoci ora del fondo architcttonico. Esso c costitLiito 

da quattro eolonnc in basso-rilievo con capitelH corintü, reggenti 

una trabeazione in alto-rilievo, nel eni fregio sono scolpiti istru- 

menti e utensili simbolici del sacrifizii, conie a dire vasi, patere, 

coltelli, teste di ariete, e via via. Fra le duc colonne di mezzo 

scorgesi una porta, ehe dalle fasce chiodate apparisce rappresen- 

tare una porta di bronzo. Una delle due imposte, quella a sini- 

stra dell'osservatore, e alquanto dischiusa , ma non come vuole 

Rossi ehe il prossimo personaggio sla per varcarne la soglia , 

mentre nel fatto le rivolge addirittura le spalle. 
Dal modo come e scolpito, questo fondo architettonlco evi- 

dentcmente apparisce essere un pezzo di nna maggior fuga di co- 

lonne e coriiice; per la quäl cosa figura siccome parte di mag- 

gior monumento, il quäle non entrava tutto nel quadro. 

Rossi dice ehe « h suna e apeita nel fondo di una gran piaxTß, 

in ad si vede accennato im maestoso tenipio o basüicä ' ; « e poi 

plü appresso ^ afferma essere la prospettiva del foro Ulpio. Qul, 

come poco prima e in seguito, egH dice molte eose discordanti 

ed erronee. Cerchiamo, per conseguenza, di metter le cose a posto. 

Pria d'ogni altro, non e a confondere il foro con la basili- 

ca e il tempio, le quali-son tre cose distinte. II primo contencva 

i tempii e le basilichcj ehe qualche volta erano isolate, altra fiata 

unite o accoste ai primi. Poi tra la basilica c 11 tempio correva 

moltissimo divario, e per l'uso diverso cui erano destinati e per 

la parte organica. Nella prima si amministrava la giustizia e si 

trattava dei pubblici negozii ^, mentre il secondo era dcdicato 

esclusivamente al culto degU Dei. 

* Op. cit. num. 1015. 
' Ivi. 
* Aula; op. eU. parte 1"'' pag. 10. 
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Per riguardo all'organizzazionc poi differivano di gran lunga; 

inipet'ciocche la basilica non aveva alcun porticato esternamente, 

nia lo aveva neU'interno per sostegno della copertura, per la ra- 

gione ehe doveva servire a contenere e riparare i magistrati ed 

il pubblico raccoltivi per il disbrigo degli afFari; laddove il tempio 

aveva il portico al di fuori, se non tutto in giro, almcn sul di- 

nanzi della facdata anteriore \ ivi raccogÜcndosi solo 11 popolo, 

ivi solo pnulcandosi i saci'ifizü, esscndo rinterno riscrvato sol- 

tanto ai sacerdoti. 
Premesso tutto dö , il sito dove sono i nostri personaggi 

non e una piazza, ma i'interno di una basilica; Ic colonnc dclla 

quäle sono State scolpite si prossiine ai personaggi, in veduta 

grande e appena in nuraero di quattro, p^r la ragione ehe la poca 

distanza tra esse e quelli non pcrmetteva ehe sl brevc prospct- 

liva. Se, come opino Rossi, quel prospetto architettonlco fosse c- 

sistito nel fonäo di una gran piana, per legge di prospettiva sa- 

rebbe stato abbraeciato dall'occhio tutto intero, e l'artista l'avrebbe 

tutro scolpito nel suo quadro. Invece ve ne dovetle raffigurar 

tanta parte quanta per legge di prospettiva vi si conteneva. 

Quelle sfondo architettonico rappresenta eon molta verosi- 

miglianza I'interno della basilica Ulpia, la qualc, secondo dissi ^ fu 

una delle maggiori opere fatie innalzare da Traiano su i disegni 

dcl suo celebre Architetto ApoUodoro ; lo dimostra pure l'ordine 

corintio dei capitelli. Oggi se nc ammirano gli avanzi maestosi 

dissepolti nel foro Traiano intorno alla celebre colonna cocllde. 

Essa e la prova piü splendida ehe qucl Principe amo il pregio 

artistieo deile sue opere piü ehe il numero e la mole. Ondc PH- 

nio nel panegirico gli f:i vanto di esser parco nelFedificare nuo- 

ve fabbriche, ma diligente , di non aver fatto scuoter le case c 

traballare i tempii pe! passaggio di immini sassi ^, ma pur di 

avere innalzato splendid! circhi, tempii, portici, e in si breve 

tempo da far credere piuttosto ad un restauro di esistenti ehe 

alla costruzione di nuovi di sana pianta. 

' Quatremere de Quiney, op. cit. vol. I. pair. 210—Vitruvio trad. del Vi- 
viani, cit. giunta 1. itel libro  V. 

* Paragi-afo 5. 
^ Panegirico a Traiano Capit Ll, 
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AUa basilica qunlche volta s'innestava Ü terapio, come pra- 

ticö Vitruvio, il quale alla basilica di Fano innestö il pronao del 

tempio di Augusto V E nel foro Ulpio vi cra un superbo teni- 

pio in onore di Traiano \ Per la quäl cosa si potrebbe pure con- 

getturarc clic quelle quattro colonne e quella porta di bronzo 

rappresentino il pronao di questo tempio. 

Ma , a parte tutto cio, puossi ritenere con molta probabi- 

lltä ehe l'azione si svolge nelL'interno della basilica Ulpia. Questa 

Opera, fra le piü celebri di quelle erette sotto si illustre Principe, 

dovcva neccssariamente affacciarsi alla ment2 dell'artista, il quale, 

per tanto, volle eternarla nel nostro monumento. 

Ma l'azione del quadro non e intesa a rappreseiitare la de- 

dicazioiie di questa basilica , siccome opinano Rossi e Isernia ^, 

imperoccbe vi manca qualsiasi sinibolo o particolare ehe avrebbe 

dovuto accompagnarc questa cerimonia; si bene e intesa, a parer 

mio , a compendiare 1'amministrazione clvile di Traiano, nelia 

quale in prima riga eutrano la giustizia e l'annona. A queste due 

cose portö egli somma cura, come si apprende dagli storici e 

dal panegirico di Plin;o Sccondo. 

E ozioso rilevare tutti gli altri errori in cui cade Rossi per 

rispetto a questo quadro, errori ehe spiacevolmente fan contrasto 

con tanta copia di erudizione. 

Ed ora passiamo a considerare la parte artistica. 

Jl lettore non si lasci guldare da quel ccrto sentimcnto di 

ripugnanza ehe assale ogni osscrvatore alla vista di un qu.idro 

mutilato. Egli, invece , cerchi di reintegrarc innanzi tutto neila 

sua immaginazione questo quadro , di completarlo in ogni suo 

particolare; indi ne esamini 1'insicme ed I particolari. Per l'in- 
sieme egli noti la saggia disposizlone dei personaggi per rispetto 

ai tre piani in cui sono scolpiti, le relative posizioni, il maeste- 

vole intreccio, la grandlositä dello stile; per riguardo ai partico- 

lari noti la somma esprcssione di ciascun personaggio, le loro 

squisite proporzioni, il panneggiamento grandioso delle toghQ. 

* Vitruvio üb. V. Gap. T. 
' Dui-aud, op. cit. vol. II. \)ag. 30. 
' Liioclii ora eitati. 
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Non so comprendcre pcrclie Selvatico dica ehe qiicsti quadri 

degl'intercolunni sieno di quakhe pregio, e li designi inferiori per 

mcrito a quelÜ deiraitico, quasi ehe nel nostro monumcnto si po- 

, tessc rawiscire il portato di varii stili e di diffcrcnti epoclic dcl- 

Tarte. Donde egli abbia tratto questo giudizio non so, ma e giuo- 

coforza convenire sempre piu ehe la critica delle operc d'arte 
va scritta su di esse direttamente. 

Piiossi picnamente affermare ehe questo quadro , meno nei 

particoiari delle picghe cd avvolgimemi del!e vesti, meno nei 

volti, affatto iconici, nello insieme spiri un* aura di Stile greco. 

Seconäo guadro grande (il piii basso sulla facciata intcrna, a 

destra dell'osservatore) Tav, XV. 

Questo quadro rappresenta ringresso in Roma di Traiano, 

reduce dalla Germania nell'anno 99 dell'era volgarc , nella pri- 
mavera di quell'anno istesso ehe fu proclamato Padrc della Pa- 

tria *, dopo la seconda salutazione imperatoria avvenuta in Ger- 

mania. Per chi l'ignorasse, gli eserciti romani ehbero costume di 

sahitare o acclaraare Imperatore quel eapitano ehe si era distinro 

moltissimo in una segnalata azione di guerra; e non una ma piCi 

volte concedevan questa alta onorificenza aila stessa persona, donde 

l'origine ehe questa dal numero delle salutazioni si appellasse Imp. 

II. III. IV. ece. ' AH'cpoea della dcdieazione del nostro monumento 

giä Traiano era stato salutato Imperatore per Ja settima volta. 

Egli venne in Roma chiamato istantemente dai cittadini, ee- 
dcndo aüa caritÄ di Patria, e con tale modestia ehe gli altri Prin- 

cipi non avevan mai tenuta in simili rincontri: « lain te äviiim 

» desideria uvocahant, amorettique castrorum snperahat Caritas patriae: 

» ütr indc pladdnm ac modcstmn, ut plane a pace redeunüs ^. 

La eommozione del Senato e del popolo di Roma quäl ne 

dovette esscre grande, se la descrizlone ehe ce ne ha laseiata 

Plinio nel panegirico commove aneor noi! « Ac primim, qui dies 

» tUe., quo exspectatiis  desideralusque urbem  ingressiis  es l laut hoc 

Ilossi, op. eit. cap. V. e Vl.—Plinio, paneg. cap. 20 e 
Annali (ritalia, nolla vita di Traiano. 

* Aulcj, op. eit. parto 1' pa{,'. 230. 
Plinio, Panegirico, cap. XX. 

sog.—Muratori, 
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B ipsnni, quod ingrcssus es, qnam mirum Jcutumqiul Nain priorcs in- 

» vehi d importari soJebaiit non dico quadrijngo cnrni, et albentibns 

» equis, scd hnimns hominum, quod anogantins erat '. » Ma Tra- 

inno preferi di entmre a piedi, sopravvanzando il popolo soltanto 

con hl sim vantnggiosa statuni. Vecchi, fanciiilli, uomini e donne, 

fin con i loro pargoletti lattanti, facevan ressa sul di lul passag- 

oio , Lisciandogli appena lo spazio di poter procedere innanzl a 

stento, o pure gremivano i tetti cadcnti sotto il grave peso! 

Questo ingrcsso cos'i maestoso e commovcnte volle l'artista 

tramandare ai posteri col suo scaipello, ritracndo il momento in 

CLii rimperatore, prossimo alle mura di Roma, sta psr entrarvi. 

Sulla sinistra di chi guarda c scolpita una porta, della quäle 

sono visibili ü pilastro slnistro con base attica, la cornice aH'im- 
posta, e rarchivolto sagomato con riquadro mistilineo supcrior- 

mente. Era la porta Flumentana a capo della via Flaminla , la 

Quale era la via trionfale ^? I due primi personaggi sono in atto 

di varcarne la soglia. Innanzl a tuiti, nel primo piano, vengono 

fuori Traiano, sulla destra deU'osservatore, ed un altro personag- 

gio sulla sinistra, ambo togati, con la distinzione pero cho: feci 

nella descrizione del primo quadro^, ehe, cioe, il Principe porta 

la toga con balteiis, dalleiim cd timbo, ed il secondo col semphce 

sinus. 
L'osservazione a fare qui, da valere per tutti gli altri quadri 

ove e raffigurato Traiano, si c ehe questi e scolpito sempre verso 

l'estremo esterno del quadro col viso rivolto al fornice c le spalle 

alle cantonatc. Serva di gulda per discernerlo meglio in ogni quadro. 

Alle loro spalle, in altrl tre piani, sono scolpiti dodici litiori, 

quanti era uso averne un console al seguito ', coi fasci di verghc, 

nel cul mezzo una scure. I primi sono formati di piü verghe ci- 

lindriche, lunghissimc, unite in fascio e trattenute da un nastro 

ehe le nvvolgc ad ellca e a cerclne. Una di esse e segnata sempre 

uscir dal taselo verso !a punta superiore, dove e nn ciuffo di foglie 

' Pliiiio, Paueglrico, cap. XII. 
' Vasi, op. cit. vol. I. pag. 14—Rossi op. eit. iiumori 187 e 191. 
3 Pag. 75. 
* Yaslot, op. cit. pag. 10.—Aula, op. cit- parte 1^ pag. U3. 
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di alloro; donde il nome di üsc'i laiireati, i quill spattav.ino n clii 
era stato salutato Impcratore '. AI fliscio e ligato il manico di una 

scurCj la cui lama ornata corrisponde semprc in piano aU'altezza 

del petto. In qiiesta incisione noii si scorgono bene ne i fasci, ne 

le scuri, perche un po' maltrattate le figure, ma vedansi nclla ta- 

vola XVII quclÜ ehe porta il personaggio clic sta su! m.irgine 

destro rispetto all* osservatore. Per la legge Valeria fu tolta la 

scure dai fasci nello interno di Roma, iiia si continuö a portarhi 
nelle provincic e in guerra -. 

Quindi malamcntc Rossi distinguc in qiiesto quadro i pcr- 
sonaggi del seguito in Palatini, Litten, Soldati c Stipatori da iin 

lato, e dall'altro il gruppo della Depiirazionc Romana. In coni- 

prova si osservi ehe vestono tutti e dodici ad una ibggra , cioe 

colla tunica di sotto e con una sopravvcste frangiata, cblamys, ehe 

si era usi portare in oceasione di guerra, di viaggio o dl eaecia, 
c si fermava sulla spalla dcsira o sulla sinistra o sul petto (comc 

e scolpita nei nostri bassorüievi) con una maglia o fibbia, fihnla- 
dei latini 'l Quell;- dunque sono i dodici littori e con i fasci laii- 

reati, essende Traiano nel medesimo tenipo Console e Imperatorc. 

Si fermi il lettore sul personaggio ehe.sta per varcare la so- 

glia, aecosto all'uomo togato, perche avrenio oceasione di notarlo 
anehe altrove somigiiantissimo di volto. Questi ehe va innanzi 

^ tutti, presso il Prineipe e il prossimo personaggio importante, 
potrebbe essere il primiis Uctor ^. 

Dissi ehe i due personaggi (non trc comc vuole Rossi) ehe 
vengono innanzi col piü alto rilievo de! quadro sono cntrambi 

togati; di essi quello a destra dell'osservatorc rappresenta Tra- 

iano con la mano destra distesa verso l'altro, il qualc pure col 
gesto della mano destra lo invita aj entrare neli'alma Roma, ovc 

il popolo c il Scnato ansiosi l'attendono. I loro gesti spiegano 

in modo chiaro l'argomento ehe si svolge. L'azione drammatica 
VI e cosi viva ehe apparisce di una realtä palpabilc, £ questa la 
niaggior caratteristica del bassorilievo romano. 

Aula, op. e luogo ultiiii. cit. 

Vaslet, op. cit. pa^. 19.—Aula, luogo Ultimo citato. 
' Vaslet, op. cit. pag. IIO. 
* Aula, op, cit. vol. I" pag. 163. 
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Rossi, ehe malamente vi scorge due figure togate , oltre 

quella deU'Iraprradore, crede ehe esse sieno quelle dei consoli 

di queU'anno Scnecione e Palma; ora, limltati ad uii solo, il let- 

tore scelga fra essi, ove ve ne sla alcuno rappresentato. Ma, quäle 

esso sia, egli e certo un pcrsonaggio importante. 
Un'osservazione speciale su questo quadro si c ehe l'artista, 

per dar risalto alle figure ehe son messe in quattro piani, e per 

trovarsi con raggiustaraento del vivo della faeciata neirinterco- 

lunnio, ha fatto ricorso al partito di sgusciare il marmo al di so- 

pra delle teste dei personaggi ; il ehe produce un effetto ottico 

favorevole-, per via delle ombre proiettatc in queU'incavo, come 

di uno sfondo di prospettiva. 
Questo quadro, come i! precedente ehe abbiamo esaminato, 

per cssere troppo basso e piü a tiro dei monelli, fu molto dan- 

neggiato. Nessuna delle figure conserva piü le mani; i volti sono 

deformati, massime quelli di Traiano e dell'altro togato. Non per 

tanto, perö, puossi vincora ravvisarvi, oltre la stupenda maestria 

dell'azione viva, giä rilevata, il partito ricco delle picghe e degli 

avvolgimenti delie vesti, le proporzioni e le naturali inflessioni 

del eorpo, le spontanee movcnze. Ncssun artificio, nessuna esa- 

gerazione si scorge sia nello insieme ehe nei particolari d'ogni 

figura. Tutto ciö seduce Focehio dello intelligente. 
Terio quadro gmnde (il secondo sulla faeciata interna, a si- 

nistra dell' osservatore , al di sopra dell' imposta del fornice) 

Tav. XVI. 
Una delle maggiori glorie civili di Traiano si fu quella di 

aver resa la giustizia accessibÜe a tutti; e anche nelle cause in 

cui fosse interessato il fiseo la garenzia piü ampia fu data al piü 

modesto eittadino ^ Agitandosi in quel tempo una delicata c dif- 

ficile quistioue intorno ai codiciili del testamento di certo Giulio 

Tirone, ehe in parte eran ritenuti veri, in parte falsi, I di costui 

eredi avevan pregato Traiano, quando era ancor nella Dacia, di 
trattar personalmcntc questo affare, essendo accusati delle falsitd 
Sempronio Scnecione, cavaliere Romano, cd Euritnio, procura- 

tore e libcrto dcirimperadore. Tornato Traiano, e villeggiando a 

' PHnio, paneg. cap. XXXVI e segueüti. 
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Centocelle, dove in quel torno di tcmpo si costruiva i! famoso 

porto omonimo, egli ehe aveva costumc di avvicendare gli ozii 

con Ic eure di governo , non mancava di ammin istrar vi giusti- 

z:a. Vi chianiö a consiglio anche il diletto amico Plino Sccon- 
do ', per trattarvi, fra le altre cause, questa di Tirone. 

In tale frattempo aleuni degli eredi, per rispctto dl Euritmo, 

ehe credevano protetto dal Principe, avevan ritirata l'accusa; ina 
Traiano se ne adirö e vi si oppose, stimando ehe il sospetto sa- 

rebbe rimasto su di s^, non meno ehe sul iiberto Degli eredi 

nllora rimaser due soH, i quali chiesero doversi trattar la cniisi 

con Tintervento di tuttl. altrimenti essi pure si sarebbero ritirati. 

Se ncn ehe Traiano, aceusandoli di calunnia, li obbligo a giu 

stificarsi separatamente sulle ragioiii del non trattarla. 

Questo ehe, fra i tanti, fu segnalato atto di indipenJente giu- 
stizia rcsa da questo immortale Principe , onde Plinio ne fece 

particolare menzione nella sua lettera citata all'amieo Corneliano, 
1 artista pensö di tramandare sorto forme scnsibili ai posteri nei 
marmi del nostro munumento. 

L'azione di questo quadro si svolge in tre piani nel scguente 

niodo. Tre figure sono ne! p'ü rilevato piano; delle quali quella 

a sinistra deirosservatore con la solita toga, con daUmm, balteus- 

fd timbo, ehe ho giA descritta, parlando del primo quadro, e con 

1 coturni ricamati e fregiati, rappresenta Traiano, con la destra, 
ehe manca, protesa verso gli altri due togati, e con un rotolo 

di carte nella sinistra, al'cui anulare ha un anello. Le altre due 

ngure rappresentano i due eredi, di cui si e fatto ccnno, Essi 

han fure la tcga, nia col scmplice sinus, i piedi calceati, la si- 

nistra mano intesa a reggere im Icmbo della toga e la destra di- 

stesa verso il Principe, in atto di chi espone le sue ragioni. Quc- 

ste due figure sono plü basse delle altre , non per le ragioni 

svolte da Kossi, ma per lasciare meglio scorgere il personaggio 

c linsegna ehe e Icro alle spalle, partito ehe vcdremo adottato 
furc nell'altro quadro alla tavola XVII. 

Dl qucsti due eredi quelle in mezzo al quadro e presentato 

üa una donnaj la quäle, premendogli la destra mano sul petto e 

* Pliöio, epist. XXX r. libro YI. 
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rlvolgendo la faccia a Traiano , e in espressivo atto di raCco- 

mandarlo at magnanimo Principe. Essa ha sul capo un diadema 

turrito, forato sul fronte, sopra di copiose chiome, ima veste ehe 
le scende sino al piede, stretta alla vita e ti'attenuta sull'omero 

destro da una fibida, lasciando denudati il collo e tutto il destro 

bracdo al quäle porta un bracciale. Rossi vuol vedere in essa 

Marciana, ma io, a dire il vero, propendo plü per Plotina, giac- 

che e la sua posizione nel secondo piano, nnzi ehe nel terzo, e 

la sua veste piü Kmga, plü seria, dell'altra figura muliebrc, ehe 

]e h alle spalle, e la corona piü regale ehe ha sul capo, e l'atto 

della demente intercessione presso il Principe piü si conyengono 

a lei come sovrana; la sua voce maggiore Influenza ehe quella 

di Marciana doveva esercitare suiranimo di lui, per quanto egli 

le avesse  amatc di pari affctto \ 
Alle spalle di lei, nel terzo piano vi e 1'altra figura mulie- 

brc, cinta pure di corona, la quäle pero, a differenza di quella' 

dell'ahra, non e turrita, ma liscia sul convesso del ccrcine , on- 

dulata suirorlo superiore, e piü alta sul fronte ehe di dietro. Ella 

porta una veste corta sino ai ginocchi, stretta da un cingolo alla 

vita, e rovesciata verso le anche; ha le gambe sin sopra il gi- 
nocchio denudatc; ai piedl porta alti coturni allacciati e fregiati; 

sulle spalle sostiene una elegante faretra. E rivoka pure a Tra- 

iano. Questa figura , la quäle e in evidente abito di Diana , io 

opino sia Marciana , non Plotina , per tutte le ragioni svolte di 

sopra. Essa ha la mano destra alzata, ehe si scorge di sopra h 

testa di Traiano, con il pollice e l'indice dischiusi e le altre dita 

serrate; non gia, come dicc Rossi, ehe vi tenga una piccola e 

leggiera lancia. Forse con tale atto allude ai due eredi, dei quali 

par die patrocinassc la causa, ravvisandosi ehe ella e rivolta e 

intenta tutta al Principe. 
Di dietro alla figura di Traiano sono tre altre, una nel sS' 

condo piano e Jue nel terzo, tutte e tre armate dei fasci delle 

verghc e vestite di tunica e di chlamys affibblata, al solito, sul petto. 

Sono evidentcmente tre littori. Isernia vede Plinio in üna quarta 

figura ehe   non esiste alle spalle di Traiano;  c Io stesso Rossi 

*  Plinio, jjaneg. cap. LXXXiV- 
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vorrebbe ritener per Plinio quelb immediatamente dopo Traiano, 

mentre quel distinto uomo avrebbs dovuto cssere raffigurato sotto 

piü nobili vesci , con la toga , e non avrebbe dovuto portare i 

ÜTSci laureati delle verghe. Lo stesso Rossi gli fa portare una 

lancia ehe non ha. 
Nell'angolo destro del quadro (ssmpre rispctto all'osscrva- 

torc), nel tcrzo piano vi c un ultimo personaggio togato , ehe 

dai capelU e daüa corta barba riccia Rossl stima esscre Adrlano. 

Ma io non ve lo raffiguro, imperclocche questo Principe era piü 

elegante della persona, dl volto piü gentile, meno virile. Le sue 

sembianze le noteremo stupende o vive nelle ravrde XVIII e 

XXVI. Piuttosto, se Plinio prese parte in questa causa, come cgli 

ci ha tramandato, non potrebbe quella esser la sua figura? Que- 

sto personaggio, comc Marclana, ha la mano destra alzata con 

il pollice e l'indice dischiusi, c con la smistra reggc una lancia 

con lunga asta. 
Dinanzi a lui, e in atto di Icccar la mano dt uno dei diie 

credi, e un cane, in una posa ehe mentre e naturalissima, espri- 

rae il doppio concetto ehe quelli son due estranei , ehe i cani 
sogliono d' ordinario annusare quando entrano in casa altrui, e 

ehe si e in campagna. 
Tra Tuomo dalla barba e Plotina vedesi scolplta una specie 

di insegna o labaro. con l'asta infissa a terra e con cinque aqui- 

lotti suü'asticciuola orizzontale. Sembra ehe la rappresentaziona 

di questo quadro sia manifesta, imperocehe Marciana in abito di 

Diana, il personaggio armato di lancia, 11 cane accennano ehe 
si e in campagna, a Centocelle, dove Traiano trovava il suo mag- 

gior diletto nella caccia; e i due togati ehe vengono presentati 

a Traiano e le altre particoIaritA descritte fanno veder chiaro ehe 

si tratti della causa degli eredi di Tirone. 
Sono degni di considerazione in questo quadro la espressione 

sicura d'ogni personaggio, il giudizioso loro intreccio, le corrette 

linee , 11 profilo elegante delle due matrone , la squisitezza del 

braccio e della mano destra di Plotina , quella del ginocchio e 
della gamba sinistra di Marciana, la naturalezza del cane. Com- 

posizione, disegno ed esecuzione accurata vi si accordano mira- 

bilmente. 

14 
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Ouaiio qnadro graride (sulla facciata interna, nell'intercolun- 

nio, a destra dell'ossci'vatore, in corrispondenza del prcccdente) 

Tav. XVII. 

Questo qnadro e Ü meno interpretato da Rossl, conie ve- 

dremo, e quello, per conscguenza, ehe ha richlesto il maggiore 

Studio. Egh, di fatti, ]o battezza per 1'adozione di Traiano da 

parte di Nerva ; vedremo ehe e tutta uiia chimera. Ma, pria di 
tutto, fa mcstieri descrivere il quadro. 

Dodic! fignre lo compongono , distribuite in tre piani. Nel 
primo, sulia destra, cioe verso la cantonata, emerge macstosa la' 

figura di Traiano, piü niaestosa ancora ehe nel quadro prece- 

dente, per la piü favorevole posizione della persona, la quäle, pre- 

sentando tutto il dinanzi del corpo c il sinistro lato scoverti, la- 

seia scorgere meglio la grandiositä della toga. Quivi l'artista ha 

lavorato di gcnio , porgendoei uno dei piü splendidi esempii di 

ricco panneggiamento, con giochi di pieghe e risvolti per quanto 

complessi e difficili, altrettanto naturalissimi. L'artista ei ha dato 

un eapolavoro d'arte e la prova piü sicura ehe quest'abito do- 

veva imporre rispetto nella sua grandiositil ai vinti ^ In pari 

tempo da questa figura di Traiano apparisee tutta la maestA della 
sua persona quale gli storiei ec l'han descritta ^ 

Egli e in atto di stender la destra al prossimo persoiiaggio 

ehe gli si fa incontro nel mezzo del quadro, nel primo piano. 

Questi e pure togato, ma eon la toga men grandiosa, eioe della 

scconda maniera ^, e stcnde hi mano diritta al Prineipe. Sventura- 
tamente tu:ti e due i personaggi hanno rotta la man destra, e non 

• puo seorgersi il meglio dcU'azione. 

Alle spalle del prccedente sono due altri personaggi, togati 
al modo stesso, ma l'uno nel primo , l'altro nel secondo piano. 

I due piü prossimi a Traiano hanno viso piü giovanile, col menio 

eoverto appena di tenue barba; mentre il terzo, sul margine e- 
strcmo del quadro, nel primo piano, ha volto piü maturo c barba 
piü appariscente. 

' Pliulo, panog. capo LVI. 
id.       id.      capo IV. 

* Vedl a pag. 73 di quast'opara. 
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Questi tre personaggi sono piü bassi di tutti gli iikri ehe 

sono scolpiti nel lato destro , per lasciare scorgere le figure dei 

numi ehe si vedon suH'alto delle loro teste. Dato il sistema del 

bassoriüevo romano, dclla rappresentazione in piü piani, non fa 

mcravigHa ehe l'artista abbia dovuto far ricorso a siffatto espe- 

diente per lasciave scorgere le figure posteriori dei numi. 
Fra Trniano e il primo dei tre descritti personaggi splcca 

nel secondo piano ia figura di un littore, ehe ha moltissima so- 

miglianza con quella del primiis Udor descritto nel quadro XV '; 

soltanto ehe nel quadro presente e meglio conscrvato, e quindi 
lo si distinguc assai piu. Ha una fisonomia moko marcata, eon 

rieee fedine; i capelli egualmente ricci, ondtüati, terminanti come 

una corona o cresta sul fronte, al modo stesso ehe si osserva 

nella citata figura del quadro XV. EgU porta dt sopra la medesi- 

ma chJamys frangiata stretta da ßbnhi sul petto, e di sotto Ia me- 

desima tunica sino a covrire il ginocchio. Con la smistra niano 

sostiene II fascio solito delle verghe. Questa figura c beliamente 

seolpita sia aell' insieme ehe nel particolari; e in eomprova no- 

tisi la perfezione del volto , Iconico nella piü vera espressione , 

la notomla perfetta della gamba destra e del relativo ginocchio, 

la viva azione drammatica. E una figura ehe par si mova, tanta 

c la vita ehe spira dal suo insieme e dai suoi particolari. 
Non par dubbio ehe l'artista volle raffigurare sotto taU spo- 

glie in ambo i quadri un personaggio storico. 
Cosi pure e degno di conslderazlone il littore ehe e alle 

spalle del Prlnclpe sul Icmbo del quadro per la stupenda precl- 

sione delle linee del volto , d'un verismo , ehe ha tutti i earat- 

teri d'un vero ritratto. La incisione non lo fa scorgere piü chiaro 

per ragione delle ombre; ma e di una  bellezza e eonservazione 

singolari. 
Akri tre littorl seorgonsi appena di profilo nel minor riücvo 

del marmo, e di essi non val conto occuparsi di propüsito. 

Per contrario, meritano il maggiore studio ed esame le tre 

figure di numi sul fondo del quadro, dal lato sinistro dell'osser- 

vatore. Tuite e tre poggiano su una specic di roccia, ehe si rav- 

' Pag. 83 di quest'opora. 
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visa distintamente scolpita sul Icmbo sinistro del qiiadro e per di 

sotto Ic vesti dei trc personaggi togati ehe son di rincontro a 
Tralano dallo stesso lato sinistro. 

Q.Liel!a di mezzo rappresenta Ercole in piedi, tutto nudo. 

Suiromero sinistro ha la pelle del leone Nemeo, ehe gli eade per 

di sopra i! braecio sinistro, la ciii mano e rotta. Con hi destra 

sosteneva la nodosa clava, ora spezzata una coUa mano stessa. 

Gli einge il crine iin serto di quercia. Ha folta, corta e irsuta 

barba, robusto corpo, amplo torace, come conviensi a tal nume: 
Pingitiif ergo tanquam vir rohustiis, clavam dextra manu gereiis, et 

indtitus exnvias konis, quem interfecerat, Nemeaei '. Del resto e cosl 
comune la sua figura per tante statue sue e medaglie e monete 

con la sua efEgle, ehe non val proprio afFannarst per raffigurarlo 
nel personaggio in esame. 

Alla sinistra di Ercole ergesi un altro nume, nudo dalla ein- • 

tola in SU, con drappo ehe gli seende dall' omero sinistro e gli 

avvolge la parte inferiore del corpo dairombelieo in giü. Tiene 
11 braceio destro levato in alto in guisa da tocearsi con la mano 

il capo, ehe ha einto di un serto di alloro. Le sue sembianze 
molto giovanili e delieate, i eapelli annodati alla foggia muüe- 

bre lö fanno apparire per una Venere. E di aspetto muliebre ap- 
pariva anehe al Rossi, il quäle poi si studia di dimostrare ehe 

sia invece Apollo. Oecorre sofFermarci un tantino. Egli e vero 

ehe Apollo fu rappresentato quasi sempre sotto aspetto giovanile 
e con crine disciolto, onde ebbe a dire Tibullo ^: 

Solis aelema esi Phacbo Bacchoqm iiiventa: 

Nam decet intonsus crinis utriumquc Dmm; 

egli 0 vero ehe in molte statue e medaglie si vede Apollo con 

chioma lunga e disciolta; egli e vero ehe Montfaui^on ^ ml for- 

' Rituum qui olim apud romanos oblinuerunt succinta expUcatio ad in- 
tßUigentiam Kctcmm mictorum facili methodo conscripta a G. R. Niettpoort, 
^'eapoli MLCCXCI, pag. i>31. 

- Lib. 1. eleg. -i, v. S3. 
^ L'antiquüi! expliquee, a Paris, MDCCXIX, tom. 1., parte 1, tav. XMX, 

fig, 4, u pag. 101. 
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iiiscc r esemplo di un Apollo del museo del'cardiriale Ottoboni 

rappresentato con simlle chioma e con la identlca posa dcUa mano 

destra snl capo; mi non e meii vero perö ehe in questa stessa sta- 

tua e in altre apparisca almeno uno dei simboli di questo nume. 

Lo stesso Moatfaiicon ' asserisce: // n'y a pas nn seid de ces sym- 

boks qni ne se irmive dans qiielqiie monummi. E manca appunto alla 

figura ehe stiamo csaminando ogni attributo di Apollo. E poi, se 

questo nume crinitus pingitiir, et ob promlssos capillos dlciinr iiiton- 

sus ^, non puossene inferire ehe addirittura il crine di Apollo deb- 

ba scambiarsi con quello delle donne. 
La figura clie vado esaminando ha addirittura l'acconciatura 

muliebre, con le treccc ritorte ed annodate, laondc non pu6 sem- 

brar dubbio ehe non sia quella di una donna. 
II cennato Montfaut;on ^ nel discorrere di Apollo, se afferma 

ehe sovente notasi l'effigie di questo nume con la man sulla tc- 

sta, non nega per tanto ehe anche per Bacco si riscontra tal fiata 

lo stesso; e ncl dimandarsi ehe possa significar quest'atto del po- 

sar una mano sul capo, opina ehe esso nei monumcnti romani 

sia il simbolo o dclla skurex^ß otUnnta o della sicure^a dimanda- 

tn. Ed aggiunge ancora : Sxuritas pmonifik par les romains etoit 

fort souvent exprimde par um femim qui porte Ja mahi siir la tete: on 

la voit ainsi sur pJusieurs tnedaiiles des empereiirs. 
lo insisto sulla mancanza di qualsiasi attributo di Apollo nella 

figura ehe stiamo esaminando, giaeehe non mi sembra ehe l'ar- 

tista avrebbe dimenticato cosi leggermente di scolpirvi uno dcgli 

attributi proprii di questo nume, mentrc ncU'efhgic degli iddii 

ehe vedremo in altri quadri di questo monumento egU non li ha 

ome-ss! affatto. 
Da Ultimo mi decido ancora piü a pensare ehe questa figura 

sia di donna e non di uomo, scorgendo ehe Ic altre duc hanno 
il pube scoverto , ed Ereole con verismo abbastanza spiceato , c 

questa r ha coverto dal drappo ehe !e scendc dall'oniero sinistro, 

per una tal quäle pudiclzia muliebre. E pure quasi tutte le statue 

' Alla pag. 100, paray. 1. del luogü citato. 
' Romanum museum etc. opera et stuiiio Michaelis Angeli Causei, Ro- 

niae MDCCXLVI, tom.  1. pag. 7, tav. 8. 
* Supplement au livre do lautiquite expliquee, tom. 1. pag. 80 e seg, 
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ed immagini LU Apollo ce lo mostrano nudo affatto, a cominclare 
dairApoHo di Btlvedere. 

II scrto di lauro alla chioma della nostra figiira potrebbe s\- 

gnificare ehe essa sla una Fenere vincilrice, tanto coniune nelle 

monete e nellc antiche med;ig!ie '. 

E se pure questa figurn non rappresenta Venere, puö ritenersi, 
SLilla opinione del Montfluicon , ehe sia qiiella simbolica della si- 

curiä otlcniita. 

Ne niinori difficoltä prcscnta l'altra figura ehe c scolpita alla 
destra di Ercole, sul lembo estrcmo del quadro. Essa e distcsa 

sul masso di roccla ehe descrissi di sopra, eol corpo nudo dalLi 

cintola in su, e con drappo ehe le involge le eosce, per quanto 

apparisce nel breve intervallo tra le teste del due ukimi pei'so- 

naggi togati. Si appoggia sul gomito destro alla roecia ehe le fa 

da euscino. Ha JI petto e le braccia molto virili , come ben si 

scorge dalla incisione istessa; ha il crine intoiiso , folto; e scor- 

gesi ehe abbia avuto anche un serto, probabilm-^nte di alloro , 
glaeehe il tempo l'ha danneggiato alquanto. £ imberbe affatto. 

Attorto al braceio destro, sotto di cui esec un lembo del drappo, 

ha.un grosso scrpe, di eui stringe la testa eon la mano; e eon 

la sinistra, ora rotta per il distacco dci pezzl di marmo, reggeva 
un'ancora, una vera e precisa aneora, ehe Rossl dlee non saper 

cosa sia, perche non fcce osservazione al mouumento direttamcnte. 

Ma io ho esaminato la figura del quadro proprio dappresso , e 

mi son convinto ehe e un'aneora, tal qu.ile e figurata in molti , 

monumenti c medaglie romani, e conie si scorge sovente sul ro- 

veseio dell'asse romano ^. 

Per una eonoscenza molto imperfetta di questa figura del no- 

stro monumento Rossi assensce, suU'autoritA del Montfaucou, ehe 

sia quella di Giove Axur, pereio imberbe; e di fatti quest'auto- 

re ^ eita degli esempii di Giove imberbe. Ma io, senza entrare 

in una disquisizione molto intricata, ehe   non sarebbe della mia 

' Paolo Püdrusi, i Cesari m argenlo, toiii. 3. tav. XXI, fig. IL o opera 
cit.   Romaniim Museum Micbaolis Augeli Causei, toia, I. tav. 40. 

* Vecii; tav. C della I. parto del vot. 1. deiropera citata del Montfauton, 
e tav. XLVill, flg. 7 del 3. vol. del supplemeato alla stessa opora, 

* ^uogo Ultimo eitato. 
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competenza, fo soltanto osscrvare ehe nel quadri ehe andremo in 

seguito ad es:iminare la figura di Giove c nicravigliosamente scol- 

pita, e ehe non saprei trovar ragione sufficiente perche l'artista 

avrebbe dovuto in qucsto quadro camblar rappresentazione nl nu- 

me massimo. 
lo opino ehe se Rossi avesse megHo o.sservato il nostro mo- 

numento nel sun essere, ed avesse seorto l'ancoi'a c la mancanza 

dcli'aquila, dello scettro o asta della di kii divinitA e dei fulmini, 

(i quali attributi tutti mancano non per la vetust^V del manno 

ehe li abbia eorrosi, comc egli asserisce, ma perche niai non sl 

sogn6 l'artista di seolpirveli) avrebbe aneh'egli diversamente 

stimato. 
lo penso ehe piuttosto questa figura simbolcggi Apollo. E 

mi conforta in tal pensiero la capigha'.ura abbonJante e intonsa, 

propria di lui, il serpe, simbolo della salute e della medicina, non 

discompagnato sovente da lui \ a eomineiare dall'Apollo di Bel- 

vedere. Oltrc a clö fuvvi Apollo Pizio, detto cosi non tanto dal 

serpente pitone ehe uccise, quanto da una espressione greca ehe 

dinota interrogazione votiva e vatieinio , essendo stato ritenuto 

egli il primo ehe abbia dati i responsi -. £ a canoscer pure ehe 

il serpe si trova eziandio con la figura dl Mitra , ehe non era 

altro ehe il sole del Persianl "- 
Resta a spiegar ii simbolo dell'ancora. Apollo venne anehe 

appellato Delio dall'isola di Delo, ove egli nacque *, e l'aneora 

potrebbe espriniere la stabilitA di quell'isola, insieme a quella del- 

l'impero romano •', signlficando l'aneora stabilit;\ e fermezza ^. 
Ma, sia Apollo, sia una figura simbolicaj egli non par pro- 

prio possibile ehe questa rappresenti Giove, eome vorrebbe darci 

a eredere Rossi. 
Ed egli partiva, credo io, da un preconcetto, dalla supposi- 

' Vedi: MontfaugoR, op.   cit   toiii. 1. parte 1. tav. XLIX, fig. ?; id. kl. 
tav. LTI flg. 1; id. snpplomcnto, tom.  1. tav. XXXT, fig. 4. 

* P. Francesco Pomey, Pantheuin mytliicum, SDU fabulosa tleoruin bisto- 

ria, occ. Lugduiii, MDCLIX, pag. 37. 
' MontefaiiQon, op. cit. Tom. I. pag. 370. 
' id. id. pag. 35. 
* Museum Odescalchum, etc. Romae MDCCLI, tom. i. pag. 3. 

* Pedrusi, i Cosari in oro tom. 1. pag. 249. 
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zionc ehe questo quadro rappresentasse l'iidozione di Tr.iiano d;i 

parte di Nerva, la quäle ;ivvenne appunto innanzi il pulvinare di 

Giove *: ante puhinar lovis Optimi Maximi adoptio peracta est. Ma, 

a meno ehe l'artista non avesse voliito commettere un anLicroni- 

smo, egii c da ricordare clie l'adozione avveniva essendo Nerva 

in Roma e Tralano in Germ:inia ^, tanto ehe di proprio pugno 
Tadottante scrisse alPadottato lontano: TdVis Nerva tnis lachrymas 

iiJciscere noslras. E poi, se questo fatto avvenne in Roma, mentre 

Traiano, il pi'otagonista, rattrovavasi in Germania, sarebbe stato 

meglio raffigurarlo sulla facciata esterna, dove vedremo in altro 

quadro espresso V annuncio ehe fu recato di questo avvenimcnto 

e dell'esaltazione all'impero. 

Ma l'ipotesi deiradozlone non regge neppure per la ragione 

ehe nel quadro in esame manca totalmente la figura di Nerva, eon 
la quäle Rossi seambia eon inescusabile leggerezza nientedimeno 

ehe l'altra del primns liclor, lungamente da me deseritto di sopra. 

Allo stesso modo non h bisogno ehe io mi dilunghi a ri- 

levare e a combattere tutte le altre inesattezze del precitato au- 

tore, in quanto ehe esse emergono dal confronto della mia eon 

la sua descrizione del quadro. 

Secondo il tnio modesto giudizio questo quadro esprime uno 

degli atti piü solenni compiuti in Roma dal Senato a favore del- 
l'immortale Principe, dopo il di eostui ritorno dalla Germania; o 

la parteeipazione del titolo di Padre della Patria o dell'altro an- 

cor piü sublime di Ottinio, per cui tanta eloquenza dispiegö Pli- 
nio nel suo Paneglrico ^, sorreggendoei Topinione di Muratori il 

quale ritiene ehe quest'ultimo titolo fu conferito prima della spe- 

d^zione in Armenia, eon turto ehe Dlone dica il eontrario*. 

Di vero, i tre personaggi togati qui non potrebbero essere 
ehe tre senatori, il primo dei quali doveva porgere al Prineipe 

qualche cosa, eome un atto o deereto del Senato. 

AI proposito notisi ehe la mano de! Principe, dal moncherino 
ehe ne avanza, sembra piü disposta a prender qualche cosa dalie 

* Plinio, paneg. cap. 8. 
' Sifilioo, corapendio di Dione, nella vita di Trüiano, 
' Cap. LXXXVIII. 
* Opere e luoghi citati. 
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altrut man! ehe a conscgnarla, e l'aspctto deirimperatore piü in- 

tcso a i-ingraziarc dciratto solenne, ehe si compie a suo riguardo. 
La presenza dellc tre deitä avvalora La mia ipotesi. Ercole 

fu dio tutelare della famlgha Ulpia *; e poiche il suo nome in 
greco deriva da em (nome di Giunone) e clco (glona); qaod ni- 

mirum, ipsliis virlutem ac ghriam iihislmvit Imwnis odiiim et iniii- 

ria; tantöque gloriosius iilustravit, qiianto pcricaUs illum maloribus o- 
biccit, et phribus, eins fortitudinem ac pallentiam, hboribiis exercnit^; 

e poiche sopra tutti i mortali egli eccelse, sembrö convenevole, 

anzi necessaria all' artista la presenza di tal scmidio ne! quadro 
per le prodigiose vittorle riportate da Traiano   sopra i Germani 

e i Daci. 
Cosi la figura di Venere vincicrice risponderebbe ad un con- 

cetto analoge, se non pure a quello della siciirtä ottennta per a- 
ver debellato Decebalo, 11 principale nemico di Roma, e aver data 

saldezza airimpero. E l'ancora in mano ad Apollo esprimerebbe la 

stabilitä otrenuta dall'impero stesso per opera di Traiano e merce 
la sapienza e prudenza di costui espresse dal sinibolo del serpe. 

II lettor ehe sia vago di meglio approfondire questa intri- 

cata quiscione puo trovar neue ipotesi messe innanzi da me il 
scstrato dei suoi maggiori stüdii e della maggior competenza. 

Pria di lasciar questo quadro, non posso trasandare di dire 

ehe le figure dei tre numi sono scolpite con la maggiore perfe- 

zione e il migliore stile. Son dolente ehe le piccole dimensioni 

della incisione e le ombre non ne possano fltr vedere  meglio i 

particolari. 
A questo punto sento pur l'obbligo di fer menzlone di al- 

cune incisloni antlche del nostro Arco, fra cui parte di quelle di 
Ttresa del Po, ehe dissi ^ non aver potuto rinvenire. Devo alla 

gentilezza dell' erudito Sig. Vincenzo CoUe De Vita e dei suoi 
figli l'averle potute osservare , conservandosi da essi, ma dispa- 
rate S insleme al manoscritto ,  pure  incompleto , del fu Mon- 

' RaflFaele Fabretti, della colonua Traiana, Roma MDCXC, pag. 17:^ e seg. 
* Pautheum Mythieum, etc. op. cit. del P- Francesco Pomey, pag. 289. 

' Paragr. 2. pag. 20. 
* L" album ehe le contiene e intitolato: Areus Traiaao dedicatus Bene- 

venti porta aurea dictus sculpturis et mola omnium fecile priüceps. Roraae, 

MUCCSXXIX. Espensis Fiancisci de Fictironis. 
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Signor De Vita sulla spiega dei quadri del nostro grandioso mo- 
numento. 

Queste incisloni lasciano moito a desiderare , massime dal 

lato dclla fcdeltä. E quasi semprc 1 quadri sono statt incisi a ro- 

vescio. Mi recano sorpresa maggiore quelle di Teresa del Po, le 

quali portano scritco a pie: Teresa del Po , Accad. Rouiana sciil. ; 

pefche sono le meno rispondenti al vero. Sc Ella fu qiiella valente 

artista ' ehe si dicc, io non so compreudcre la ragionc di t;uite 

liccnzc, ehe tradiscono la vcrit;\. 

In una delle sudette incisloni, ehe rapprescnta Tultimo qua- 

dro da nol esaminato, la figura di Apollo c rappresentata tener 

ncUa sinistra una lira, laddove vl c per contrario l'ancora, 

Quinto quadro gmnde (deU'attico sulla tacciata interna,, a de- 

stra deirosservatore) Tav. XVIII. 

Come fondo alla scena di questo quadro sono scolpiti un 

tempio ed un Arco .trionfale. Del primo appariscono due colonne 

con capltelli corintü sostenenti la trabeazione e Ü frontespizio ehe 

si vede lutto intero. Nel fregio sono scolpite insegne guerresche 

e di sacrifizii, e nel timpano i fulmini di Giove; fra le due co- 

lonne, immediatamente sotto la trabeazione, e scolpita una porta 

colle imposte di bronzo , come quelle ehe veJemmo nel quadro 

XIV. Questo edifizio rappresenta indubitatamente 11 tempio di 
Giove. A fianco di esso, sulla sinistra dell'osservatore, e scolpito 

un arco di trionfo, di cul scorgesi nella tavola un solo dei pila- 

stri, il quäle e scanellato, cd ha la cornice di imposta formata di 

astragalo, fregio e cimasa a guisa di capitello dorico. L'arco, ehe 

e ad un sol fornice, ha il suo archivolto moJinato ed una cor- 

nice di coronamento; nei due timpani a fianco dell'archivolto porta 

scolpito due vittorie, delle quali quella verso il tempio soltanto 
si vede intera e porta Ü labaro o insegna imperiale, come la ve- 

diamo scolpita nel nostro Arco trionfate , mentre l'altra vittoria 

verso 1' estremo dei quadro e perita per la rottura del marmo. 

Rossi vorrebbe vedervi, ma con poco fondamento, pluttosto una 

porta della reggia, anziehe un arco trionfale. In fondo di esso e 

scolpita una parete a bugne, accennante ad altro edifizio. 

,       ' Bernardo de Dominici, Vite dei Pittori,  Scultori  ed Arohitetti Napo- 
letaiii, Napoli, tipog. Trani, 18U,   tom. IV. pag. 310. 
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Nove figure, ripartite in tre pinni, cntrano in azione. Delle 

tre ehe sono in m.iggior riliovo, !a prima a destra dcU'osserva- 

core in m.icstosn toga col dalknm, il haiUns e Viimho corae l'ab- 

biamo osserviita nei duc ultim! quadri, e ad cvidenza quella dl 

Tralano. Ha la destra mano, ehe e rotta, distesa verso il pnmo 

degli altri due personaggi , i quali portan la toga col semplice 

Sinns, Hanno la man destra distesa verso rimperadore e nella si- 

nistra tengono im rotolo. Sicuramente qnesti son due Senator!. 

Nel secondo piano, alla destra di Traiano , c ima figura di 

militare In veste eroica, cioe con maglia stretta al corpo, riccamente 

ornata suUa pancia, con un cordone ehe ne stacca il gonnellino, 

il quäle nella parte snperiore 6 adorno di due ordini di grosse 
squarae semicircolari ornate, e nella maggior lunghezza di sotto 

ha delle bandelle strette con ricca frangia alle puntc , sotto della 

quäle apparisce appena una speeie di camicia, ehe forse era quella 

ehe dicevano indusiiiin o intdrtila o snhacida, se pure non era la 

tiinica intenor ^. 
AI di sopra del deseritto abito porta il paludamenttim o man- 

tello dei generali, aggruppato in rieche pieghe sul petto, fermato 

con una ßhuU suH'omero destro , e ricadente alle spalle slno ai 

polpacci delle gambe. Queste ha nude dal ginocchio ai calzari o 

coturni allacciati sul dinanzi. Questo suo abblgliamento risponde 

afFatto a quello di molte statue di imperatori Romani ^ e fu tolto 

ai greci. La sua testa, ehe e tra le meglio conservate , c quella 

di un giovane con corta barba e capclli erespi. H il ftdele ri~ 

tratto di Adriane, eome ho potuto ricavare da alcune monete ehe 

conservo di hii. Egli fu il primo fra gli Imperadori romani ehe 

abbia portata la barba: Adyianus primus harbam nutrivit ^ 
Questa figura e di una bellezza molto significante, uno dei 

pezzi scultorii piü pregevoU del nostro monumenlo; a cominciare 

dal volto ehe e di una espressione mirabile, fin nelle pieghe del 

eorrugamcnto della fronte, dal eollo ehe e scolpito con gran mae- 
stria senza alcuna durezza o sforzo di torsione, a finire ai ginoc- 

chi cd alle gambe , la cui notouiia , i cui museoli sono  rilevati 

' Vaslet. op. cit. pag. 111. 
' Montfau^oii, op. cit. TOI. IV, tav. II, pag. 19 G sog. 
' Sifiliiio, Conip. di Dioiie, nella vita di TraiaqQ, 
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con molm arte. Proporzionatissimo ne e tutto il corpo, natura- 

lissima !a posa, come di chi inceda vcrso Traiano. Di questa fi- 

gura , come di altre piü importanti del monumento e di alcuni 

particolari di csso darö delle incisioni in maggiori diniensioni, 

allorche le impalcaturc dei prossimi restauri mi permetteranno ri- 

levare altri disegni e fotografie. 
Da questa scullura apparisce viva la figura di quesTo Princlpe 

ehe fu hello di volto e di corpo, intelligentisslmo, erudiiissimo'e 

quasi enciclopedico; ehe riuni virtü e vizii grandissimi, e si mac- 

chiö della uccislone del cclebre Architetto ApoUodoro , di que- 

st' uomo ehe aveva dirette tante opere insigni sotto di lui c di 

Traiano. Ecco ehe dice di lui Sesto Aurclio Vittore ^: « Hie Grac- 
eis Ulteris impensins eriiditns, a pkrisqne Graecuhis appellattis est. 

AthenicnsiiDii stndio, moresqne ausit non scrmone tanlum, sed et cac- 

teris disciplinisy canendi, psallendi, medendiqtje scientia, musiciis, geo~ 

metra, pietor, ßclor ex aere vel marmore proxiim PoJyckntos et Ea- 

phranoras ». Ma piii d'ogni altro si dilettava dt architettura, e per 

gelosia di quest'arte dicesi abbia fatto morire ApoUodoro. 
A dcstra di Adrlano, nello stesso piano e una figura mulie- 

bre , ehe escc di sotto 1' arco. In testa ha la corona turrita co- 

me la figura della giustizia nel XIV quadro, e come suole por- 

tarla Cibele; e sotto di quella porta altra corona di alloro. Lii- 

cano, nella Farsalia dice: Tunitaqiie premens frontem matrona co- 

rona. Ha le rieche chiome annodate suUa nuca, con un eiuffo ehe 

le scende sciolto suU'omero destro. Porta una lunga veste regale, 

forse la palla, con strascico, stretta alla cintura e con la manica 
riccamente pieghettata e annodata con bottoncini suUa parte e- 

sterna. Essa, airabbigliamento ed alia fisonomia, si rivela di alto 

legnaggio, ma non puossi decidere se sia Plotina, moglie di Tra- 

iano, 0 Sabina, pronipote di questi e moglie di Adriano. 

Elia poggia la man destra sulla spalla di quest'ultimo; e que- 

st'atto molto familiäre farebbe piuttosto inelinare a credere si tratti 

della seconda. Perö non devesi omettere ehe Plotina nutrl grande 

amore per Adriano, il quäle a lei dovette la successione aU'impero ^ 

' Sex. Aiix. Vicioris Epitome, Amstorodami, 1G30, pag. 260. 
' Muratori, ADtiali (Vltalia, vita di Adriano; o Sifiüao, Comp. di Dione, 

jiella vita dello stesso, 
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Alle di lei spalle in bassorilievo sono scolpiti dae personaggi 

di giovimile aspetto, dei quali appariscono solcanto le teste. Altfe 

due figure di littori , con i soliti fasci di verghe laureati e la 

scLire sono scolpite alle spalle. Di quella verso il mezzo, fra le 

teste di Traiano e di Adriauo, apparisce una sola gamba con ricca 
calzatura; c in. essa Rossi vede tl Prefetto del Pretorio Saburano. 

Ma, 0 questi o altri, egli e certo clie debba rappresentare qualche 

cosa di piü ehe un ordinario littore, volendo aver riguardo alla 

siia ricca calzatura, la quäle non e portata da nessun altro dei lit- 

tori scolpiti nei varü quadri dei monumento. 
Rossi traduce 1' azione ehe $1 svolge in qucsto quadro per 

l'ingresso di Traiano alla reggia nell'anno 99 dclF era volgare , 

allorchi questi tornö dalla Germania. Ma tale ipotesi non mi 

par glustificata. Se nel quadro XV abbiamo indubitatamente ri- 

scontrato l'ingresso di Traiano in Roma, non sembrami ben pen- 

sato ehe 1' artista abbia voluto ripeter due scene dei medesimo 
atto, Tuua dinanzi la porta di Roma e l'altra in prossimitä della 

reggia , dinanzi il tempio di Giove Capitolino. E v' ha di piü. 
Per lo raeno l'artista avrebbe dovuto mettere queste due scene 

l'una appresso l'altra immediatamente; mentrc, al eoatrario, sono 
intermezzate dal quadro XVII. Ne guesta e osservazione lieve , 

giaeehe in seguito mostrerö ehe vi ha sempre una ecrta armonia, 

un eerto ordine fra la disposizione dei quadri su ambo le facciate. 

Tenendo presente la tav. 28 dell'atlante dcl Bellori, ^ la quale 

si riferisce ad una delle piü belle sculmre dell' Areo di Costan- 
tino in Roma, ma tolte a quello di Traiano ^ trovo moltissima 

analogia tra essa e il quadro presente dei nostro monumento. 

Come nel quadro ehe stiamo esaminando, in quello deirAreo di 
Costantino vi ha il tempio e Tarco di trionfo, l'uno a fianeo del- 

raltro, soltanto ehe nel secondo il tempio ha quattro eolonnc 

eorintie, in luogo di due. Cio non vuol dir nulla, perche in un 
bassorilievo riportato dal Montfaucon ^ vedesi. lo stesso tempio 

Capitolino a due colonne , corae nell' arco di Benevento   con la 

* Op. cit. 
* Vedi quesfopera pag. U- 
' Op. cit. tom. IV. tav. XIII. 
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scritta ncl fregio: lovi CapiloVmo; e lo stesso autore attesta ^ ehe 

ben di rado in simiglianti opere d'arte gli scultori hanno scolpi- 

te tutre le colonne dei tempü. AIIo stesso modo notasi una certa 

divcrsitä tra V arco scolpito nel nostro e quelle scolpito ne! mo- 

numento di Costantino. Sono diversita di particolari, cui l'artista 

non si atteneva coii molta fedeltA. 

Perö, neir insieme , han qucsti due quadri molta analogi.i. 

Quello di Roma e designato per l'ingresso di Traiano in quella 

citta dopo il primo trionfo Dadco; ed io inclino a credere ehe lo 
stesso possa pensarsi del nostro, 

Si sa da Dlone ^ ehe Traiano, dopo avere per alcun tempo 

dimorato in Roma da quando vl era pervenuto come sovrano, si 

affretto a muover guerra ai Daci: Traianus antein cum Romae all- 

quandiu commorutns esset, in Dacos cum cxcrcitu proficisclinr. Ed ag- 

giunge lo stesso autore ehe Traiano, sottomesso Decebalo, ritor- 

no in Ttalia conducendo i legati di costui, per confermare la pace 

dinanzi al Senato, e ehe per questa vittoria si ebbe il trionfo e fu 

appellato Dacico. Le parole dello storico son queste: « His con- 

fectis rebus, Trainnus in Italiam revertitur. Tum legati DecebaU 

intromittuntur in Senatum, depositisque armis, lunctisque mani- 

bus more servorum, pauca supplices loqimntur: dein confirmata 
pace arma reeipiunt. Eoque facto Traianus de Dacis triiimphavit, et 

Daciciis cognominalus est. » 

E da presumersi da im lato ehe V artista non abbia potuto 

dimenticare questo fatto solenne tra i memorabili dell' illustre 
Principe, e dail'altro ehe, volendo seguire il crescendo delle vit- 

torie Daciche , abbia divisato di raffigurare in questo quadro la 

prima vittoria Dacica, e di seolpire da indi nel fregio il maestoso 

trionfo delle piü splendide vittorie della seeonda guerra contro 
Decebalo. 

Riconfermano maggiormente la mia ipotesi Farco di trionfo 
e il tempio di Giove scolpiti ncl quadro, non meno ehe la pre- 
senza dei Senator!. 

E quaiito io piü penso a tale ipotesi mi si afFaccia alla mente 

' Luogo Ultimo citato pag. 28. 
* Sifiliüo, op. cit. nella vita di Traiaoo. 
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iin nlrro patticolarc non men degno d'osscrvazione: abbiam visto 

ehe SU questo lato dcstro della facciata interna dcl monumcnto 

si sovrappongono tre quadri, i quaü successivamente esprimono 

I'ingresso di Traiano in Roma airassunzione al trono, Tappclla- 

tivo di Padre della Patria, il primo trionfo Dacico, cioe tre a- 

zioni ehe si riferiscono ai fatti militari di lui; e ehe suIl' altro 

lato, il sinistro, sl sovrappongono due qiiadri riguardantl i'am- 

ministrazione civile ; e vcdrcmo ehe ü sesto quadro si riferiscc 

a fatto della famlglia, e quindi neppnr militarc. Dunquc l'artista 

ha avuto il preconcetto di rappresentare Ic azioni civlli da un 

lato e le militari dall'altro. 
Seslo quadro grande (delTattico, sulla Bcciata interna, a slni- 

stra deirosservatore) Tav. XIX. 
In questo quadro Rossi vede rappresentata Tapotcosi di Mar- 

•ciana, sorella di Traiano. Come fondamento alla sua ipotest stanno 

varii fattl, principalissimo Tamore ehe l'imperatore nutri per lei, 

'e TafFetto ehe la strinse eon Plotina, di lui moglie. Questo affetto 

ebbe a sostrato la squisita edueazione e la eccelsa bontäd'animo 

delle due illustri donne , le quali doti Plinio tratteggia stupen- 

damente nel suo panegirico a Traiano : ^ Soror atitem tua, ut se 

sororem esse meminitl ut in illa tua semplicitas^ tua verltas, tnus can~ 

äor agnoscitur! ut, si quis eam uxori tuae conjcrat, duhltare cogatur, 
utnim sit efficacius ad rede vivendum, bene institui, aut feliäter nascl. 

Per tanto amore ehe portava alla soreHa Traiano intitolö da 

lei Marclanopoli una cittd della Misla, E ehe Marciana fu deiti- 
eata dal fratello trovasene uu documento neU'arco a Traiano in 

Ancona, dove leggesi scritto nell' atiico, a fianeo dell' iserizione 

dedicatoria a Traiano, 1' altra: Divae Maräanae Aug. Sorori Aug. 

Traiano aveva deificato pure suo padre adottivo Nerva. 

Questo deüa deificazione, per uso tramandato ai Romani dai 

Greci ^, era uo atto ehe si compiva fra molte cerimonie solenni, 
• sia per ragion politica sia per alta manifestazione dell'affetto verso 

gli augusti congiunti. Da prima fu riserbato soltanto agli impcra- 

tori, ma poi passö anehe ad  ouorare i loro augusti congiunti e 

' Capit. LXXXIV. 
'-Montfau^on, op. cit. vol. V. pag. 163. 
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parenti ^ Adrinno deifico pure !;i y.h Plotina, l'augusta moglie di 

Tniiano , della qualc il Montf.iucon riporta ima statua - con la 

scritta Diva P'tolhm sul fronte del plinto. 

Nel nostro hassorilicvo non e raffigurato Tattodeirapoteosi^ 

cioe la funzione della consicrazione, come vorrehbe Rossi , ehe 

rimniagina a torto nel Campo Marzio, quando non v'ha nel qua- 

dro nessuno sfondo di prospettiva; ma sibbene I'apoteosi stey.sa, 

cioe l'assunzione all' Olimpo fra la compagnia degli Dci. La fan- 

tasia degli artisti o il volcre degli iitiperatori faceva •variare il 

modo di rapprescntazionc dJ quest'atto; per cui talvolta vedesi 

scolpito il sacrifizio deificatorio, tal'altra la immagiiie del deificato 

ehe vola agli empirci, e tal fiata, come nel nostro marmo presente, 

il divinizzato gia pervenoto fra il consorzio   dei   cclesti numi. 

L'azione e svolta con sette figure, rlpartite in due piani, tre 

nel piü alto e quattro nel piü basso. La prima a destra dell' os- 

servatore, sotto le sembianze di Giunone, sccondo Rossi sarebbe 

Marciana , in ricco e maestoso abbigliamento muliebrc , piü ehe 

negli altri quadri del nionumento si possa scorgere. Un lembo 

della sopravveste le copre il capo , su cui posa pure una specle 

di piccolo diadema. Ella , rivolta con la testa verso la prossima 

figura , ha la destra mano ripiegata sul petto, come in atto di 

accennare a se stessa, e la sinistra occupata a ritenere un'asta, di 

cui avanzano una porzione ch'ella ha stretta fra la mano c l'altra, 

sormontata da una pina, suU'alto del quadro, 
La statua della Diva Plotina riferita di sopra e ripo.rtata dal 

Monttiiucon e in atteggiamento prcsso ehe simile. 
Esaminando molte incisioni di quest' autore , si trova moita 

simiglianza tra questa figura e quelle di Giunone e dl Vesta, onde 
non sembrerebbe poter decidere quäle delie due dee possa megüo 

raffigurare; tanto piü ehe lo stesso autore ^ asserisce ehe moho 

sovente esse si confonJano e si stenti a distinguerle. 

Un aspetto piü ehe regalc spira dal tutt'insieme di essa, da 
farla parer proprio compresa del momento e del luogo solenne. 

E una delle piü bcne intese figure del monumento per le giuste 

' Vaslöt, op. cit. pag. 120 e sog. 
* Op. cit. vol. III. p. 1. taV. XVI. fig. 3. 
^ Toni.  1. pag. 55 e CO. 
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proporzioni, per la natunüezza della posii, per la stupenda maestria 

delle. pieghe delle vesti, per la sorprendente espressione; in breve, 

per tecnica e per sentimento insieme. 

Alla di lei destra e Giove , 1' Ottimo Massimo dcl tcmpio 

Capitolino, quasi tutto nudo, e con Lina piccioia veste, il pallio 
della divinitä, ehe scendendogli dairomcro sinistro, e ripicgan- 

doglisi intorno il fianco, gli pende sino a mezza gamba fra una 

perfetta struttura di pieghe, le quaÜ lasciano trasparire le sottoposte 

curve del corpo , niasslme della coscia e del ginocchio dcstro. 
Denudati ha quasi tutto il toracc , l'addome e il destro braccio; 

e in queste parti del suo corpo, scolpite con rara maestria, lascia 

ammirare delle forme fortemente virili. Folta e ricciuta ha la barba 

come i capelH, tratrenuti quest'ultimi da un diadema formato da 

un semplicc nastro ligato suU' occipite , come sovente ti'ovasl in 

molte sue figure ^. 
£ rivolto a Marciana , cui porge con la destra la folgore , 

sotto forma di un tizzo fiammeggiante ai due estremi ^, quasi 

in atto di comunicarle lo spirito della Divinitä, e nella siniscra 

sostiene un'asta lunga con pometto alla punta, affiitto simile a 

quello rotto di Marciana. AI piedi ha sandali ricamati , allacciatl 

con nastro. U padre degli Del e degU uomini c rafiägarato tal 

quäle vien descritto ^ e lo si riscontra piü spesso negli antichi 

monumenti. 

Ncl tutt'insieme la figura di Giove in questo quadro e un ca- 

polavoro di arte scultoria. 

Rossi ha voluto vedere rapprcscntata sotto queste sembianzc 

lo stesso Traiano ; ma non ci vuol niolto per persuadersi ehe 

abbia affatto errate; imperocche questo Principe ne nel nostro 
monumento , nc altrove e mai scolpito con la barba , ehe non 

portö mai, perche ci dice Dione, come vedemmo ^, ehe Adriano 

fu il primo degli imperatori Romani ehe se la lasciö crescere. F. 

di fatti, svolgendo   eronologicamcnte la   serie   dei   ritratti   degli 

'   Montfaitvon, op. eit. tom. I, tav. IX, fig. 3: tav. X, fig. 4 o 6; tav. XI, 
%.  II; tav. Xn, flg. 10; tnv. XV, Hg. I, e .soi,'. 

' Moiitfau^oii, op. eit. tiiin. I. pag. 34. 
' Paiitheum Mythicuni, etc. op. eit. pag. U o sog. 
* Sifiliuo, eomiitjnilio di Dione, nella vita <ii Traiano, 
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Imper.itori RomanI, riscontrasi subito ehe Traiano e tutr! i prede- 

cessori sono imberbi, Adriano e i suoi successori sono barbati. 

Hello stesso piano delle due descritte figure b quella di Mi- 

nerva, alla destra dl Giove. Essa suUa copiosa chioma annodata 

al di dietro della testa porta uti ricco elmo con visjera, sormoii- 

tato da Lina sfinge quadrupede alata ehe regge un cartoccio o 

voluta crinite. Cosi riscontrasi sovente scolpito 1' elmo di questa 

Dea \ 
La sfinge alata sull' ehiio c Ma Tebana, ehe rese Torflcolo a 

Edipo; c suH'elmo di Minerva e il simbolo della prudenza, nccessa- 

ria nell'arte dt-lla guerra ^. 
Ha ricchissima e lunga veste (talare instita senza maniche) 

ehe le lascia al nudo Ic braccia; e sulla sinistra spnlla un man- 

tello 0 palla, ehe appena si seorge. Sul petto ha la corazza o lo- 

riea' o egida a squ;:!me , propria di questa Dea , ornata di una 

trcccia, fermata sulla spalla destra da una fibula, e passante per 

disotto la cinta ehe le stringe la veste, e poi ripiegantesi per di- 

sotto il fianeo sinistro. AI di sopra delle mammelle ha un riceo 

fermaglio ornato con testa di Gorgone. Regge con la destra mano 

una lancia astata, e la sinistra ha ripiegata sul petto eon grazio- 

sissima movenza. Nelle parci nude delle braccia e del volto e 

nelle grandiose pieghe delle vestl, non ehe in ogni minimo par- 

ticolarc, questa Minerva e un gioiello d'arte. 

Alle spalle dei sudetti tre personaggi sono in un sol piano, 

altre quattro divinita, Ercole, Bacco, Cerere e Mercurio, eiascuno 

con i suoi attributi. Del Bacco con la pelle Nemea sulla spaila 

sinistra e la clava levata nella man destra, sono ammirablli la virile 

testa con riceia chioma e crespa barba e la eosela, il ginocchio 

e la gamba destra , sole parti vlslblli, d' una notomla stupenda , 

massime il ginocchio. In esso vuol vedere Rossi la figura di A- 

driano , eosi eome in quella di Giovc vuole scorgere Traiano ; 

ma queste son due ipotesi ehe non rlspondono affatto al vero. 

Tra la testa di Adriano esamlnata nel quadro preeedente e que- 

sta di Bacco vi ha tal differenza   quanta ne   puö   passare tra uii 

' Montfau^on, op. cit. tom. I, tav. LXXXI, fig;. 3. 
'       kioni op. cit. tom. II, pag. 315 e seg. 
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giovanc di vcnt'i anni e im uorao di cinquanta, senza ehe poi vi 

sia  alcun tratto di  rassomiglianza, 
Bacco , di cui apparisce soltanto la testa giovanile imberbe 

tra quelle di Minerva e dl Giove, ha il crine ornato d'una co- 

rona d'edera , con grappoli d'uva , e nella sinistra regge il f'irso 

sormontato da una pina di foglie dt lauro e ornato di nastri. Ai 

piedl ha alto coturno ornato. 
Segue Cerere in ricca e lunga vcstc muliebre, con serto di 

spighe di grano e diadema sul capo, nella sinistra mano reggcn- 

do una flice. La si ravvisa bcne , leggendg la dcscrizione della 

sua immagine « stutnra proccra , conspiciia , malestaU vemmhilh , 

f( ^pkea cidari cingente caput;. ... praeferens dextm facem acunsam ^ »; 

soltanto vi ha di divario ehe ella reca qul la face nella sinistra 

mano. Quindi s'inganna Rossi ehe in lei vede una sacerdotessa 

intesa alla funzione dell'apoteosi. 
In fine, ultimo vedesi Mercurio, dal petasns o cappcllo alato, 

dal ricco pallio ehe appena si scorge dietro il corpo di Minerva, 

e dal cadiiceo ofitico, simbolo di pace ^ ehe regge con la sinistra. 

Mercurio aveva il compito di accompagnare le anime dei defunti 

airinferno cd ai Campi Elisi ^; e qui sta a fare lo stesso ufficio, 

cloe a introdnrre Marclana alla prescnza di Giove, 
Rossi afferma ehe questo quadro sorpassi tutti gli altri del 

nostro monumento per la sublimitä del disegno e dell' effigiato; 

ma vedremo ehe, per quanto sia grandioso per inventlva, per eom- 

posizione, per disegno e per csecuzione , questo non c ncppure 

il primo del nostro celebre Arco. 
Con questo quadro son terniinati i sei grandi della facciata 

interna. Ora passeremo sotto il fornice. 
Settimo quadro grande. (sotto il fornice, a destra dell' osserva- 

tore, movendo fuori dalla cittä) Tav. XX. 
In questo quadro e rappresentato un congiar'io, ehe slgnifiea 

)a distribuzione gratuita di pane, grano, olio , vino, e qua'.che 
voha anche danaro , ehe gli imperatori romani   fixeevano al po- 

'   Pomey, op. eit. jiag. 178. 
* Montfau^on, op. cit. toin. I, pag. 127. 
^ idem        op. cit. toni. I, pag. 121. 
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polo. Era detto congiarlo dalla parok congius, specie di misura 

ehe si usawi appanto nella sudcita distribuzionc di aridi e di 11- 
quidi ^. 

Traiano ne largl tre, i quali ebbero .il merito di essere ispirati 

•dairamore ehe egii nutrlva pel suo popolo, e ehe si cattivava da 
questo, mcntre gli altri principi nel dispensare panem et circenses 

al popoio miravano a rendersclo schiavo. Egli rr A/iiarl a civihns 
ciipicbat magis qnam honore. aßä ^.  » 

Ed ei fu si largo nel dispcnsarlo ehe non ne volle esclusi 

coloro ehe erano stati indebitamente iscritti in luogo dei radiati. 

AI quäl proposito e a chiarlre ehe gli ammcssi al benefizio del 

•eongiario erano iscritti in certe tavole; e, se di essi aleuno mo- 

riva 0 abbandonava la patria , vcniva caneellato dal ruolo, e in 

suo luogo altri non poteva essere iscritto senza determinazione 

imperiale. Traiano, non tcnendo eonto veruno di queste rigo- 

rose preserizioni, eon somma liberalitä ammise al eongiario an- 

che coloro ehe indebitamente erano stacl iscritti nel posto dei 
radiati \ 

Plinio nel suo panegirico a Traiano ei descrive eon vivi co- 

lori un eongiario; laondc, per la mlgllore intelligenza di questo 

quadro, torna utile riferirne aicuni brani; e il lettore me ne s.i- 
pra grado. 

» Con qualc benignita pol fu dispensato il eongiario? Quanto 
n vi fu a euore ehe niuno restasse privo della vostra liberalitä ? 
» Fu dato eziandio a colo.'O ehe dopo il vostro editto erano stati 

» sostituiti ai cassati , e furono adeguati agli altri eoloro ai quali 
» non era stato promcsso. Chi dai suoi negozii, chi da indispo- 

» sizione , questi dal mare , quegll dai fiumi trovavasi impedito: 
» si aspettü, e si feee in maniera ehe niuno fosse ammalato, niu- 

» no oceupato, niun lontiüno: venisse pure ognuno a suo piaei- 
»  mento, venisse ognuno quando avesse potuto,..   ^ o 

» Giunto il giorno del eongiario, stormi di faneiulllni, ehe era- 

' -Montfau^'on, turn. I, pag. 355. 
' Sifilino, conip. di Diono, nella vUa di Traiano. 
' Plinio, paneg. cap. XXV. o annstaz. al detto capit. del traduttore Pio 

Alessandi-o Paravia e di E. Gros,   Veuezia, Gius. Antonelü, 1837. 
* Capit. XXV. 
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» DO il popolo futuro, soleano srare in osservazione del tempo ehe 

» il princlpe uscissc in pubblico, c occnpare le vie, / genitori-avea- 

•>•> HO la hriga di mostrare i loro pargoktli, e recandosegU in collo , 

» insegnar loro delle dolci parolette e dei teneri vezzi : quclli 

» ripetevano le cose onde erano imbevuti, ma il plü delle volte 

y> coi loro preghi davano un vano assalto ai sordi orecchl del 

» princlpe: e non intcndendo essi ciö ehe avesscro chicsto , nc 

» Ciö ch'era stato negato loro, l'csaudirgU era differito a quel 

» tempo ehe lo capissero. Voi non sofFnste neppnr d'csscrc pre- 

» gato, e quantnnque il maggior diletto degli occhi vostri fosse 

» il satollarsi della vista dclla romana scmenza ; ad ogni modo 

» prima ehe vi vedesscro o vi fossero presentati, ordinaste ehe 

^> I loro nomi. fossero raccolti e registrati; afünche fino dall'in- 

» f;inzia da voi nutrieati ritrovassero in voi il padre coniune , 

» crescessero a spese vostre, se crescevano al vostro servigio, e 

» col vitto da voi loro prestato arrivassero a poter militare sotto 

» di voi, e tanto a voi fossero solo obbligati, quanto lo era o- 

» gnuno d'essi al proprio genitore ^. « 

» E, a dir vero, grande ineitamento il procrear figliuoli con 
» la speranza degli alimenti , con la speranza dei congiarli, ma, 

» piü ehe per tanto , con LT speranza della libert;\ , con !a spe- 
» ranza della sieurezza -. » 

Anehe questa volta l'artista, ehe concepi qnesto quadro, e Pli- 

nio vanno di accordo armonicamente, da raostrarci la fedeltä sto- 
riea dello avvenimento, non meno ehe quella dei bassorilievi del 

nostro Arco, i quali sono una riconferma di quanto dissl sul prin- 
cipio di questo paragrafo intorno alla natura dei bassorilievi ro- 

manl nei monumenti in genere, di earatiere essenzialmente storieo. 

Come ci dice Plinio , vediamo Traiano , sceso in mezzo al 

popoloj presenziare al congiario. EgH e suUa sinistra dell'osser- 

vatore, e benehe gli manchi la testa, lo si riconosce subito alle 
altre parti del corpo, alla statura, al portamento, alle vesti. Ha 

la tunica manicata, di sotto , scendente sino al glnocchio, il 

pnhidatnentum di sopra, fermato da una ßbiila sulT omero destro 

' Capit. XXVI. 
= Capit. XXVII. 
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e riversantest per di sopr^ \a spalla sinistra, da cui pende sino a 

mezza gamba. Ai piedi poita una leggiera calzatura , ehe fa di- 

stinguere la forma delle dita, e poi suU'alto una flisciatura at- 
taccata alle suole. Gli manca tutto !' avanibraccio dcstro e nella 

sinistra mano porta non un volume accartocciato, come diee Rossi, 

ma tavolette. All' anulare sinistro porta un anello con gemma. 

Alle SLie spalle e al suo lato sinistro in quattro piani sono scol- 

piti dodici littori con le stesse vesti e fiisci dl verghe laureati 

come II abbiamo descritti negll altri quadri. Alcuni di essi poco 

si ravvisano, non tanto per le ingiurie del tempo, quanto per un 

vandalismo imperdonabile, scorgendosi ehe le parti mancanti nel- 

l'angolo a sinistra dell'osservatore, in alto, manifestamente sono 

State portate via da scalpelHni; cosi come si ravvisa eziandio nel- 

Taltro quadro del fornice, in corrispondenza di questo. Anzi in 

nmbedue i quadri, in quel sito, furono praticati a forza due bu- 

chi per mettervi 1' arcotrave delle imposte di legno , con cui si 
chiudeva 1'arcata di nottetempo, allorche essa serviva di porta 

alla cittA. 

Uno dei Httori, privo della testa, dinanzi al Principe, sullo 

stesso piano piü rücvato, quasi volgendogU le spalle, serabra in- 

tcnto alla maten'ale distribuzione del congiario; e, se non gli man- 
casse la mano e l'avambraccio destro, il suo atto sarebbe piü ma- 

nifeste; imperocche dinanzi a lui 6 un basso tavolo oruato sul 

fronti della tavoletta con festoni e teste di bue intercalati, sostG-- 
nente due pani di quelli ehe venivano dispcnsati, i quali chiarlscono 

l'azione del quadro Delle gainbe ehe la reggevano non avanzano 

ehe due soltanto, di sezione rettangolare, con zampe di leone , 

delle quali una e rimasta scolpita a terra  sulla  base del marmo. 
Quest'ultimo personaggio, ehe di certo dovea essere uno dei 

piü importanti, viene da Rossi interpretato per un console, e poi, 

poco dopo , per U Prefetto dell'Annona, e ancora piü appresso 
per Adriane. A me sembra piutiosto ehe rappresenti 11 Prefetto del 

Pretorio, avendo le identiche vesti dei littori del quadro, mentre 

il console avrebbe dovuto portar la toga. Rossi per contrario opina 

ehe il Prefetto del Pretorio sia il personaggio ehe e immediata- 

mente alle spalle del Principe. 

Di fronte alla precejente figura, al di dietro della tavola e 
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quasi nc! raezzo del quadro, c scolpita nel sccondo piano una di- 

stintiss'ma figura muliebrc, vestita di una sottana o stola stretta 

al fianchi dalla cintura solita delle donne romane e di un man- 

tello ehe le scende sugli omeri, coprendolc in parte la corona 

turrita, incastonata di gcmme, ehe le posi sulle abbondanti chio- 

me. Elia ha il viso rivolto verso il Pi'incipe, come in atto di 

prender consiglio da lui, e con la sinistra niano, ehe e monca, 

in atteggiamento di reggere qualche cosa, ehe poteva cssere un 

pane. Son d'accordo con Rossi nel ritenere ehe questa sia l'au- 

gusta Plotina, sempre pronta a següire il marilo, ove fosse da 

conipiere atti liberali. 

AUa di lei sinistra e scolpito un grazioso gruppo: un uoino 
regge per i piedi, recandoselo a cavakioni sul collo, un fanciul- 

letto il quäle con naturalissimo atto gli stringe fra la sinistra niano 

i capelli; e al tempo stesso ambedue sono intenti a guardare, e 

con maggiore espressione ü fanciullo^ la loro benefattrice Plotina. 

Vedendo questo gruppo e Taltro ehe e aU'estremo destro del qua- 

dro , rispetto all' osservatore , si pensa con vago compiaeimento 

air espressione di Plinio ^. « Lahor pamitibns erat, ostentare par- 

» viilos, iniposilosque cervicibus adulantia vcrha hlandosqiie voces e- 

» docere. » 

In prossimitä della tavola e del gruppo deseritto, vedesi un 

faneiullo in tunica e sopravveste. Esso, ch'e rivolto in modo e- 

spressivo a Plotina, sostiene con le mani un lembo di quella come 

se volesse mettervi dentro la sua porzione del congiario. Gli man- 

cano le gambe, distrutte dal vandalismo dei monelli. Rossi si e 

ingannato nel crcdere ehe questo sia una femmina, e il suo error^ 
e provvenuto dallo scamblare per capelli annodati suU'occipite le 

dita della mano della madre, la quäle gli e da presse e lo sospin- 
geva ad appressarsi al congiario. Spezzato 1' avambraccio di lei, 

non si scorge piü evidente questa mossa ehe era tra le piu belle 

del quadro, e son rimaste come tracce dell'azione le sole dita at- 

taccate sul cucuzzolo del faneiullo. 
Nello stesso piano, piü rilevato, in seguito alia descritta figu- 

ra e quella di un fimciullo, il quäle, raeeolta la sua porzione, se ne 

' Paneg. cap. XXVI. 
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va festantc, recandosela in grembo alla sopravveste , avvoltolata 

appositamente. L'abito ehe indossa questo fanciuUo, similc a quello 

• dell'altro or ova descritto, formato di una spscie di tunica o sot- 

tana e dl una sopravveste, potrebbe essere V aJicula chlamvs ma- 

nicata, ehe si portava sino al tempo in cui si prendeva la por- 

pLirea pretesta ^ E notevole osservare ehe questo fanciullo nppa- 

risce come tratto per mano dalFuomo ehe gli e nppresso con una 

fanciuUina a cavalcioni sul collo, sebbene tanto al primo ehe al 
secondo manchino !e mani. 

E pur graziosissimo quest'altro gruppo accennato, ehe parte 

con la sua porzione ricevuta. L'uomo ha il passe affrettato di chi si 

e tolto di briga e con sensibiii segni di contento. Esso ha il guardo 

diretto al fanciullo, ehe a sua volta pur lo mira, e se lo trae per 

mano con la destra, mentre con la sinistra regge a cavalcioni sul 

collo una fiinciiilla, la quäle ha china la fliceia a mirare il fratel- 

lino. Quest'ultima ha i capeUi ricci, ondulati ed annodaii in una 

treccia circolare suU'alto del cucuzzolo, ne porta la mitra turrita 
come asscrisce Rossi; ha una veste stretta alla cintola da un ein- 

golo e i piedi scalzi. II padre ha di sotto la tunica stretta alla vita 

e alquanto corta da non giungere al ginocchi, e al di sopra una 
veste ehe sembra identica a quella ehe porta il fanciullo a fianco 

a lui e l'altro ehe e a cavalcioni deU'altro uomo descritto. 

Qui bisogna sofFermarsi un poco , per migÜore intelügenza 

di questa foggia di vestire. Ho detto ehe i fanciulli portavano la 

aliciila chlamys , ehe era una veste con le maniche , ma vi deve 

essere confusione nello intendere la forma di questo abito. A me 

sembra ehe T alicida fosse una specie della tunica, ciie nel nostro 
quadro vediamo piü lunga nei fanciulli di quella ehe portano gU 

adulti , e ehe la chlamys indistlntamente , come un mantello , la 

portassero fanciulli c adülti per preservarsi dalla pioggia e dal 
freddo. E in sostegno del mio asserto sta il flitto ehe io scorgo 

con evidenza costruita alla stessa identica maniera tanto la soprav- 

veste dei primi ehe dei secondi. Altrö particolare degno di nota 

c ehe quest'ultima ö senza collo, ed in cambio ha largo scollato, 
da lasciar passare per entro il colletto della tunica sottoposta. Mi 

' Vaslet, op. cit. pag. 109. 
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si mostra proprio slmigÜante alU sopravveste o cocolla dei iiostri 

monaci; ammeno ehe non fosse proprio i! sago cncuUalo'* del quäle 

terr6 parohi in scguito, E, come si usa da noi di rovesciare sugli 

onieri i lembi dcl manrello abbottonato al collo, per esser liberi 

nelle movenze delle braccia, cosi si mostra dalle figure del nostro 

quadro portarsi la descritta sopravveste. 

In Uli sol gruppO; ma in trc piaiii differenti, son tre donne, 
tutte con in capo la mitra turrita , tutte vestite di stola, al di- 

sotto, stretta dalla solita cinta del pudore, c della sopravveste o 

palla, tutte con Ic.chiome aniiodate graziosamente sull'occipite, 

tutte rivolte all'augusta Plotina. Di esse la piü rilevata porta va- 

gamentc stretta al seno in naturalissima pos;i una fanciuUina di 
tenerissima etä, dnlla veste con cintura, come Taltra ehe k por- 

tata daU'uomo a cavalcioni. Essa appoggia la sua destra sulT o- 
mero della madre. 

Nell'angolo destro del quadro, rispetto sempre alTosserva- 

tore, sono scolpiti due grossi platani, (plataniis orieiüaVis di Lin- 

neo) evident! per le foglie ,. sostenute da un lungo picciuolo , 

grandi, palmate, col lembo diviso in cinque lobi principali, col 

margine profondamente dentato. Queste plante furouo moho a- 

mate dai Romani, ehe le portarono in Italia dall'Arcipelago Grc- 
co ^; Piinio Secondo ne parla nella lettera a Caninio Rufo. II 

loro gusto e trasporto per tale pianta giunse a tanto ehe si narra 

di Ortensio partirsi da Roma per recarsi ad inaffiare col vino 

quelli ehe aveva nella sua villa del Tuscolo ^ Rossi ritienc er- 
roneamente ehe sieno delle queree. 

La presenza di quegli alberi lascla supporre ehe ü sito scelto 

per la distribuzione del congiario sia stato l'aperta campagna, e 

non il foro, come opina Rossi, perche vi manea qualsiasi accenno 
-architettonico di prospcttiva di quest'ultimo luogo. Ed e piü pro- 

babile ehe sia stata scelta ia prima per la ragione ehe niun altro 

imperatore  estese  come Traiano il congiario ^ tanta cLissc e a 

'   \iüa, op. cit. pag.  •{•*. 

^ L'-Architottura di^l legno—Milaiio, H. Saidini, iSMIi, piiy.   10 .ir.| t'-sto. 

^ Epist. lib. 1. lott. III. e uota (tul tiadutturL' alla detta lettoi-a,   uull'u- 
dizioüa citata. 
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tuttc l'etÄ dei cittadini; c 11 foro, per consegucnzn, non sarebbe 

stato capace di contener tanto popolo. Siccome le duc descritte 

plante portano scolplto il frntto , e da argomentarsl presumibil- 

mente ehe 11 coiigiario ebbe luogo sulla fine dcll'estate e 11 prin- 

clpio dcll'autunno. 

Quando lo penso alla Importanza ehe sl e voluta dare ai due 

quadri sorto 11 fornlce delTArco di Tito in Roma, oltre ehe per 

i pregi artlstlci, per porcare scolplti i famosl candelabro e taber- 
naeolo de! tcmplo dl Gerusalemme , lo mi riconfermo nel con- 

ceCto ehe, per quanto sla sqiiislta un'opera d'arte, non sieno suf- 

ficlenti requisitl i siiol pregi per renderne popolare la rlnomanza 

nel ceto degli artistl e dei dotti , ove 11 chiodo non si batta e 

rlbatta dal critlcl e dal iaudatorl. Con sommo rlspetto al valore 

artistico delle sculture deli'areo dl Tito , lo ml dimando se mal 

dotti e artistl, Italiani e stranlerl, si sieno sotFermati alciin poco 

dinanzi al nostro monumcnto, e piü ehe dal librl abblano tratto 

il loro gludizio dai criterii proprii, dal proprlo gusto. Certo elo 

non ö mai awenuto, se, come feci vedere in altra parte, le lodi 

dei nostro monumento sono aecennate modestamente In certi li- 

brl, ehe ne hanno appena parlato. E pure quanto sl sarebbe po- 

tuto scrlvere sulla importanza storica di questo quadro ehe e la 

slntesi plü bella dei passi dei Panegirlco a Tralano rlfcriblle al 

conglarlo, e quanto piü sul suo valore artistleo! Quäle bella dl- 

sposizlone, quäle espressivo atteggiaiiiento dei personaggi, quäle 

finezza di esecuzione dei partleolarl delle aeconeiature dei capo, 

delle svariate vesti, delle calzature, e via via!. Hanno ia loro For- 

tuna In rlnomanza anche le opere d' arte; e non sempre il glu- 

dizio umano e giusto dlspensiero di glorla. 

Ottavo quadro grande (sotto il fornice , di rlncontro al pre- 

cedentc) Tav. XXI. 

Questo quadro rappresenta uno dei solenni sagrifizil offerto 

a Giove CapitoÜno da Tralano nel suo quinto eonsolato ^ Egli 

medesimo, come Pontefice Masslmo , entra In azione nella mae- 

stosa toga ehe gli abbiam veduta negU altrl quadri; soltanto ehe 

in questo un lembo di cssa more sacrorum, gli copre il capo per 

* Rossi, op. cit. uumeri 553 e 586. 
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la solenne cerimoniLi, c al di sopra una coron.i Ji alloro glielo 

cinge. « I distintivi del Pontefice Massimo emno la toga pretesta 

» e Vapice in testa chiamato ütuJiis n '; perö sappiamo pure ehe 

per rito sacro in occasione di sacrifizÜ si soleva invece portare 

sul capo iin lembo della toga-. Per tale ragione vediamo in que- 

sto quadro ehe Tralano non porta 1' apics in tcsta , ma la toga. 

H monco d' ambo le mani , ma si comprende dall' atto ehe e 

intento a ricevere qualche cosa , forse 1' incenso , ehe gli porge 

in una eassettina , detta aurra, il vasc dei pi'ofuml , una giovi- 

netta ehe gll e di fianeo, una delle cantlUe, reggente con la sini- 

stra mano quella e con hi destra levandonc il coperchio. Ella porta 

una corta stola stretta alla vita, cadente poco oltre il ginocchio, 

i eapelli spartiti dalia scriminatura, con due cloeehe passanti per 

sopra gli orecchi e indi scendenti sciolte sugli omeri. Rossi a torto 

dice ehe questa e l'altra sien due eamilli. 

Le camille ed i eamilli erano ministri degli dei; perö queste 

voei paysarono a signifieare quei fanciulli e quelle vergini impuberi 

ehe assistevano nei suerifizii •'' e faeevano le somministrazionl ai 

sacerdoti. In qiiesto quadi'o son due delle seconde, l'aeeennata e 

l'altra alla sua destra, ma nel maggior rilievo, al presente prlva 

della testa e della mano e della gamba destre. 

Fra mezzo le due camille ed il Pontefice Massimo e scol- 
p!ta un'ara mobile, una specie di tripode, di cui avanza la mensa 

superiore col fronte ornato e eontenente il sacro fuoeo, e due gam- 

be eoUegate in erocc da due traverse. I piedi sono a forma di 
zampe di leone. 

Alle spalle delle camilh e il tibichie, il quäle col mesto suon del- 

la tibia accompLignava la solenne funzione. Era riehiesto nei sagri- 

fizii, non meno ehe nei giuochi e nei funebri ritt. L'istrumento mu- 

sicale e stato rotto, ma ai tempi di Rossi ne avanzava il becco 
fra le labbra del tibicine, il quäle ha gonfie le gote, come in atto 

di sofEar entro la tibia, e la destra in atteggiamento di reggerla. 

Questo personaggio e togato e ha cinto di lauro il crine, come 

' Ferdinando Sscondo, della Vita pubblica dei Roroani, Napoli 1784, tom. 
II. pag. 27—E Nieupoort, op. cit. pag. 255. 

* Aula, op. cit. tom, II, pag. 35. 
* Pantheum mythicum, op. cit. pag. 51. 

iS 
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nltri sei ehe rapprescntano altri sacerJotl minori. Quclio fra essi 

ehe c tra hi vittimn cd il c.imillo monco dl tesca e crediito d;i Rossi 

si:i Adrlano, ni:i coii nessuii fondamento , ;i creder mio, giacche 

non gH soraigHa affatto. Esso portn nella mano sinistra un rotolo. 

I soliti dodicl littori in tunica, chlamys e fasci huireati e la 

corona di lauro siil capo, sono scolpiti in tre pjani dcl quadro- 

E finalmentc nell'augolo a sinistra dell'osservatore si vede effig- 
giata rimmolazione della vittima, la quäle c un giovenco, tratte- 

nuto pel muso e per il corno sinistro da un popa o vittimario, gli 
autori facendo distinzione tra i popi e i vinimani ^ Qucst'ukimo 

popa ha il capo laurcato e una vcste frangiata, la quale , stretta 

alla vita da iarga cintura, comedi cuoio, gÜ scende sino a mezza 

gamba, lasciandolo nudo nel resto de! corpo. EgU e inginocchiato 
sulla sinistra e trattienc il giovenco sul destro ginocchlo; ma ora 

ravambraccio gli e stato rotto, e restangli Ic dita della sinistra ma- 

no scolpite sul muso dtl giovenco. Porta al fianco sinistro due 

coltelli racchiusi in una guaina triangolare, ornata sul piatto. Un 

altro vittimario e nell' estremo del quadro , a sinistra , vestito 

appena sul basso come il precedente laureato, e portante al fian- 
co sinistro identica guaina. EgU imbrandisce nella mano destra 

levata una spccie di maglio, come la clava d'Ercole, in parte rotto, 

col quale sta per abbattere la vittima. Per tal fine si usava canto 

il malko ehe la sciire ^; nel fregio vedremo ehe 1 vittini-irÜ por- 

tan la seconda, La sua azione e naturalissima e precisa , come 
quella dell'altro popa ehe trattiene il giovenco. 

Da Ultimo, alle spalle dcl preeedcnte, un terzo popa, rappre- 

sentato in simile foggia degli altri due, porta sulTomero sinistro 

un gran vase con maniehi, ehe Rossi vuole sia il prefericoh, il quale 
veramente serviva per riporvi il vino ^ Piuttosto par ehe sia di 

quelli ehe eran detti capediiies, da capiendo, perciocche forraati coi 
maniehi * ed impiegati nei sacrifizÜ. Questo popa porta pure il 
malleo, meglio conservato di quelle de! precedente. 

' Ferdiaanilo Secondo, op. cit. tom. 11. pag. 56. 
' id. op. eit. tom. U. pag. 60. 
^ Idem. luogo eit. pag. 58. 
* Cicerone, GH uffizii, I paradossi, tomo 5. Qota 3. alla pag. 608, Napoli, 

Giuseppe Asil. Elia, 1768, 
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Questo quadro ha molto sofFerto per le Ingiurie degli uo- 

mini e del tempo, onde non se ne possono ravvisar tutti i pregi; 

ma non per tanto molto ancora vi si scorgc di bellezza e di fi- 

nezze d'arte nelhi disposizione dei p-M'sonaggi , nelle espressive 

ioro movenze, nei maestosi aggruppamenti delle pieghe. Scgnalati 
fra gli altri sono i due vittimarii ehe Imniohmo il giovenco, I'uno 

in ginocchio per trattenerlo e r.ikro in atto di colpirlo col magho; 

c stupcnda la natm-al posa e hl squisita notomia del brao:io e dcUa 

mano del personaggio ehe e nelTestremo dcl quadro a sinistra di 

Traiano. La sohl mano costituirebbe uno doipiü stupendi pezzi 
scLiItorii dell'arte roni:ma. 

Ed ora passiamo ad osservare la faeciata rivolra aha cam- 
pagna. 

Nono quadro giwide (il piii basso, a dcstra dell' osservatore, 
sLilla tacciata esterna) Tav.  XXII. 

Questo quadro si svolge in quattro piani. Nel primo son trc 

figure, fra cui Traiano, il quäle e il primo verso la destra del- 

I'osservatore nella sua imponente toga, gii\ descritta nei prece- 

denti quadri; ha ambo le mani rotte, ma si scorge ehe avea la 

sinistra impugnata a trattenere il solito rotolo o le sollte tavolette 
e la dcstra distesa verso 1' altro personaggio ehe e nello stesso 
piano. 

Questi e scolpito suU' altro estrcmo del quadro , in atto di 

incedere verso Tlmperatorc, tenendo il corpo gravato sul sinistro 

piede e col destro levato alquanto come per muovere il passo, Egll 

e alto , snello e di giovanile aspetto; ha sul capo una pelle con 

testa di leone, ehe gli scende a covrir le sp.iile, c sul petto gli 

si annoda con le due zampe anteriori; porta una specic di tunica 

stretta alla cintiira, col gonnellino piü corto del ginocchio, ma 

senza maniche, laonde gli resta scovcrti ambo le braccia c il 

lato destro del petto, c solo gli covre appena la spalla sinistra; 

porta ai piedi una specie di calzari poco diversa dei romani e 

senza aicun ricamo, ne trasparenza , ne fettucce elegant! , come 

poeticamente asserisce Rossi Ha le braccia, ora monche, abbas- 

sate. A destra di costui ö un cane mastino con collare, sebbene 

Rossi voglia a forza crederlo una pantera, la qualo cosa non mi 
sembra ne verosimile, ne opportuna. 
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Fra i diie personaggi descrittl, nel secondo piano, si mostni 

un uomo ehe con la sinistra mano, ora mancante, tratteneva per 

la briglia un cavallo, moltc guasto dal tempo, perche gli mancano 

tutto il niLiso e la gamba destra, ehe si elevavano in tutto rilievo 

dal marmo. Altri otto personaggi sono ripartlti in tre piani del 
, quadro, tutti ad una foggia vestiti, cioe con tnnica e chlamys fran- 

giata, affibbiata sul petto, tutti con la medesima calzatiira ai pledi, 

e qtiasi tutti armati dei so)iti fasci di verghe laureati. Onde non" 
parmi csatta la distinzione ehe ne fa Rossi di stranieri e romani 

Sul fondo del quadro, suUa sinistra del riguardante , si ve- 
dono scolpiti due alberi, messi dall'artista per indicare ehe il fatto 

si svolge in campagna. Rossi si diffonde a discorrerne , e opina 

ehe quelli sieno due piante di loto, forse per il preconcetto di- 

segno di dimostrare ehe l'azione ha luogo sui confiiii della Siria, 
eui assegna quclla specie di pianta; perö il loto non e pianta ar- 

borea ma graminacea, nell'ordine delie leguminose i. 

Vero e ehe vi ha un'altra pianta di alberetto o frutice rite- 
nuta da varii autori per il loto degli antiehi Lotofiigi : e il hto 

vero (Zix^yphns Lotus) , cm avrebbe alluso Plinio col suo passo: 

» Eadem Africa-, qiiae vcrgit, ad nos, iiisignein Lolon gignit, quam 

» vocant Cdtin... tarn dnki ibi ciho ut nomen eüam genti, terraeque 

» dederit, ecc. » Ma i Professor] Tenore e Pasquale ^ ritengono 

ehe neppur questo sia il loto Africano di Plinio , perche da un 

frutto piccioletto, ne tanto polposo, ne tanto dolce da poter es- 

sere atto a nutrire popoli, eome quello ehe descrive Plinio. 

Ma, a parte ciö , le piante ehe sono seolpitc nel presente 

bassorilievo non si possono eonfondere con questo alberello , da 

aicuni ritenuto per il loto, imperciocche quest'ultimo ha il frutto 

tondo , piccioletto e i rami spinosi, mentre nelle piante seolpite 

nel nostro quadro in esame mancano affatto ie spine, e il frutto 

e a campanello, grandicello , molto ben distinro. Le due piante 
son chiaramente due peri. 

Questo quadro presenta pure   qualche   difficoltä nella inter- 

* Stoi-ia ilhistrata del regno vegetale tlel dott. Aloisio Pokortiy, versione 
ital. di Teodora Carnel, Erraanno Loeseher, 1871, pag. 102. 

^ Atlaiite di Botanica Popolare, ece. Vnl. III, pag;. ?80, a tei-go, NapoH 
presso Rairaou'to Petrqi-oia eJit. 1881-80- 
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pretazionc dcl soggctto. Rossi lo intitoli'   « Legazioni Orientali a 

Traiano », ed   opina   ehe   il   personaggio dalla pelie leoniiia sia 

Arbando, giovane dl bellissimo aspetto , figlio di Abgaro , re o 

principe di Edessa nella Osroena , nella Mcsopotaraia , veiiuto a 

nome del padre airimperatorc a portargli regali e proteste di a- 

micizia, allorch^ questi era sui confini dell'Armonia per punirc al- 

cuni principi, fra cui Cosdroe, re dei Parti, e Partamasire, re del- 

rArmenia, ehe gli sl erano ribcllati ^. E fu in questa occasione ehe 

tra gli altrl regali spediti a   Traiano  si   ammiro un cavallo am- 

maestrato il quäle s' inginocchiava dinanzi alle persone , ove gli 

fosse comanJato di farlo '\ E se la ipotesi di Rossi trovasse ac- 

coglienza favorevolc, potrebbesi pur ritenere  ehe il cavallo  scol- 

pito nel marmo nostro fosse proprio quello   ammaestrato di cui 

• lasciö memoria Dione. Una difEcolta insormontabile vi e in am- 

metterc tali ipotesi: sc il nostro Arco si riferisce alle sole Ger- 

maniche e Dacichc imprese, come vi potrebbero essere rappre- 

sentate le Partiche ? Ei conviene   sofFermarsi alquanto   su alcune 

particolarita di questo quadro, pria di azzardare qualsiasi ipotesi. 

InnanzI tutto alle sp.ille delTuomo dalla pelle leouina su! capo non 

vi son forestieri, come vorrebbe Rossi, ma due personaggi vestiti 

affiuto alla foggia romana, come gli altri del quadro, e del tipo 
identico nella fisonoraia. 

Luomo dalla pelle leonina sul capo e egli un messaggero o 
legato, o pure e tutt' altri? In molti monumenti romani occorre 

spesso di imbattersi in personaggi con il capo coperto alla su- 

detta maniera, massime nei quadri ehe decorano Tarco di Costan- 

tino, ma ehe si riferiscono alle azioni di Traiano ^. II Montfau- 

gon ^ dice ehe eosi andavano vestiti gli uffieiali vexiUiferi e si- 

gniferi e i primipili o primi centurioni ^'j e di fatti portan tutti 

le insegne militari. Vi ha di quelli barbati e di quelli imberbi; il 

' Op. cit. Dum. 855. 
' Muratori, Annali d'Italia, vol. I. pajj. 422, NapoU Mariano LombarJi, 

edit. 18G0. 
* Mui-iitori, op. cit. ivi — Sifiliüo, coiiipemlio di Diouo, nolla vita di Traiano. 
* Bellori, op. cit. tar. 24, 26, 27, 51, 44. 
'' Op. cit. pag. 74 del tom. 11. 
" Aula, op. cit. Tol. I. jiag- 207. 
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personaggio dcl nostro quadro, pero, non porta nuüa. o almeno 

nicnte appare ehe abbia portato, giacche ha rotte ambo le mani. 

Eguale figura occorre vedere sovcnte in molte monete e 

medaghe antiche ^, e moltc fiate vedesi lo stesso Ercole in ista- 

tue, medaglie e bassorilievi cosl rappresentato ^ con o senza bar- 

ba'^ Cio ehe e curioso c questo, clie il nostro personaggio ha 

moltissima siinighan2a con un busto di lole o Onfale, amante di 

Ercole, scolpito In un medeglione riportato dal Montfaucon *. AI 

modo stesso in questo medaglione vedesi lole con tutto tl destro 

braccio e la mammeÜa destra denudati, e la veste pendente dal- 

Fomcro sinistro per di sotto la mammella stcssa. 

Svolgendo lo stesso Montfaugon =* mi imbatto in una figura 

ehe ad un di presso risponde al nostro personaggio, e ehe pro- 
ietta alquanta luce, a ereder mio, snlla quistione pre§ente. E quella 

di un uomo giovane, nudo , appoggiato ad un bastone , con la 

pelle di Icone sul capo e con un cane ai piedi. Fa parte delle 

Otto Statue ehe decorano i nicehi del piedistallo dcl monumento 

detto colonna d'i Cussl, dal villaggio omonimo neirAuxois in Fran- 

cia, ove trovasi. L'autore ehe lo riporta, a proposito della mito- 
logia dei Galli, suppone ehe esso rappresenti Adone; ma poco dopo 

eonfessa la sua poea dottrina nella conoscenza della mltologia 

Gallica, e mette in dubbio ehe possa esscr questi, pel fatto speeial- 

mente ehe porta la pelle di leone sul capo. 

Ho detto ehe questa figura del monumento di Cussl proietta 
della luce sulla quistione, ed eccomi a provarlo. 

lo penso ehe questo quadro esprima una marcia di Traiano 

in provincia. Sappiamo ehe egÜ amava di camminar piuttosto a 

piedi , anche neue lunghe maree , e di far condurre appresso 11 

suo cavallo: « Pedibus iter faciehat sempcr cum exercitity instruebatque 
fl  milites, quoties proficisceretur , eosque variis modis ductabat. 

* Paolo Pedrusi, I Cesari in meJaglioni, tav. XX, fig. V. e VI. 
* Montfaucon supplemento all'op. cit. tom. I. tav. XLVIIF, LIII, fig. 1 e 

3; la stessa opei-a tora. I. tav. CXXIV, fig. I, tav. CXXX, fig. 2, tav. CXXXVI, 
fig. 9 o 3. 

' 1(1. op. cit. tom. I, pag.  199, 
' Op. cit. tom. r. tav. LXXXIX, fig. 4, « testo pag. 224 e ssg. 
•* Op. cit.   tcm. II. dol supplem. tav. LIX, e pag. 227 del testo. 
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» Pedibiis non aVitcr qiiam Uli, transibat flimina , etc. '. » E coii 

molta eioquenza Plinio gli dice: - « Dividoiio e sbarrano h Ger- 

» mania dai paesi circonvicini, oltre le immense distese dl terra, 

» i Pirenei, le Alpi ed altrl monti. Ora pur tanto spazlo dl terra 

» conducendo voi, o meglio tracndo a volo (tanta era la velo- 

» C1L\!) l^ Icgioni , non pensaste ne a cocchio ne a cavallo. Un 

ö palafreno cosi maVwcremente. bardato vi temva dietro, non per sus- 

» sidio ddla marcia, ma per decoro, e confuso con gli altrl cavalll, 

» come queilo ehe da vol non si usava, se non allora ehe, rlpo- 

» sando negli allogglamentl Tesercito, vol con le celeri corsc sol- 

»  levavate dcl vicin campo !a polvere. » 
Ed e questa una marcia addlrittura in Germania ? Mettendo 

in relazione 11 precedente passo di Plinio con la presenza dl quei 

personaggio dalla pelle ieonina sul ciipo e il cane ai piedi , ehe 

trova riscontro nel citato nume Gallo del Montfaui^on, parml tro- 

vare valido sostegnü a tale mia ipotesi. La quäle non sl trove- 
rebbe ehe in apparente contraddizione con le due distinte regioni, 

la Gallia c la Germania, conoscendosi ehe una parte dell' attuale 

Germania un tempo si eonfondeva con la Gallia ^ e ehe non sem- 

pre i paesi di confine venivano ncttamente delineaii. Anzi devesi 

notnre pure ehe Colonia Agrlppina faeeva parte della Gallia Bel- 

giea •*; e in detta eittä sl trovava Traiano allorche Adriano, come 
vedremo a suo luogo, gli portö la nuova della morte dl Nerva ^ 

Stimo pure ehe quel personaggio possa essere un Ercole 

giovine, messo a riscontro delle fiitiche e del travagli di Traiano; 

quasi l'artista avesse voluto esprimere ehe solo quel nume avrebbe 

potuto compiere cosi grandi azioni fra mezzo a si difficlli ed ar- 
dul perigli; o pure ehe quel dio, tutelare della famiglia Ulpla'^, 

assisteva 11 glorioso Principe. E neppure fa ostaeolo alla mia ipo- 

tesi 11  vedere Traiano   qui   effigiato   con   la toga,   imperciocchö 

' "Sifilino, Comp. di Dioiie, nolla vita di Traiano. 

= Paneg. eapit. XIV. 
^ G. L. Bevan, Manuale di geo^rafia antica, prima traduziono Italiaua, 

Firenze, G. Barbara, 1889, pair. 58 0 652. 
' Bevan, op. cit. pag. 669 e 671. 
^ Muratoi-i, op. eit. nella Tita di Traiano. 
^ Yedi pag. 99 

J9 
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egli qui non e rappresentato in mezzo ad un fatto d'armi o sul 

campo, Ina in marcia, fra popoli soggetti aü'impero, e gli accre- 

sceva maestä queH'abito grandioso. Lo stesso Plinio cl fa appren- 

dere ehe era .cosrumc di Traiano rintuzzare tal fiata Talt^rigia del 

nemico piii con la toga clie coii le armi, hoslikmque terrorem non 

armorum magis, qiuii/i toganim oskntatiom compesare '•. 

Rossi congettura ehe i! personaggio togato, ehe e immsdiata- 
mente alle spalle di Traiano, sia ii Console Sura; ma come puossi 

giustificare questa ipotes!? Degli altri personaggi e inntile intratce- 

nersi, non presentando nuUa di spcciale rispetto ad altre figure 
simili degli altri quadri. 

Dicimo qnadro grande (il piili basso a sinistra, in riscontro al 
precedente)  Tav. XXUL 

Proviamoci a descrivere da prima il quadro, e poscia ad in- 
dagarne il soggetto. 

Nel piano piü rilevato si vedono due figure, tra aii quella 
di Traiano suUa sinistra del riguardante. Egli, ehe e nella sua 

ricca toga, e porta nella sinistra mano le tavolette ( non il vo- 

Inme, sceondo vuol Rossi), manca della tcsta e dell'avambraccio 

destro. Dalla direzione de! braccio scorgesi eon ehiarezza ehe a- 

veva la destra mano distesa verso il personaggio ehe gh sta di 
eontro nello stesso piano. 

Questi ha barba ispida, e, sebbene abbia il volto alquanto 
guasco dalle ingiurie del tL-mpo, si appalesa subito per uno stra- 

nicro essende di un tipo affatto difFerente. Anche nel vestire 

si differenzia dai romani, poiehe porta una tuniea , ehe non ar- 

riva ai ginoeehi, ligata alla eintola, una sopravveste o mantello 

con fibbia süiromero destro, alti calzari ai piedi, quasi a mezza 

gamba , ligati da corregge intreccjate dalla punia del piede alla 
sommitd del ealzare stesso. Manca dell' avambraccio sinistro , ed 

ha disteso il destro sino a teuer molto prossima la mano ail'Im- 
peradore, o in atto di porgergliela, o piuttosto in atto di -giii- 

rare, non ravvisandosi piü totalmente integra. Son degne di nota 

in questa figura la sonima espressione, la prontezza e naturalezza 
della mossa, la notomia delle ganibc e dei ginoeehi. 

'   Panegirieo, capit LVI. 
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Alle siie sp:ille sono altre .tre figiirc di str.inieri, una nd ,se- 

condo e l'alti-c due nel terzo piano, vestlre alla foggia medcsimii 

del primo , senz.i aicun divario. H;mno tutti c tre !a barba , c 

quello nel secondo piano, immediatamcnte dopo il primo, ha a- 

spetto alquanto giovanilc c simpatico. La tcsta di quest'ultimo 

e scolpita con molta arte e naturalezza. 
Tra rimperadore e il primo degli stranleri spicca maestoso 

nel secondo piano un personaggio con folta c riccia barba, con 

ricciuta chioraa adorna d'una corona di rami di quercia. Ha de- 
nudat! romero e il braccio destro, ehe ascondc dietro Traiano, 

non meno ehe tutto il petto e la pancia sino al pubc; solo dal- 

r om-:!ro sinistro gli sccnde un manto ehe gli avvolge il resto del 
corpo sino a mezza gamba con ripiegamenti maestosi e artistici 

da mostrare evidenti le stupende linee dclla coscia, del giiiocchio 

e della gamba destra; cosi pure e bellamente e virilmcnte scol- 

pita la parte dcnudata. Nella sinistra mano rcggc i tulmini iiam- 

manti. Poggla il corpo tutto stil destro lato, nascondendo la gam- 

ba sinistra Indietro nciratteggiamenro di affidarsi ad un bastone 

ehe abbia fermato sotto TasccUa, Le avarle del marmo non fanno 

ben distinguerc piü questo particolare. 
Q.uesto personaggio (e importante rilevario) volge le spähe 

al seguito imperiale e la faccla ai quattro  stranieri. 
Dietro a lui, alla sinistra deirimperadore, sl mostra la testa 

di un romano, con capelli crespi ma non arrufFati, formanti sul 
fronte una specie di corona o cresta. Essa e spiccata,mente so- 

migliante a quella del personaggio ehe abbiamo visto ' nel qua- 

dro deli'ingresso in Roma (Tav. XV.), il secondo verso la si- 

nistra del riguardantc, sulla soglia dell'arco scolpitovl, c dell'aU 

tro personaggio ehe abbiam pure notato nel quadro XVII alla 

destra deirimperadore, col pie destro inoltrato e lui riguardante 

COD, atto di sollecitudine e Interesse ^. £ lo stesso personaggio, 

sicuramente storico, a giudicare daila persistenza del suo iconi- 

cismo in tutti e tre i quadri. L'artista ebbe in mente di raffigu- 

rarvi lo stesso iudividuo, il primus Victor. Potrebbe essere questa 

' Pag. 83. 
' Pair. Ö3. 
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coincidenza umx chiave per ispiegar meglio gli avvenimenti scol- 

piti in qucsti tre qiiadri. E (coss assai curiosa, se non strana ad- 

dirittura) nientedimeno Rossi 1 prende questa figura per quella di 
iina femmina, e arriva a supporre ehe sia Plotina ! Oh il pre- 

concetto! Si scusa con le erosioni del marmo; ma dove sono esse 
e cosi gravi in questa figura da nasconderne i! sesso? 

Alle spalle di Traiano , su! margine del quadro , notasi un 
llttore con i soliti fasci, fa solira tunica e !a consueta chlamvs fran- 

giata, allacciata sul petto con ricca fibbia a disco cilindrico rag- 
giato a Otto rami con altro dischetto nel centro. Ha corta e ric- 

cia barba, capelli crespi. Con la sinistra regge i soliti fasci lau- 

reati, e nella destra mano porta qualche cosa ehe oggi non piü 

ben si ravvisa. Bella e la sua testa, stiipenda la mano destra, hi 
cui notomia c scolpita con sommo magistero. 

Molti aitri romani, rccanti gli stessi fasci laureati, c alhi fog- 

gia solita vestiti . vcdoosi scolpiti sul di dictro e sul fondo del 

marmo, verso la sinistra. Sul piano men rilcvato del quadro, die- 

tro e sul capo dci quattro stranieri. e scolpita una pianta di quer- 

cia, di bellissima fattura, i cui rami portano a volta la ghianda, 

a volta la sola ciipoJa vuota, senza la prima. Anche qucsto e un 

doppio simbolo, cioe ehe la scena si svolge in campagna e nella 

stagione di autunno, allorche le ghiande cominciano a cadere. 

Oru e tempo di venire a!la spiegazioiie del soggetto. Rossi 

ha fatto anche questa volta un po' di poesia, gjacche egli intitola 

questo quadro « L'Arinevia ridotta in provinäa », e piü propria- 

niente ritiene ehe esso rappresenti il celebre incontro , traman- 

datoci da Dione -, di Partamasire con Traiano. E a considerare 

diverse cose. Partamasire, fratelio di Cosdroe, si era messo in pos- 

sesso deH'Armenia col favore dei Parti, di cui era re lo stesso 

Cosdroe, non curante del diritto ehe speiiava a Roma di conce- 

der hl corona o di dare il suo assentimento. Ciö indispose Tra- 

iano , ehe mosso tosto verso l'oriente per pnnirli tutti. Era egli 
appena arrivato in Atene, e giA quei Principi, a piacarne l'ira, gli 
avevano spediti messaggi e regali. 

' Op. cit, eap. 1144 e  lUö. 
* Stfilino, op. cit. iiella vita tli Traiano. Muratori, Annali d'Italia , edK 

zione cit. Tol. 1. pag. 420 e sog. 
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Ma clö noii scosse la dctcrminazione di Trniano , il qiiiile 
prosegui i! cammino vcrso la Siria ed cntrö nclla capit.ile , An- 

tiochia, nel gennaio o nell'ottobre dell'anno 113 dell'era volgare. 

Di poi si spinse verso I'Armenia, ove fu incontrato da Arbando, 

figliuolo di Abgaro , e poi da questi stcsso , su intercessione dcl 

figlio , 11 qiKile col SLIO bello aspetto seppc placarc gli sdegni del 

romano Principe. E proseguendo ancora la sua marcia gll fu reso 

omaggio a Satala, citt;\ deirArmcnia mlnore, da Anchialo, re de- 

gli Eniochi, della Circassia, vcrso -il Mar Nero. Partamasire, ve- 

dendo la cattiva parata e la sottomissione dei piü, e ascoltando 

forsc i consigli del figliuolo di Marco Giunio, governatore dclla 

Cappadocia, si decise a recarsi incontro a Traiano. Se non ehe 

questi, sdegnosamente il trattö, e non volle riceverlo ehe in pub- 

blico, in mezzo al campo, esscndo egli assiso sul trono, e facen- 

dogli deporre ai suoi piedi la corona reale. Per siffatca mortifi- 

cazione ricevuta Partamasire prego gli fosse concessa una par- 

ticolare udienza dal potente di Roma, ehe gliel'accordo, ma senza 
restituirgli la corona, anzi dicendogli ehe I'Armenia sarebbe ri- 

masta sotto un governatore alla immediata dipendenza dell' im- 

pero. E per dargli maggior soggezione, Traiano, assisosi di nuovo 

sul trono, e fattolo richiamare, alla presenza di tutci fece mani- 

festo 11 discorso fra loro tenuto in privato. Partamasire impetrö 

nuovamente il perdono e il diadema con.promessa di giurarc o- 
niaggio e fedelta, ma non trovö ascolto, e se ne parti con gran 

mortificazione sotto buona scorca di romani. ProseguenJosi pol 

la guerra, fü disfatto e ucciso, per la quäl cosa rAnrteiiia diven- 

ne provincia di Roma. 

Questo celebre avvenlmento della vita di Traiano fu scol- 
pito nelTarco di Roma, e oggi lo si ammira ancora in uno dei 

quadri deU'arco di Costantino ^ 

Ora Rossi comincia dal ritenere ehe Partamasire sia il per- 

sonaggio ehe e fra Traiano e il primo degli stranlerl, e si dif- 

fonde a diseorrere sulla di lui vestitura. L'ho detto giä , Rossi 

questa volta ha fitto sfoggio di poesia , sino a scamblare Giove 
per Partamasire. E quella stessa figura di Giov-e ehe   abbiamo gü 

' Bellori, op. cit. tav. 31. 
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ranminitLT nel quadro dcll'apoteosi di Marcmnci. II suo volto ;i quer 

gli somigliimtissimo, la corona di quercia, a lui sacra, sul capo, 

Ic stesse vesti, i fnimini fiammanti ehe porta nella sinlstra mano 

lü niostrano sicuramente. E poi non notö Rossi il. posto ehe que- 
sti occupa nel quadro, l'atto di rivolgere il viso a!lo stiMniero ehe 

s'avaiiza pe! primo, lu slcurezza ehe faecia parte de! gruppo dei ro- 
mani'e non giA degli'stranieri? Per la quäl cosa i'azione ehe si 

svolge e quella ehe io giä preannundai nelb descrizione del qua- 

dro, cioc di un giuramento di* sottomissione e di ubbidienza al- 

l'Imperadore, innanzl il sommo Giove, ehe l'artista ha voluto con 

sano criterio stolpire per il maggiore intendimento del soggetto 

e per dimoscrare ehe l'atto solenne si eompiva sotto il patrocmio 

del Pijdre degli iiominl e dcgU Dd. 
E polehe quegh ehe giura e il personaggio ehe si avanza , 

tenendo la mano destra protesa orizzontalmente in direzione del 

nume, devesi ritenere ehe egii sla, tra i protagonisti del quadro, 

il prineipe straniero e non altri. 
Ma e egli Partamasire? Per vero dire, nel quadro non v'ha 

aleuno aeecnno ai partieolari ehe la storia ci ha tramandati del 

celebre incontro: ne 11 trono augusto, ne Traiano assiso su questo, 

ne Partamasire ehe .deponc la eorona. come si vede seolpito nel 

citato quadro dell'areo di Cosiantino. E noi abbiamo piü volte 
notato quanti e quali sieno i partieolari ehe 1' autore del monu- 

mento nostro ha introdotti in ogni quadro per la fedele e piü 

ehiara signifieazione del soggetto. 
Ma poi, comc ho notato discorrendo del quadro pi'ecedente, 

se il nostro Arco si rifcrisce alle sole azioni Germaniehe e Da- 

eiche, se la dedieazlone di esso e stata fittta sotto gli appellativl 

di Germanico e di Dacieo , e pria ehe le Pariichs imprese fos- 

sero compiute, come puossi ammettere !a spiega ehe ne da il 

Rossi? Io penso pluttosto ehe questo quadro rappresenti la sot- 

tomissione di Deeebalo, re dei Daci, nella prima guerra Dacica; 

tanto piü ehe ^ nell'ottobre di quell'anno 102, e appena dopo 
questa guerra, Traiano, correndo la sua tribunizia potestä V, n- 

portö il titolo di Dacieo. 

* Muratori o\>. cit. pag. 402 del vol. I. 
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Ci dice pure Diane ^ parlando della prima vittoria di Tra- 

iano contro Deccbalo e della relativa sottomissioiie e pace: « Häs 

» condiliones Decebalus deductus ad Traianum invittis accipif, enmqtie 

» prostraiiis ad pedes vmeralur. » E se l'artista non ci ha rappre- 

sentato il momento descritto da Dione, puo bene inteniersi ehe 

abbia voluto tramand.irci quello in cui Decebalo giura sottomis- 

sione e fedeltä a! Romano Impcrarore. Splegano qaest' atto so- 

lenne la raossa del principe straniei'o e la prcsenza del sommo 

Dio. II riscontro dell'autunno, staglone in cui ebbe hiogo !a pace, 

con la prcsenza delle querce con le ghiande  avvalora 1' ipotesi mia. 

Ne vi fa contrasto la foggia di vestire di Decebalo e dei 

suoi compagni, giacche, se e vero ehe neÜa colonna Traiana i 

Daci sien quasi sempre scolpitl con una specie dei nostri calzoni, 

vi son pure nella colonna istessa esempü di soldati nemici dei 

Romani vestiti della medeslma tunica e del medesimo niantelio 
dei quattro stranieri del nostro quadro ^. E sebbcne dica 11 Mont- 

fau^on ^ ehe i Daci ncl vestire poco si differenzino dai Parti, mi 

riconferma ehe i nostri stranieri sien Daci il notare la calzatura 

eon i lacci intrecciati sul davanti dalla punta dello stivale all'alto 

del gambale similc a quella di uno dei Daci seolpito nella co- 

lonna Traiana '. £ vero ehe lo sEesso autore •' soggiungc ehe 

questa calzatura, deCta barhara dai Romani, era comune ai Daci, 

ai Parti, ai Galli ed ai Germani, ma il riscontrarsi nella colonna 

Traiana portata da un guerriero Dacico mi conforta. 
Undicesimo quadro grand& (al di sopra delFiniposta deU'arcata, 

a destra deirosservatore) Tav. XXIV. 
Questo e uno dei quadri piü importantl deirAreo di Beneven- 

to, sia dal lato artistico ehe da queilo storico. II lettore mi sia be- 
nigno di un po' di pazienza, e pria mi  segua nella descrizione. 

A destra del riguardante, sul iimitare del quadro, vedesi la 

simpatica figura di Traiano. Veste la tunica e il paludamento, 

fcrmato con fibbia suiromero destro, tunica e   paludamento ehe 

* Sifllino, Comp. di Dione, iißlla vita di Traiano. 
* Montfau^on, op. cit. tora. IV. tav. XVI, fig. 1. 
' Op. cifc. tom. in. pag. 83. 
* Lo stesso, tom. III, tav. VLVI fig. 2. 
' Op. cit. tom. III, pag. 65. 
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Sono concepiti , disegn;iti e scolpiti coii iLira maestriLi negli av- 
volgimenti delle picghe, da lasciar trasparire di sotto bellamente 

le linee del corpo. Egli lia la destra mano mancante, e nclla si- 

nistra stringeva il rotolo 0 le tavoletre, perchfe oramai poco o 
nulla piü se ne ravvisa. Quanta naturalezza ed esprcssione e pro- 

porzione in questa figura di Traiano! 
Nell'opposto limite del quadro si erge maestosa una figura 

di donna, portante suUe rieche chiome, annodate in artistica trec- 

cia sul di dietro, una corona di alloro e su di questa l'altra tur- 

rita. Ha lunga veste stretta dal solito cingolo, ehe Rossi * attri- 

buisce alle spose, senza por mente ehe le altre donne ehe figii- 

rano nei varii quadri di (]uesto monumento lo portano al modo 

stesso; e per di sopra una sopravveste grandiosa, ehe ricadendole 

dairomero sinistro e passandole per di sotto Tanca destra, va a 

ripiegarsele in avvolgimenti e pieghe stupendi per di sopra l'a- 

vambraccio sinistro. AI braceio destro, niutilato di tutto l'avam- 

braccio , porta un braeciale; c eon la sinistra mano regge una 

specie di seettro quadrangolare, !a cui cima e rotta, e se ne rav- 

visa il prosieguo attaceato al marmo, all'altezza del fronte di lei. 

Chi ella sia lo vedremo di poi. 

A iianco a lei^ sulla sinistra, nel seeondo piano, vedesi la 

marziale figura di nerboruto militare , nelle stesse vesti ehe ab- 

biamo notato portare Adriano nel quadro XVHI. Ma quegli porta 
qualehe cosa di piü , cioe un eimo crinito in testa, un ampio 

scudo ovale, infilato con eorreggia al sinistro braceio, ed ai piedi, 
sino a mezza gamba, ricehi coturni ricamati con rovesei sul di- 

nanzi di teste di aniraali. Volge il braceio destro per di dietro 

la precedente figura di donna, sulla cui spalla poggia la mano. 

£ rivolto a lei, e par ehe la sospinga e Tinciti fi"ettoloso verso 

Traiano. Daila ineisione puö desumersi la bellezza virile e il pre- 

gio artistico di questa marziale figura di guerriero , non ehe del 

gruppo nel suo insieme e nei particolari. 

Dinanzi alle tre descritte figure, e propriamente tra il guer- 
riero e Traiano, sono due graziosi fauciuIH, un maschio ed una 

femmina, l'uno afFatto ignudo, in ginocchio, l'altra, piü prossima 

' Op. cit. num, 349. 
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a Traiano, con Iiinga veste, strettci col solito cingolo alU vita , 

e moko somigliante a quella ehe portano le due vittorie dei tim- 

p;mi ( Tav. X e XI), in atto di muovere il passo. £ evidentis- 

sirao ehe ambediie si volgano alla descritta donna , cui par ehe 

manifestino la loro gratitudine. Peccato ehe ad entrambi man- 

chino le braceia quasi per iiitcro. Ma non per tanto, pur cosi niu- 

tilatl, son due pezzi ammirabili di scuhura, il primo per la som- 

nvA maestria del nudo , la seconda per la eleganza dei ripiega- 

menti delie vesti, ed entrambi per una commoventissima espres- 

sione di movimcnto c di vita. Par ehe dai loro labbri escano ad- 
dirittura le parole. 

Lor dinanzi vedesi seolpita in tutto rilievo una eornucopia 

ricurva , conica, con la cima rotta attaccata alla veste della de- 

scritta matrona; e di dietro ad essa un tronco vertieale ricurvo, 

piramidato quadrangolarmente. scolpito anehe in tutto rilievo. 

Rossi prende questi due pezzi per una prora biforcuta di nave, 

mentre il primo e una eornucopia e il secondo un pezzo di aratro. 

Ei vede pur dei flutti, Con la prora di nave e naturalc ehe veda 

atiche le onde! Ma se qualche cosa di piü ehe il solito terreno e 

seolpita in quel posto, essa non accenna per nulla a dei flutti, per 

fortuna dei due poveri faneiulletti, i quali, altrimenti, starebbero 

nell'aequa, con poea verosimiglianza e nessuna ragionc plausibile. 

Invece quel rilievo rappresenta un pezzo di terreno aratorio, col- 
tivabile, il cui significato intenderemo fra breve. 

Nel terzo piano, fra il guerriero e Traiano, e seolpita una 

figura dl donna con la veste stretta dal cingolo c la sopravveste, 

identiehe affatto a quelle dell'altra donna descritta Ha sul capo il 

casco dall'orlo superiore ondulato, ehe abbianio g\ä visto portarsi 
da Cerere nella tav. XIX; e non porta al di sotto di esso alcuna 

corona di frondi. Con la sinistra mano, ehe e la sola ehe seorgesi, 

sostiene una lunga e acuta eornucopia piena di frutta, fra cui vi 

ha pere, mele ed una pina. Ella e rivolta alla preccdente donna. 

AI di dietro di lei, alla d^stra di Traiano, scorgesi la testa 

di un'altra donna con eguale acconciatura del capo ( non diver- 
sa, come vuol Rossi ^) dell'ultima descritta. 

' Op. cit. num. 363. 



r^^ ARCO   TRAIAVO 

Un uomo togato e alle spalle dclU prima figura muliebre 

sul niargine slnlstro del quadro, rispetto al riguai'dantc, nel se- 

condo piano; e ncl piü basso riüevo sono scolpiri varii Uttori, 

vcstiti della solita chlamys frangiata e recanti i noti fasci c la con- 

sucta scLire. 

E tempo di venire alla splegazione dcl soggetto di questo 

quadro. Rossi opina ehe rapprescnti Ic nozze di Adriano con Sa- 

blna, pronipote di Traiano (essendo ella iiiglia di Matidia Augu- 

sta, ehe a sua volta era figlia di MiU'ciana, sorella dell' Impsra- 
tore), raffigurati dal guerriero c dalla niatroiia clie gli e a lato, 

e vi fa coincidere !a istituzione dei/fl«c//(//i alimentari. Accettando 
fin da ora la seconda parte, io escluio affatco la prima, per molte 

ragioni ehe svolgero a suo tcmpo. 

Quello ehe apparisce in modo assai evidente in quesro qua- 

dro e la siidetta istituzione dei fanciulli alimentari. Questa vcra- 
mente fu fatta per primo da Nerva, il quäle disposj ehe in tutte 

le cittä tl'rtalia, a spese del pubblico erario, fossero alimentatl i 
fanciulli orfani d'anibo i sessi, nati da poveri genitori , ma li- 

berti '. E Tiaiano, degno in tutto d'essergli succcduto neu' impe- 

rio, volle estenderla ancora piü, per soecorrere in parte alla gran- 

de miseria delie c'ttA, esauste dalle vessizioni del fisco sotto i 

predeeessori, « riconosceiido essere il fisco simik alla milxft, la quäle 

» crescendo fa dimagrire tiitte. le altre membm " »; pensiero degno 

di Uli Principe illuminato, e dai nostri moderni reggitori messo 

affatto in obllo! Si aggiunga l'amore grandissimo ehe egii nutri 

per i fanciulli , come sappiamo per bocca di Plinio nel Pane- 

girieo ^ e di Sifilino ^, il quäle ricorda le varie leggi di prote- 

zione e tutela della loro sorte e del riguardo per essi. Quest'Ul- 

timo c! dice ehe Traiano « civltatibus ItaVme ninlta hngitus est 

1) ad cdiicalionem liherornm , in qitos magna bentficia contulit. » E 
Dione Cassio-'' « In pueronim alhncnta, in Italia dnnitaxat, muh 

»  ta elargitus est. a E di fatti il Panegirista soggiunge ehe i fan- 

' Muratori, op. cit. nella vita rli Nerra. 
' Muratori, op. cit. nella vita di Traiano. 
» Capit. XXVI, XXVII e XXVIII. 
' Sifilino, Comp. di Dione, uolla vita di Traiano. 
* Kella Tita di Traiano. 
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. ciulli sovvcnuti furono cinquemila circa: Paulo minus, patres con- 

scripti, quinqm miUia ingenuomm fiunmt, qaae. Ubcralilas principis 
nostri conquisivit, invenit, adscivit^. 

Ecco poi come era istitiiita la ragione alimentaria: « Cesare 
» dava ad ogni cittä una somma di sesteczli, c rimetteva al go- 

»  verno di essa l'invcstirla a chi ie piacesse dci suoi cittadini. Un 

»   Onaestor Kaknäani, 0 peamiae alimenlariae, creato per ciö, rac- 
»  cogiieva dai privati le usure, e le distribuiva ogni mese a quanti 

» c quanto gli avcsse ordinato la repubblica. Ognuno ehe pren- 

))  deva il danaro dalla cittä le obbligava a maniera d'ipoteca i suoi 

»  fondi, ma prima di Costantino tale obbügo 0 pegno termiiiava 

»  colhi vita dei possessori, questo imperadore stabil! ehe passassc 

» agli ercdi. Nell'erario pubblico v'cra un rcgistro, ehe teneva i 

»  nomi dei possessori, quelli dei fondi ipotecati, dei quali s'indi- 

»  cavano con diligenza i confini, dippiü il valore di  ciascuno di 

»  cssi, e la somma per la quäle !o aveva ipotecato: se erano piü 

» fondi, e per conseguenza piü somnie ricevute, alla fine dell'ar- 

»  ticolo di ciaschedun possessore si fliceva la somma dcH'estimo 

»  e delle partite: finalmente al margine se ne notava quanto do- 

»  vesse per quelle, all'uscita di ciascun anno. Da questo tahiila- 

»  riuin cd archivio pubblico estraevano copie , ehe facevano in- 

»  cidere in bronzo, appiccandole nei luoghi pubblici delle citta, 

»  o nelie basiliche, o nelle piaz^^e, o nei bagni: le formolc usatc 

»  in queste tavole sembrano dipese dall'arbitrio. II primo di tali 

"  bronzi uscl di sotterra in Velleia, terra dei Piacentino, ed ebbe 

>j  per commentatori il Gori, Muratori e Maffel, ed  ora b stato 

'} con maggior diligenza pubblicato la quarta volta dal chiarissimo 

» De Laura. II secondo a questo simigliante ed egualmente pre- 

» zioso e apparso tra le ruine dei bagno di Bebiano. £ forza ehe 

» h rappresentata penuria dei cittadini muovesse Cesare a volerla 
» beneficata fra quelle cittä ehe prima sperimentarono la munifi- 
» cenza di lui ^. » 

AfEnehe il lettore non rimanga desideroso di maggiori chia- 

rimenti. aggiungo ehe la cittä di Bebiano restava in questa pro- 

' Capit. XXYIII. 

* Antichitä dei Liguri Bebiani, raeeolte e desci-itta dal P. Raffaele Gar- 
rucei della Comp. di CTesu—Napoli, Gaotano Nobile, 1845. pag. 18. 

21 
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vincia di Bencvcnto in quella partc de! tcnimento dl Circello, a 

confinc con quello di Reino, mio paesello nativo , ovc si dicc 

Maccbia, e dove la mia f-imiglia possiede pur dui teiTeni. Ora 

avvenne ciie 11 cav. Giosue d'Agostinl, nativo di Circello c pol 

trasferitosl In Canipolattaro , avendovi acquistatl altri terrcni t 

frequentando quei luoghi, ebbe occasione di comprare da alcuni 
contadini dl cognome Mastrocola la sudetta tavola dl bronzo, di 

ciii tratta il Garrucci, Ja cssi trovata fra i ruderi di quelle anti- 

caglie , Ic quali nella magglor parte ancora aspettano dl essere 

dissL-polte con buona pace dl Garrucci. 

Dunqiie la tavola di bronzo trovata tVa 1 ruderl della nostra 

Beblano, e ehe ora trovasl , mi parc , al Museo Kircherlano dl 

Roma, si riferlsce, come quella dl Velleia, alla istituzionc filan- 

troplca dei fanclulll allmentarl. Chl e vago dl sapernc dl plü con- 

sultl l'opera norata di Garrucci, quelle ehe egli clta Intorno alla 

tavola di Velleia , non meno ehe V opera dl Secondo Giuseppe 

Pittarelli su quesl'ultlma ^. 
£ pur merito dell'opera presente qui ricordare ehe in Roma 

ncl 1872, presso la colonna dl Foca, fu scoverto un bassorilievo, 

ritenuto deU'epoca dl Tralano, ehe ricorda pure la liberallsslma 

istituzione, e ehe Selvatico ^ supponc glustaraente sia appartenuto 

ad un areo, ehe egli dlee trionfale, ma ehe poteva essere anchc 

onorarl'o. 
Ed eeeo come la storla e la fortuna degli seavl di antichlta 

abbiano coucorso a renderei manifesto ü slgnificato del quadro 

ehe stiamo esaminando. 

Quest'atto di altissima munlficenza e liberalitd si trova so- 
vente scolplto in qualche medaglia, avendo 11 Senato di Roma 

voluto tramandarne ai posterl memoria Imperltura. Ve ne ha di 

quelle dove sul roveseio vedesi una figura dl donna, « mppresen- 

» taute VIfalia , la quäle nella m.in dcstra ha una splga di fru- 
» mento e sul bracclo sinlstro il corno ubertoso; le sta dinanzi 

» in pledl un fanclullo indicante la specle dl quelli ehe da Ce- 

» sare furono provveduti. Di sotto leggonsi impressl I segucnti 

' Della celebratissima tavola aliraentaria di Traiano, scoperta nel terri- 
torio Piacsntino Tanno MDCGXLVII, Dalla Reale stampai-ia, Torino MDCCXC. 

* Op. cit. vol. !. pag. 302. 
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» caratteri: ALIM. ITAL, (Alimenta Italiac) perche chiaramente 

» apparisca il penslero espresso nel presente impronto ^ » Vi ha 

delle altre dove i geniton presentano al Principe i fanclulll sov- 

venuti, 0 dove questi gli si presentano soli '. 
Questo avvenimento memorabile vedesi scoipito pure in un 

quadro dell' arco di Costantino , di quelli ehe si appartenevano 

all'arco di Traiano in Roma \ c ne terro discorso in seguito. 

Per la qualcosa all'artista ehe ha ideato il nostro monumento 
non poteva sfuggire sicuramente questa tra le piu benefiche e li- 

berali azioni dcll' immortale Principe , e volle e sepp2 cternarla 

nel quadro presente. Come bellamente egli 1' abbia tradotta nel 

marmo andrö ora a dimostrare. 
Osservo pria di ogni altra cosa ehe ropportunit;\ di scolpire 

sul marmo una si celebre istituzione non dove sembrare tanto 

evidente ehe in questo Itiogo, qul, in provincia , dove parte di 

essa ebbe la sua splendida applicazione, come l'ha diniostrato la 

tavola Bebiana, illustrata da Garrucci, essende prossimi i terreni 

dove fu ipotecata parte di quelle sommc delle quali il munificentis- 
simo Principe disposa a favore di tante migliaia di infeliei fanciuUi. 

Quel lembo di terra sul quäle sono i due faneiulletti eon la 

cornucopia e Taratro sarebbe soggetto degno della piü splendida 

pocsi:i! lo non so se possa desiderarsi maggior sentimento nel- 

l'arlista ehe ha tradotto sul marmo sl memorabile e filantropico 

atto. La cornucopia ehe versa il danaro su un pezzo di terra, 

Taratro ehe lo solca e io fende , i due f;meiulletti ehe vi stanno 

su, dinotano ad un tempo -ehe da questo pezzo di terra, da quel 

lavoro, da questo danaro doveva prodursi l'alimento dl quel fan- 

ciulli. La terra la prestava il proprietario, ehe prendeva il da- 
naro a mutuo dal Principe , il lavoro il colono , il capitalc del 

lavoro il munificentissimo Principe. 
La donna dalla eorona turrita e dallo scettro c 1' Italia, ehe 

doveva godcr di quel benefico istituto; e a lei si volgono i due 

pargoletti, per signifiearlc, ad un tempo, la gioia c la gratitudinc 

' Paolo Perlriisi , I Cesari   in   metüllo  grande, Tom. VI,   pa^. 243, tav. 

XXYI, fi^. 1. e Pittarelli, op. cit. tav. II. 
* Autori Ultimi cit. il 1." tom. 11. tav. XXXII. %. 3 e 4, U 2." fcav. I. e II. 
= Vedi Bellori, op. cit. tav. 30. 
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verso il mngnanimo Imperatore. Che Ella simboleggi 1'Italic io 

]o desumo, oltrc che dal seiitlmento chiaro di per sk dcl quadro, 

da iina medaglia di Antonino Pio ^, nel cui rovescio vedesi una 

figiira muliebre cinta di coi'ona tiirrita e portante nella sinistra 

lo scettro , con !a scritta al di sotto: ITALIA. Trattandosi degli 

alimenti Italici, siccome in tutte Ic medaglie che vi si riferi- 

scono vedes! scritto ALIMENTA ITALIAE , all' artista sembrö 

utile, a chlarire meglio il concetto scolplre in questo quadro la 
iigura deir Italia, cui il benefizio di quest'ottima istituzione rlfe- 

rivasi. Non volendosi accettare questa ipotesi, puö pensarsi pure 

che ella rapprescnti Cibele, che porta sul capo la corona murale 
ondc Lucrczio disse ^: Muraliqus capat suinmum cinxere corona, poi- 

che gli antichi ritenevano che la Terra, lo stesso che Cibele, fosse 

il sostencamento, la niitrice delle cittä ^. Essa era nominata pure 

Bonn Den, perche la ragion prima, la causa del nostro sostenta- 

mento; Fauna, p2rche era la protettrice degli animali; Fatiia, pcr- 
che si credeva che i neonaci non avessero emessi 1 priml vagitt 

innanzi di toccar la terra "*. Ora, dopo tutto ciö, questa ipotesi 

pure potrebbe correre. 

Similmente io penso, col raffronto di una quasi identica cf- 

figie scolpita su una medaglia con la scritta In giro : MARTI 

PACIF. (A Marte Pacifero), e di altra con Teffigie di M.u-[c Vin- 

citore •', che la figura del guerriero sia quella di Matte ; giacche 

non soltanto dovean crescerc i cittadini per la niaggior ricchez- 

za della patria , ma eziandio per la sua fortezza. Onde ebbe a 

dirc Plinio ''; « Questi (i fanciuIH), ehe. sono il nerho della gnerra 

» c r ornamento della pace, son mantenuti con quello dcl pub- 

» blico, e si avvezzano ad amar la loro patria, non pur conic 

» patria,;ma eziandio come lor nutrice. » E avea detto prcce- 

dcntcmentc ' :  « affinche  fino dall' infanzia da VQL  nutrlcati   ri- 

' Peli'U^i, op. cit. Taiu. IH, tav. X, fig. X. e pa'i.  151. 

^ I,ib. Ö. 

^ J\IontfaU(,'on, oji. eit. Tom. I. pag. fi. 

' Pomey. op. cit. pag.  173. 

^ Pödinisi, op. cU. Tom. IV. t.iv. IV. ü'^. lU, f) tav. X. fig. XTf. 

'' Paueg. eapit. XXVlIt. 

' Id. capit. XXVI. 
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» trovflssero in voi il padre comiine; ci'cscessero a spese vostre, 

» se crescevano al vostro servizio, e col vitto da voi loro breslato 

n arrivassero a poter militare solto di voi... » 

Cosi pure, oltre al doppio simbolo dell'ItaHa e di Marte, deüa 
patria e della di !ei difcsa, cui quei fanciulü avrebbero concorso, 

notisi ancor raltro delia felicitd ehe dal conniibio poteasi sperare 
con ia certezza degii alimenti: « I benestanti sono consigliati a 

1) mettcre al mondo dei figliuoli da premii grandi e da pene non 
» inferiori: quanto ai poveri il solo motlvo di farli nascere c un 

» principe buono. Se questi con Ia sua splendidezza non solleva e 

» non mantiene coloro ehe sulla fiducia di lui furono generati, 
» atfretta Ia ruina delTimperio e quella della repubblica. In vano 

» il Principe trascnra Ia plebe, fa conto dei grandi, ehe questi 

» saranno un capo senza corpo, c ehe non reggerä sotto i! suo 

» peso. Ora e faeile il eongetturare qiial abbiate provato piacere 

» nell'essere aecolto dai viva dei padri e dei figliuoli, dei vecchi 

» e dei bambini. Queste farono le prime voci ehe" feeero arri- 

" vare alle vostre oreechie i piccoH eittadini , ai quali volendo 

» voi soniministrar gli alimenti faeeste quest'ahra massima gra- 

» zia ehe astretti non fossero a diniandarli. Sebbene quello ehe sn- 

» pera ogni cosa si i, ehe voi siete si falto ehe riesce dolce ed ntüe 

» sotto di voi l'aver dei figUnoIi. » E soggiunge ^; « E veramente 

I) uno sprone assai acuto a divenir padre il generar figliuoli sulla 

ö speranza degli alimenti; MagnuDt quidem est educandi incitamen- 

»  iiiin, tollere liberos in spein alimmtornm. » 

Qucst'Ultimo ccncctto vedesi sotto altra forma espresso nel 

quadro eitato dell'arco di Costantino, cioe di una   femmina ehe 

accenna con le mani al suo seno pregnante e di altri tre perso- • 

naggi ehe recan dei pargoletti a ringraziare il   magnanimo  Im- 
peratore. 

Nel nostro quadro, inveee, e questi ehe addita aU'Italia, alle 

genti i due pargoletti aeeolti sotto  le grandi all della sua  caritd. 

Ed egii non mostra ncssuna pompa dei grande atto benefico; 

inveee si appalesa'modesto, serio , in dimessa tunica, e paluda- 

mento di eampagna, avendo Tartista   voluto tradurre il eoneetto 

' Paneg. capit. XXVII 
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ehe il Principe sia stato nelle provincie d'Itali;i, e forse in questa 

medcsima nostra regioiic a compiere l'atto solenne. Per tal guisa 

notisi come ogni particolare concorrc a rendere piü sublime l'e- 

spressionc dcl quadro. 
Analogamente, quäle im simbolü della feconditä sembra dcbba 

intendersi l'altra figura muliebre dalla cornucopia piena di frutta, 

giacche in molte medaglie la si vede cosi rappresentata i; sebbene il 

Montfaucon - dica ehe soltanto solle medaglie delle imperatrici la si 

veda scolpita, per non esseix stata compresa la fccondita nel no- 

vero dei numi. 
Si potrebbe obbiettare pero ehe tal simbolo nelle citate me- 

daglie e accompagnato da figure di fanciuUetti; ma nel nostro 

quadro sarebbe stato un pleonasmo, essendovi giä i due pargo- 

letti poco innanzi la figura in quistione. 
Dopo tutto ciö non concedo ncppure ehe quel guerriero ehe 

io raffiguro per Martc possa essere Adriano, il eui fedele ritratto 

abbiamo gia veduto ed ammirato nel quadro XVIII, c rivedremo 

in altri due aneora, Egli e rappresentato nel nostro monumento 

sempre dairaspetto giovanile, aitante, dal coUo lungo, della barba 

molto eorta, crespa, ma non irsuta, dai capelli ricci, eorti, non 

lunghi c negletti come 11 porta il guerriero del presente quadro, 

c dal naso aquilino, non eamuso. 
Se poi sotto le sembianzc delle tre iignre allegoriehe mu- 

hebri si aseondano Plotina, Mareiana e Sabina, cioe la moglic, 

la sorcUa e la pronipote di Traiano io non diseuterö. Solamente 

osservo ehe, se questc tre auguste donne debbansi o possansi rav- 

visarvi, eonvien supporre ehe Plotina sia la figura d'ItaUa, pcr- 

ehc a Lei spettava il posto piü convcnevole ed una partc piü no- 

bile dei quadro. 
E, poiche ho accennato ehe nell'areo di Costantino evvi un 

quadro eon Io stesso soggetto dei fanciulli alin^entari, ml eorrc 

l'obbligo di far notare la grande differenza ehe passa tra quello 

e il quadro presente del nostro monumento. Mentre in quello di 

Roma io trovo povertä di composizionc, per essere le figure si- 

' Pedrusi, Oj>. cit. Tom. IV. tav. IV. üg.  VIII.   E   Montfaucon.   op. cit. 
Tom. T. tav. CCVI. fitr. 1, 3, 3 G 4. 

^ Luogo Ultimo citato pag. 333. 



TAV. XXV. 





ARCO TRAIA:Mö 155 

tuate in due piani orlzzontali e mal disposte, con poca verosi- 

miglianza ; per contrario nel nostro vi lia un effetto cosl drain- 

matico, cosl naturale, cosi glustificato da trasparirnc piü ehe 

chiara e manifesta Tazionc. Dunque non ha raglone Quairemere 

de Quincy di dire ehe appena i qiiadri dell'attico del nostro Arco 

sieno .illa pari di quelli dell' arco di Costantino ^, se io ho po- 

tuto dimostrare ehe il quadro presente, ehe fa parte dell'inter- 

colunnio esterno, sia superiore a qucllo corrispondente dell'arco 

di Roma. Ma egli scrlvev.i, come hanno scritto gU altri, senza 

aver visto il nostro insigne monumento! 

Vorrei non staccarmi ancora da questo bellissimo e inipor- 

tantissimo quadro per farne saggiare al lettorc tutti i pregi plii 

aseosi; ma qualche cosa iascio al suo acume, al suo gusto, al suo 

sentimento, pregandolo di tener fermo alcuii pcco lo sguardo sui 

due fanciulletti. Piü belH , piü squisitamente modellati, piü gra- 

ziös! e piü vivi io non credo possansi desiderare. 

Dodicesimo quadro grandc (al di sopra dell'imposta dell^arcata, 

a sinistra del riguardante). Tav. XXV. 

Le figure di questo quadro, in numero di undici , sono di- 

sposte in quattro piani. Nel piü rilcvato verso i margini sono due 

personaggi; quello a sinistra e in tunica e paludameuto femiato 

con fibbia suiromero destro, cioe nelle identiche vesti ehe porta 

Traiano nel precedente descritto quadro. Egli e monco della 

destra mano e del relativo antibraccio, e appena si ravvisa ehe 

nella sinistra abbia dovuto rcggere qualche eosa, 0 il solito ro- 

tolo o le tavolette. II bersaglio dei monelli gli ha portato via 
una porzione del cranio; ma non pertanto avanza del vollo quanto 

basta per poterlo individuare con coscienza. Egli e nc piü nh 

meno ehe Traiano. E dire ehe Rossi lo ha preso p£r una giiar- 

dia prelorianaf Non ha posto mente, innanzi tutto, glusto 1* os- 

servazione ehe ho fatta altrove, ehe, la figura delK Imperadore 

si trova seniprc siü Umitare esterno del quadro^ verso la cantonata, non 

mal nel mezzo del quadro. Epoi il volto, le proporzionl, le vesti, 

l'atteggiamento, l'essere a lui rivolti tutti gU altri personaggi lo 

individuano nettamente per il protagonista del quadro. 

*   Vedi a pag. 53 di quesfopera. 
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L'dtro personaggio ehe c nell'estremo opposto ha pure h 

tunica c il mantello, rimboccato sul di dietro in artistici avvolgi- 

menti. Questo mantello ha ua particolarc degno di nota , cioe 
un cappuccio conico, come lo portiamo ancor noi oggi attac- 

cato al coUetto dei nostr! mantelli, e lo portano i monaci. Ern 
la veste ehe i romani chiamavano cncnhis, la quäle fu detta pure 

Bardocncullus e cticnllus Bardaicus dai Bardi da cui traevano ori- 

gine i Galli, ondc Marzialc ebbe a scrivere : 

Gallia Santonico vcstit U bardocucnUo ^ 

Donde k cocoUa dei nostri frati. Q.ucsto mantello era chiuso 

sul dinanzi dei petto, e lo si infilava introducendo hi testa nello 

scollato. Lo si usava d'inverno. Egli regge nella sinistra una spe- 

cie di sccttro quadrangolare, di cui al presente avanza una por- 

zione, simile a quello ehe porta la figura dell' Italia nel quadro 

antecedente, e ehe non mi pare possa essere, secondo vuol Rossi, 

la vife (vitis dei latini), ehe portavano 1 centurioni quäle insegna, 

al modo stesso ehe i littori le verghe ^. E con la sinistra reggc 

il vessillo o Jabaro frangiato ehe abbiamo osservato altrove. Egli e 

in atto dl muover frettoloso verso Traiano, cui dirige lo sguar- 

do. Neirinsierae e nei particolarl questa e una delle piü belle 

figure scolpite neirArco. Le proporzioni dei corpo, la stupenda no- 
tomia delle partt nude, la naturaiezza e spigliatezza della posa, 

la grazia dell'insieme, Tesprcssione dei volto, sono i pregi ehe 

io ravviso in essa. 
Nel seeondo piano sono tre altre figure, delle qiiali due nel 

mezzü dei quadro. Di esse quelia piü prossima a Traiano e m 

abito da guerrlero, identico affatto a quello ehe indossa Adriano 
nel quadro XVIII, e per eonseguenza tralascio di descriverlo. E- 

gli ha viso molto giovanlle, capelli crespi, adorni di una corona 
di alloro. Ha la destra mano mancante, con il relativo antibraccio, 

ma si seorge ehe doveva accennare al vieino personaggio, men- 

tre gli posa sul capo la sinistra,  e si rivolge a Traiano.  Rossi, 

' Aula, op. cit. tom. II. pag. 43. 
*    Id.     op. cit. tom. I. pag. 208. 
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non avendo ben ravvisato questi nella prima figura vcrso hi can- 

tonata, ha preso addirittura una cantonata con dire ehe il gio- 

vane guerriero sia Traiano. Esso, invecc, e Adriano , quasi im- 

berbe, come pote essere pria di una certa ctä, in cui sl crebbe 

la barba, secondo abbiam visto. E non mancan monete e medaghe 

in cui vedesi effigiato imberbe, conie in un rovescio, dovc leg- 

gesi scritto: SECVR. AVG COS HL La eleganza del porta- 

mento, le forme piu svelte del corpo, il volto piii gentile, meti 
tondo di MucUo di Traiano, i capdh crespi die questi non ebbe, 

ne ha negli altri quadri, bcn dimostrano ehe egli sia Adnano. 
Ho detto ehe egli posa la sinistra sul capo delLi figura ehe 

gli e aecosto. Questa e di un giovane imberbe, ehe porta la so- 

llta tunica e il mantello, di cui eon la sinistra rcgge un lembo, 
ehe gli scende rovesciato dalPomero. Manca della destra e di tutto 

l'antibraccio. £ ritto, a pie giumi, in atto rispcttoso ed umile di 
chi e Introdotto alla presenza di un superiore e gli vien prescn- 

tato. Le sue vestl non differiscono da quelle del personaggio ehe 

reea lo scettro e il labaro, 
Tra questi due giovani, alle spalle del primo di essi, si vede 

scolp'ta nel terzo piano una figura muliebre , cinta la testa di 

alloro e di corona turrita Ella e rivolta pure a guardare in dire- 

zione di Traiano. 
Alle spalle di costui, nel seeondo piano, e la terza figura , 

ehe aeeennai, di uno dei soliti littori con la chlamys frangiata , 

affibbiata in petto, e con il solito faseio laureato e la seure. Cosi 

vedonsi pure le altre figure scolpite nel piü basso piano del quadro. 
II lettore noti la bella composizione , 1' armonica disposi- 

zione dei personaggi , ehe l'occhio abbraccia tutti in un colpo , 

scnza alcun di^turbo dell'unitä di concetto; ed ammiri la solita 

spiccata loro espressione, per cui sembra ehe la vita fi animi ad- 

dirittura. Questo quadro e di un effetto drammatico bellissimo. 
ehe eosa csso esprime? Rossi 1' intitola V incorona^ione. Ve- 

diamo di provarci a intcnderne il signlficato. Ma, pria di lutto, un 

po' di storia. 
AUorche, per la congiura di Eliano Casperio e le molestie 

e gli insulti di costui, l'Imperadore Nerva si decise ad adottare 

Traiano e ad associarselo nell'imperio, questi st trovava in Ger- 
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mania; e fu a'i 18 di settembre, secondo alcuni, 0 at 27 o 28 ot- 

tobre, secondo altri, dcll'anno 98, dopo una segnalata vittoria ri- 

portata nclLi Pannonla. II Senato nello stesso glorno gli confcri 

i titoli di Cesare e di germanico ^; indi a. poco ebbe qiiello d'Im- 

peradore e In tribunizia potesta: Simul,films, s-mul caesar, mox Impe- 

rator, et consors tribimiüae polestatis, et omnia pariter, et statim fac- 
tiis es^. Nerva, come vedemmo, gli scrisse di suo pugno: Tclis 

Nerva tiiis lachrymas uldscere nostras ^. 

Non era peranco giunta a Ti'aiano la nuova di essere stato 
appellato Cesare e Germanico, ehe gli pervenne quella della pro- 

clamazione imperatoria , e poco apprcsso 1' altra dclia motte di 

Nerva e deiresaltazione assoluta al trono *, tanto ehe egli igno- 
rava ancora una cosa quando la nuova dell'altra gli perveniva ^: 

Egli allora aveva circa quarantaquattro anni ^ ehe colHma con le 

espressioni di Piinio '; « qiuUa maturexTia di etä fin'ora non punto 

» dichinante e quella chioma, non senza una grazia degli Iddii , 
» anlicipatainente adorna dei coiitrassegm della vccchiala.   » 

In quel tempo Adriane, parente di Traiano, alla cui tutela 

venne affidato da suo padre, giovanissimo ancora, si trovava nel- 
Talta Germania. Egli , appena ebbe sentore della motte di Ner- 

va, corse il primo ad annunziarla a Traiano, ehe stava in Colo- 

nia , sebbene Serviano gh avesse contrastato questo onore , con 

£irgli rompere il veicolo ehe lo avrebbe dovuto trasportare. Ma 

Adriane fece il viaggio a piedi, ed arrivo pria del messaggio di 
Serviano ^. 

Ora possiamo meglio intendcre il nostro quadro ; il quäle 

non rappresenta la incoronazione, mio eruditissimo Rossi, ma ne 

piü e ne meno ehe il sublime momento deU'annuncio a Traiano 

di tutti quegli onori, di tutti qnei titoÜ, di tutte Ic riferite liete 

' iMui'atori, op. cit vol. I. pag. 387. 

* Piinio, paneg. cap. VIII. 

^ Sifiüno, comp. di Dione, nnlla vita di Nerva. 

* Murat. luogo ora citato. 

^ Pliiiio paiieg. capit. IX. 

•^ Muratori, luof^o ultimo citato. 

^ PariGg. cap. IV. 

^ Mm'atori, op. cit. vol. I. p;ig. 388. 
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novelle. L'arrista con leggicro anacronismo (se pur vl si riscon- 

tra) vi ha messo in iscena Adriano, gia pervenuto all'Imperadore, 

il messo di Servlano^ arrivato di poi e prescntato da Adriano, 

1' inviato del senato con lo scettro e il labaro o insegna impe- 
ratorin. 

Per ta] guisa 11 guerrlero non puö esserc Traiano , perche 

troppo giovane , mentre questi aveva gia circa quaramaquattro 

anni; egli e, per contrario, Adriano, allora giovaiiissimo come 
abbiam visto. L'Imperatore e Ü personaggio ehe sta suirestremo 

sinistro del quadro, verso la cantonata, ncl maggior rilievo. Tutti 

i personaggi gli dirlgono lo sgnardo, e evidentissimo. Egli oc- 

cupa il soüto posto in tutti i quadri in cui e scolpito. II messo 

dt Serviano e evidente nel giovane ehe modesto e rispettoso e 
introdotto da Adriano alla presenza del nuovo Imperadore. Lo 

scettro e il vessillo ehe reca Taltro personaggio suU'estremitA de- 
stra del quadro Indicano ehe egli sia il messo del Senato e ehe 

gli porta la nuova dell'esaltazione al trono. La donna dietro que- 

sti due Ultimi non c Plotina ma la Pannonia, ehe in cotal rap- 

presentanza noto scolpita in una medaglia del Causei ' e in altre 

del Montfiuicon ^. E questa ipotesi eoneorJa con le espressioni di 

Plinio, parlando dell'adozione ^: « Erano daJla Pannonia capitali i 

» lauri, volendo con ciö gU Dei ehe i principH di nn invilto duce fos- 
)) sero dal segno di una villoria nobilitati. » 

L'artista romano, l'ho derto e l'abbiam visto provato sin'ora, 

non traseurö mai nella scultura storica i piü piecioli particolari 

ehe valessero a chiarire l'azione. E eosl, trattandosi qui di avve- 

nimenti ehe sl svolgevano in Germania, non mancö di scolpirvi 

la figura simbolica della Pannonin, per dinotare il luogo dcU'ado - 

zione, e la causale del dramma. Alle stesso modo non trasando 

di vestire il messaggiero e il legato di Roma dell'abito del luogo, 

cioe del cucullus, come abbiam veduto di sopra. 

Dunque, piuttosto ehe seguir Rossi, il qualc detinlsce questo 

quadro V incoronaiione, io stimo meglio definirlc !'esalta:{iom di 

Traiano aJVimpero. 

' Op. cit. tom. II. pag. 93, tav.  17. 
* Op. cit. tom. in, pai-te I. tav. CXIIt. 
' Paiieg. capit. VIII. 
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Treäicesimo guaäro grande (dell'attlco, a destra dell' osserva- 

tore) Tav. XXVI. 
In questo quadro entrano in azionc dieci figure, disposte In 

quattro piani. Nel primo , in maggior riiievo , nel soliro posto, 

ciofe verso il margine esterno e colle spalle rlvolte alquanto alla 

cantonata, vedesi la maescosa figura di Traiano. Veste la tunica 

cd il paludamento fermato da fibbia suiromero dcstro nelU stessa 

gulsa in cui e scolpito nel qnadro dell'esaltazione (Tav.-XXV ) 

in quello dclla istituzione dei fanciulli alimentari (Tav. XXIV) 

c in quello del congiario (Tav. XX.). Soltanto ehe questa volra 

il paludamento gli ricade in piü maestose e artistiche pieghe sul 

davanti e sul braccio sinistro, lasciandogii scoverto appena il de- 
stro. Rossi vede una fodera di pelli di fiere col vello apparente 

negli orli di questo paludamento. II principe ha tutti e due gli 

antibracci rotti, laonde non si ravvisa piü 1' azione delle mani; 

ma si pu6 congetturare ehe nella sinistra avesse retto il solito 

rotolo o le sollte tavolette , ed avesse rivolta la destra verso la 

prossima figura genuflcssa. Porta i coturni piuttosto alti. Si ap- 

poggia tutto sul destro piede, soUevando alquanto il sinistro ed 

inclinando il ginocchio da quella parte in una naturalissima mo- 

venza , ehe traduce con molta chiarczza l'azione dramniatica. II 

suo volto e molto espressivo ed improntato di quella serietä ehe 

gli danno gli storici; e^ se non fosse per il vandalismo ehe gli ha 

rotto il nasOj sarebbe questa tcsta un gioiello preziosissimo; co- 

me e preziosa tutta la figura nell'insieme e in ogni minuto par- 

ticolare. Composizione , disegno e plastica si sono uniti in bel- 

r armonia a far di questo pezzo scukorio uno dei pit*! belli del 

nostro monumento. 
Dinanzi a lui , nello stesso piano, e scolpita una figura di 

donna cenuflessa. Ha la solita ve-ste senza maniche delle romane, 

col cingolo alla vita annodato sul seno, ed una sopravveste mae- 

stosa cke in graziosi e artistici avvolgimenti le circonda il corpo 

nella maniera ehe meglio delle parole esprime al vivo 11 disegno. 

Ha scoverto il pie destro munito di sandalo. Una corona di al- 

loro le circonda le chiome, sulle qiiaÜ non porta alcuna fascia, 

come ritiene Rossi. Ha rotti ambedue gli antibracci, ma da ciö 

ehe avanza intendesi ehe ella distendeva le raani all' Imperadore. 
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Non e esatto pero quel ehe dice Rossi, ehe clla :ivesse prcmuta 

un:i delle mani siil petto in segno dl giuramento. I pregi di que- 

sta figura non son da mono delb precedentc. 
Nel due estfemi inferiori, alle spalle dei due dcscritrl perso- 

naggi, nel secondo piano vedonsi scolpite due figure mulicbri, Ic 

quali si elevano dalla base del quadro dalla cintola in sn, mentrc 
i! rimanente del loro corpo scjiibra affondarsi, Sono cntrambc quasi 

affiitto denudate, e solo verso la ioro sinistra apparisce un lembo 

di mauto ; entrambe han le chiome discinte. Quella a sinistra , 

alle spalle dcUa donna gcnuflcssa, ha sul cocuzzolo una spccie di 

copertura; e poiche manca totalmente del braccio destro e il si- 

nistro le si asconde dietro il corpo della donna gennflessa, non se 

ne possono intendere benc l'atto e le movenze. L'altra, sebbcne 

abbia la mano diritta mancantc, mostra rivolgcrla al vicino Im- 

peradorc , da cui chiede pietL\ ; c nel contempo con la sinistra 

regge un ramo molto folto di pianta lacustre. Una canna acqua- 

tica le e scolpita a sinistra sul lembo dei quadro. 
Alle spalle della prima di queste due figure, suU'altro lembo, 

a sinistra dell'osservatore, in maggior rilievo ehe la dietrostante 

prossima figura_, e scclpita una robusta quercia. 
Nel medesimo secondo piano alla destra deUlmperadore, nel 

mezzo del quadro, scorgesi un personaggio dalla testa meravi- 

gliosaraente scolpita, ehe a prima giunta si giudica essere sicu- 
ramente affatto iconica, per somma naturalezza , vita ed espres- 

sione. Ha il fronte alto, i capelli un po' corti. Porta la tunica con 

le maniche rimboccate, e al di sopra la toga, non il mantello, 

secondo vuol Rossi, il quäle si e lasclato trarre in inganno dalle 

pieghe, ehe a mo' di fascia gli cingono la vita. Quella e una parte, 

e il Sinns, come vedemmo, della toga, ehe par gli cada dall'o- 

mero destro per la concitata mossa del braccio, Con la destra 

premente ü braccio di Traiano e con la testa alquanto china verso 

di lui, egli e in espressivo atto di consigliarlo a favore delle tre 
figure muliebri ehe chiedon grazia ai di lui piedi. II suo atto, l'a- 

zione sua drammatica sono piü ehe palesi. I pregi particolari poi 

di questa figura , oltre ehe nella evidenza scultoria della testa , 

risiedono nella notomia del braccio, negli avvolgim^nti artistici, 

ma non manierati, delle vesti, nella esatta inclinazione  del corpo 
23 
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verso il Principe, il qiuile leggermente a siia volta pure incüna 

il capo da quella parte per ascoltarlo. Rossi a torto vuol dare a 

credere ehe qucsto personaggio sia uno straniero, meiitre il tipo 

afFatto romano de! volto e 1'atto di grandissiraa familiarita de- 

vono farlo stimare un ragguardevole personaggio del seguito im- 

periale, o un console o un generale di Tralano. E per le altre 

ragioni clic svolgero a suo luogo non credo neppure die possa 

esscre Lucio Quicto, Nuraida, clic presto mano a Traiano nella 

prima guerra DacJca ^ Piuttosto vl sl potrebbe scorgcrc Lucio 

Licinio Sura, console e intimissimo di Traiano, il qualc sapendo 

poco di lettere, si serviva di lui per farsi dettar le orazioni e le 

allocuzioni al Senate cd al popolo -. 

Riportando il nostro occliio un'altra volta suUa sinistra, scor- 

giamo alle spalle della matrona genuflessae della dietroscante 

figura muliebre un ponte di legno, tale facendolo apparlre Tele- 

vata impalcatura, superiore di molto al piano di campagna del 
quadro, e i! parapetto o ringbiera formato di sbarra orizzontale 

e di travetti disposti a V. Ne riparlero. 

Su di questo ponte, il cui prosieguo ascondesi dietro il per- 
sonaggio Ultimo descritto e dietro Traiano, vedonsi tre figure, le 

quali naturalmente elevansi alquanto al di sopra di questi ultimi. 

Quella di mezzo, scolpita nel terzo piano, porta la toga col sem- 
püce sinus. Ai capelÜ ricci e folti , alla corta barba crespa , alla 

sveltezza del corpo si scorge a prima giunta esser Adriano, ehe 

Rossi invece con gran disinvoltura asserisce essere il vicino per- 

sonaggio scolpito alla sinistra di lui nel piü basso rlHevo; men- 

tre poi al posto di Adriano crede vedere L'cinio Sura. Se egli, 

come asserisce, avesse davvero esaminate tutte le figure da presso, 
non sarebbe caduto in un errore cosl grave. E lo dico tale, im- 

perocche nel nostro monumento non v'ha personaggio, dopo 
quello di Traiano, ehe si ravvisi cosi bene come Adriano. La sua 

faccia perö e stata alquanto maltrattata dal bersaglio dei monelli; 

per la quäl causa ha rotte eziandio le man!. 

Si sa ehe Adriano figurö nclla seconda spcdizione contro De- 

' Sifilino, comp. di Dions, nella vitd di Traiano—Muratorl, op. cit. iJ. 
* iMuratori, id. 
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cebulo conie comandaiite della legione Minervia, e vi si condusse 

cosi bene ehe Traiano lo regalö del diamante avuto in dono da 
Nerva '; egli e dunquf ben glustificato ehe Tartista abbia lui scol- 

pito in questo quadro. 
Alhi destra di Adriano e un iiomo, non in hasso rihevo co- 

nic dice Rossi, ma in mcdio rihevo, perche nel terzo piano, ui 

tunica manicata e col manteho , ehe poco si ravvisa , afEbbuito 

sull'omero destro. Egli si eleva dall'impnlcato del ponte, scorgen- 

dosi quasi tutta la sua- gamba destra fra mezzo i travctti del pa- 

rnpetio, e muove la sinistra gamba verso Adriano, cui appoggia 

la mano diritia suU' alto del braccio destro , in atto anche egh 

d-i siiggerirgli qualche consiglio. AI sohto , tanto 11 suo braccio 

quanto la sua tunica sono scolpiti con rara maestria. II lettore 
scorgerä ehe Rossi non ha ragione di credere ehe questa figura 

siia a fianco della donna geniiflessa , quando , e perche si trova 
sul ponte e per ragion di prospettiva, deve esserne tanto lontana. 

Alla sinistra di Adriano, nel piü biisso rilievo, e scolpito di 

profilo il terzo personaggio ehe sta sul ponte. Se n^ scorge solo 

la testa e appena una parte del petto, ondc non ben distinguesi 

se sia togato. Ha i capelli piü lunghi sul dinanzi, con riccl ehe gli 

ricadono sul fronte, e presse ehe rasi sul cocuzzolo , come so- 

gliono portarli ancora oggidi i contadini su i nostri monti. 
Alle spalle di Traiano, hnalmentc, sono scolpiti due lltton, 

l'uno ne! terzo piano , e dl esso scorgesi benc la chlamys fran- 

giata e la mano sinistra, di ottima scultura , ehe regge i sohti 

fasci laureati e la scure; 1'altro di profilo nel piCi basso rilievo , 

di dietro la testa dell'Imperadore. 
Pria di pi-ocedere alla spiegazione di questo quadro , ne fo 

notare la bella composizione e disposizione. Vedasi come sono 

State ben situate la figura di Traiano e della donna genuflessa , 

quelle delle due imploranti nei due angoli, e pol le altre, via via 

ehe si nllontanano L'occhio le abbraccin tutte in una volta in bel- 

l'?.rmonia. E indubitato ehe csso e uno dei piü pregevoli quadri 

del nostro monumento. 
Rossi, ehe intitola questo quadro   « La Dada vinta », erra 

^ Mpratori, o^). cit. nolla vita di Traiano. 
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anche questa volta piü delle altre in molti p:irticolari. Innanzi 

tutto la presenza della quercia, se indica ehe la sceni e in cam- 

p;igna , noii dimostra afFatto ehe sia allo sbocco'dl luia selva; se 

lo artisla avesse voluto ciö esprimere, vi avrebbe scolpito non 

una, ma piü piante simili. Piuttosto dalle ghiande puossi arguire 

ehe I'avvenimento di questo quadro si svolgcva in autunno. « I 

» canceUi di legno in quadraü ohJiqid incrociall fra se, e inchiodati 

» con grossi perni, » non indicano « gU alloggiauienti iniperiiiH e 

» specialmenti la porta pretoria » , ma mostrano ad evidenza un 

ponte , e foi'se proprio quello ehe Traiano fece costniire da A- 

pollodoro sul Danubio nella seconda guerra contro Decebalo, e 
celebrato da Dione ', il quäle lo descrive con le seguenti parole: 

» Itemm Traianus pontein lapidcum in Danubio faciendum curavit, 
» cum ego quidem digne admirari non queo, nam etsi Traiani 

ß sunt alia opera magnifica, tarnen is pons longe omnibus ante- 

» cellit. Eius pontis püaae sunt XX ex lapide quadrato, singulae 

y> absque fundamentis, altitiidine pedum CL. latitudine pedum LX. 

}) distant inter se intervallo CLXX. pedum, sunlqiie cum fornicibus 
» coniunctae. » Tralascio per brevita il resto della descrizione, 

ehe si riferisce alla difficoitä deH'opera. 

Montfaiicon - osserva ehe Dione abbia esagerato e non sla 

stato fedele nella descrizione, giacche, egli dice, la Colonna Traiana 

in Roma, nella quäle tal ponte vedesi scolpito, ci mostra ehe esso 

aveva interamente di pietre quadrate solo le areate estreme con 

i fortilizii c le pile intermedie, e ehe le areate erano non di pie- 

tra ma di legno. E di vcro in questa maniera lo si vedc seol- 

pito nella sudetta Colonna. Ma ha errato Dione? A me pare di 

no. Egli ci dice ehe le pile erano ex lapide quadrato, e soggiunge 
ehe queste erano citin fornicibns coniunctae. Dunque, le pile eran 

di parallelepipedi di pietre ed cran fra loro congiuntc da forniei o 

nrcate. Ora i forniei potevano essere di legno, di pietre, di mat- 

toni, senza ehe il loro nome fosse eambiato; giaeehe anche una 
ccntina, un'areata dl legno ben poteasi dire fornice. Ma v'ha di 

piü. Se Dione, mentre ha dctto ehe le pile eran  di pietre qua- 

' SifilinOj comp. nella vita di Traiano. 

' Üp. cit. Torn. IV. pag. 186, tav. CXV. 
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dre. non ha ripetuta la stessa espressione per i foniici, perche 

dovremmo noi attribuirgli nn pensiero ehe certo non fu 11 suo, 

o ehe almeno non espresse? Per contrario, nel riscontrarsl scol- 

plro questo ponre sulla Colonna Tralana con le pÜe di pietra e 

le centine di legname, 0 nel trovarsl tacluto in Dione la natura 
dei materiali ehe componevano i fornici, io oso trarrc argomento 

ehe Diene trovisl in armonia col citato monumento. Ed aggiungo 

qualche cosa di piii. La voce fornke riguardava piii la speciale 
forma ehe U materia ond'era eostrutto, tanto ehe applicavasi ta- 

lora a significar tutto il tetto d'una casa, 0 piü particolarmente, 

tal fiata , quelU camera ehe avesse avuta la copertura semieilin- 

drica; mentre testudo e chonca indxavano quelle altre ehe avevano 

il tetto craisferico o ad un quarto di sfera. E quando si volle in-' 

dicare ehe la camera era coverta da volto di pietra , si disse: 

« camera lapiäeis fornkibus inncta \ « Cio e tanto vero ehe et 
ha lasciato scritto lo stesso Dione ehe Adriano ^ « contra me- 
» tuens, ne barbari oppressis, custodibus pontis, in My.siam fa- 

» eile transirent, superiores partes eins disturbari ims'it. D Dalle iil- 

time parole del quäl passo facile trasparisce ehe Adriano fe' smon- 

tare i parapetti, il palco e le centine, cioe tutto quello ehe era di 

legno, laseiando le pile, le testate e tutto il resto ehe era di pietra. 
Con questa piü facile e piana interpretazione del passo di 

Dione si vlene anche a miglior consiglio a riguardo di Adriano, 

ehe dagli storici ^ e stato aecusato di Invidia e di gelosia nella 

distruzione di si classieo ponte, mentre pur si sa quanto egli a- 

mava le arti, quanto fosse isirulto. Forse per prudenza soltanto 

egli si deeise a togliere le parti di legno, salvo a poterle riniet- 

tere quando il bisogno l'avesse richiesto Certo ehe la grandio- 

sitä e difficoltä dell' opera dove consistere piü nella eostruzione 

delle pilc ehe delle centine. 
Questo grandioso ponte era siiuato laddove il Danubio fa 

una doppia eurva presso Severin; e Bevan ^ asserlsce  ehe anche 

' Galepiims septam linguariiin alia voce Forn^x. 

* Sifilino, compeiKiio di Diono, nella vita Lü Traiauo. 

^ Miiratoi'i. op. üit. nella vita di Traiano. 

' G. L. Baran, Manuale t!i Geografia Aiitica, Firenzo, Barböfa, 1889, pag. 

7il, in üotii. 
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a\ presente se ne vediino V infonne miinUura delle spalle sulle 
due spondc e i fondamenti dci piloni, m;i alcuni di questi soltanto 

nelle magre. 
II Bergier * reca la seguente iscrizione trovata prcsso Osso- 

chora nella bassa Ungherla, fra gli avanzi del sudetto ponte: PRO- 

VIDENTIA . AVG . VERE . PONTIFICIS . VIRTVS ROMANA. 

QVID . NON . DOMET . SVB JVGVM . ECCE . RAPIDVS . ET . 

DANVBIVS. 
Traiano passö 11 Danublo appcna ebbe costrulto questo ponte, 

e celeramente fece la guerra, nella quält: debcllö affatto i Dacl, 

tanto ehe Decebalo, per non cadere in mano dei Romanik si die 

la morte; e il suo capo fu portato in Roma. Cosi la Dacia venne 

tutta in podesta del popolo Romano , e Traiano vi trasferi una 

colonia ^. 
Ora, nulla di piü probabilc ehe il ponte ehe si vede nel 

nostro quadro presente "sia proprio qnello famoso sul Danubio , 

ehe l'artista volle scolpire per contrassegno del luogo e chiari- 

mento dell'azione. Come dissi, se ne vede soltanto il parapetto, 

ehe Rossi seambia per Je opere di difesa degli aecampamenti. Ma 

ehe sin un ponte lo dimostrano ad cvidenza le due figure simbo- 

liche ehe emergono dalla cintola in su nei due angoli inferior! 

del quadro; delle quali quella a destra dell'osservatore porta nella 

mano sinistra im fascio di piante lacustri. E nel medesimo tempo 

sulla sinistra di lei e seolpita sul lembo del quadro un'altra pianta 

lacustre, simile a quelle ehe vedemmo nei due timpani esterni del- 

l'arcata nelle tavole XII e XIII. Qucste due figure simboleggiano 

al eerto la Daeia. Soltanto io non so eomprendcre perche l'artista 

ve ne abbia messe due se Ü suo pensiero non fu quello dl espri- 

mere il coneetto delle due guerre , delle due vittorie Daciche. 

E in ciö son pure discorde dal Rossi, ehe raffigura in questo qua- 

dro la prima delle vittorie Daciche; mentre io stimo ehe esso 

rappresenti la seconda strepitosa vittoria. 
II citato autore, il quale divaga in varie ipotcsi discorrendo 

di questo quadro, asserisce pure ehe ie due figure simboHche su- 

* Histoire des grandos ciiemins de remijire romaiii: e nota 2" alla lettera 
IV del libro VIII di Plinio Secondo a Catiinio Rufo, ediz. cit. 

' Sifiiino, comp. di Dione, nella vita tli Traiano. 
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dette e quelLi genuflessa ncl mczzo mppi'esentino le tre rcgioni 

in CLii Li Dacia, secondo lul, eva ripartit:!, e ehe h figura genu- 
flessa possa rappresentare la sorella di Decebalo, fatta prigioniera 

da Massinio, iino dei generali romani, nella prima giierra Dacica, 

eiitro iina fortezza presso la citü di Sarmigetusa ^ Ma sapplamo 
pure, e lo vedemmo, parlando del quadro XXIII, ehe Dccebnlo, 

dnpo questa disfatta , venne egli stcsso a prostrarsi ai piedi di 
Traiano. Ora non mi scmbra possibüe ehe l'artista abbia voUito 

cosi mal tradurre il concctto di questa pritna vittoria suUa Dada, 

omettcndo il protagonista , Dacebalo ; mentrc la prigionia della 

sorella sarebbe stato un episodio di m'nor conto rispctto aÜ'azione 

principale. 
E cio dal lato scorico; ma vi ha qualche altra cosa ancora, 

plü rilevante, da notare. Questa figura genuflessa veste ad un di 

presso alla foggia delle matrouc roraane , e, di piii , ha il capo 

cinto di un serto di alioro. Ora , e egü verosimile ehe l'artista 

abbia potuto eosi seolpire uua prigionicra, sorella di un rc barbaro? 
Vi sono molte monete di Traiano , sul eui rovescio vedesi 

variamente raffigurata la Daeia vinta o umiUata -; ma non mai ai 
modo come si vcde qui scolpica. Piuttosto questa figura ha al- 

quanta siraigllanza con quella ehe si nota in una tavola del Mont- 
faugon ' ehe egli Intitola prov'mcia soggeita, dove appunto si vede 

la figura del vincitore e quella della provincia soggiogata genu- 

fiessa a lui dinanzi nella maniera idcntica ehe nel quadro nostro. 
Avendo giä veduto ehe Traiano, subito ehe ebbe soggiogata 

quella regione , vi conduss^ uua colonia , piü verisimilmente il 

quadro presente potrebbe indicare la Dada ridotla in provincia , 

anzi ehe la Dada vinia. Cosi si spiegherebbe la corona di alioro 

al fronte della figura genuflessa. 
Qualtordicesimo quadro grande (dell'attieo, a sinisira del riguar- 

" dante) Tav. XXVII. 
E siamo giunti all' uUimo dei  quattordiei   grandi   quadri di 

questo insigne monumenro; ma questa volta   noi   proviamo una 

'. Tiossi, op. cit. imm. 461. Muratoi-i, op. cit. aella vita di Traiano. 

» Peilrusi, op. eit. Tom. II. tar, XXX e XXXI. 
• Suppbm. all'opsra citata, Tom. IV. tav. XX, pag. 43. 
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stretta nl cuore ncl vedcre ehe v! manchi uno dei pczzi pii'i im- 

portanti, certo proprio queilo ehe definiva il quadro, ehe gU da- 

va il vero significato. In tutte le antiche indsionl ehe mi son 

venute fra mano ho notato ehe vi c segnata qiiesta mancanza , 

Ja quale io stinio prodotta da grande tremuoto dei secoli scorsi, 

avenJo osservato ehe una lesione, anzi uno spaeeato benc appa- 

riseente, corre In diagonale daU'attieo e proprio dal quadro pre- 

sente siiio al forniee. Caduti da si grande altezza, i pezzi ehe 

maneano non ebbero anima pietosa ehe U avesse raccolti , e 

andarono pcrduri. Chi sa se il tempo li rimetteni in iuce per 

fortuna di qiialche seavo o di qualche diroccamento di muraglie 

vicinc. 

Ma , f;Uto notevole , mentre questo quadro c maneante dei 

suo pezzo piü importante, le figure ehe ne restano, meno le so- 

lite mutilazioni dcgli- antibracci o dellc mani, si mostrano nel- 

Tinsleme molto meglio eonservate ehe in qualsiasi altro quadro 

dei monumento. E fu fortuna, perche in questo quadro puö flirsi 

uno Studio coscienzloso cd esatto dello stile e dei pregi delle 
seulture dei nostro arco, Solo a guardarlo nello insieme esso ci 

attrae, ci seduee piü ehe gü altri ehe abbiamo esaminati. Eleganza 

di disegnc, bellezza di eomposizlone , squisita finezza di eseeu- 

zione si riuniscono in un prototipo di perfezlone a formar di que- 

sto quadro nel suo Stile grandioso uno dei piü classiei gioielii 

deU'ai'te Romana. E mentre il mio occhio non e mai soJdisfiitto 

di averlo a sufficienza ammlrato, e non osa staccarsene, io penso 

alle vuote accademie, ehe a volta dispensano allori immeritati, a 

volta sono avare di entusiasmo dinanzl al veri capolavori del:- 

l'arte antica. 

Non volendoj Tesame di questo quadro mi riporta alle eon- 

siderazioni ehe feci di sopra. Come dJssi, non e vero ehe i ro- 

mani non abbiano avuto il gusto e Ü sentimento dell'arte, e ehe 
sieno stati affiuto pedisscqui dei greci ', impereiocehe Io aver que- 

•sti chiamati in Roma a lavorare, ma obbligandoll ad una maniera 

affiitto sconosciuta alla Grecia, attesta soltanto ehe se 1' opera 

dello sealpello fu greea il   sentimento  peri   fu   romano.   Io non 

* Pag. 43 e 70. 
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iiitendo Hopc ^ qiumdo ;iffcrma ehe i RomLini non possederono 

gusto squisito per Ic heilezze dell' arte , ne genlo inventivo, ed 

ebbero niente sterile quando tnut.ivasi di creare il hello. Oh, ehe 

forse non sono ammesse le assimilazioni , le trasformazioni , le 

rerainiscenzc d'iui'arte, \a quale, s^ non declino completamente, 

non si presta piü, integra , ai bisogni dei tempi e dclle mutate 

condizioni di luogo ? Per contrario, l'arte d'ogni terapo non fu 

ehe l'armonico accordo di reniiniscenze dell'arte trascorsa di tutti 

i tempi e di tutti i popoh con i bisogni attuaH. 

Non si e avverato mai il caso, ne si avvererä, ehe un'arte 

sia morta d' un tratto compl^-tainente c ne sia surta un' altra di 

getto, indipendente tutta dalla prima. II vero artista, come il fon- 

ditore ehe di varii metalH prescelti con criterio forma una lega 
per le sue armoniosissime campane o per le sue statue, riuntsce 

nella sua mcnte aleuni elemenli delle varie eta artistiche c li di- 

sposa miratilmente all' Opera nuova ehe ei va lavorando. Non e 
forse creazlone anche questa,non e genio inventivo questo ü suo? 

Non mai pero come nel periödo cui si iriferisce il nostro 

monumento potrehbe dirsi ehe ai romani non mancava Ü gusto 

per le bellezze dell'arte e il genio inventivo, se, coiiie abbiam 

visto e come sappiamo per tanti versi, proprio in quest'epoca sor- 

gevano questo Arco maestoso, quellodi Ancona, Taltro di Roma, 
il Foro Traiano, la Basiliea Ulpia, la Colonna coclide a Traiano. 

E ehe polremmo poi dire di piü dell'epoca di Adriane! 

Giä , queste son le solite fisime degli aecademici e dei pe- 

danti, i quaJi non si adattano ad intendere ehe l'arte si trasforma 

nei secoli e si modifica nei varii ambienti. Stupendo, leggiadris- 

simo il porticato greeo, ma poteva esso bastare ai bisogni molti- 
plicati dei romani? Ce^^^o ehe no. A questi occorreva l'arco, adalto 

a covrir grandi vani, piü capaci. Naturalmente con l'appllcazione 

dell'arco venne trasformato tutto 1' organismo e vcnnero variate 

le ordinanze architettoniche. 
Ma, torninmo al nostro soggetto. Se artisti greci lavorarono, 

' Sloria deli"ai'chitettura, traduz. dairingleso in Franeese di A. Baron e 
prima italiaiia dell'Ingegnerc Gaetaiio Iraperatori, Müano, Paolo Lampato 1840, 
pag. 48. 
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adunqiie , in questo monumcnto c sotto l:i direzlone di Apollo- 

doro, greco ancora egli, cssi dovcttero perö armonizzare la linea 

ellenica olla composizione romana. Ne usci dai loro scalpelli que- 

sto capolavoro ehe stiamo ancor ammirando, 

Qiiattro figure avanzano di questo quadro, disposte in due 

piani, Diana nel maggior rilievo, Silvano, Cerere e ßacco nel- 

l'altro piano. 
Diana, ehe va nel novero dellc dec silvcstri , detta artemis 

dai greci per la sua costante pudicizia, cui si volle consacrare S 

figÜa di Giove e di Latona e sorella di Apollo, e qui scolpita 

nelle sembianze sue piü consuete e nelle vesti piü proprie ; di 

corpo snello, con l'abito corto, adatto per la caccla e con la fa- 

retra, siccome la descrive Ovidio: 

Talia succlnäae pingunlur cnira Dianae, 

Cttm seqniUir fortes fortior ipsa fems. 

Porta una specie di tunica stretta alla vita dal clngolo del 

pudore e rovesciata sulle anche, donde poi la gonna scende sino 

al di sopra dei giuocchi. £ la veste ehe ella chiede al padre Giove; 

t( Cingermi corte vergüte gonnelh ^ » 

Ha la manica, a niezzo braccio, lavorata a riprese con bot- 

toncini, corae la figura muliebre del quadro XVIII. Una cintura, 

passandole a tracollo däU'omero destro , sostiene una faretra ci- 
lindrica con orlo rilevato e coperchio emisferico sormontato da 

pometto. Ha nude le gambe, ed ai piedi porta alti coturni di 

pelle con testa di animale suU'aito del gambale. Porta la cbionia 
semplicissima su dl un volto assai gentile ed ingenuo, ed ha le 

poppe verginee , non molto pronunziate, coverte con pudicizia. 

Avendo gli antibracci mancanti, non sappiamo ehe cosa ella reg- 
geva con !e mani. Pare ehe stendeva la mano destra verso la fi- 

gura principale perduta; e forse con la sinistra reggeva l'arco, 

' Pantheum Mythicum, op. cit. pag. 209. 
' Callimaco, luno a Diana, traduzioae di Dionigi Stroechi. Barbera, ediz. 

diamante, 1869. 
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ravvisLindosi prcsso il gonnellino , sulT iilto dclhi coscia, un pez- 

zetto di marmo in rillevo ehe poteva ben essere un estremo dl 

queU'arma. « Salve Diana Virgo; nam Venatorins hie habiius, ar- 

» cits nie quem manu Ums, et illa pharetra sagiUls inslmcta, quam 

)} suspensain gestas ab Immeris , et pectiis cervina mimitum pelle, et 

» illa oris species severe mitis, austera suaviter, audax verecimde, or- 

« nata negligenter, te illa omnia virginem praedicant. ^ » Tutta que- 

sta descrizione risponde a capello con la nostra Diana; e se non 

par ehe ella abbia la pelle di cervo sul petto, notisi ehe qualche 

cosa di simigliante le passa di sotto l'ascella sull'omero sinistro, 

e si  annoda con una fibbia circolare sull'omero stesso. 

lo non so , nc voglio aggiungere altre parole per ispiegare 

i pregi speciali di questa figura, imperocche il disegno, sebbene 

picciolo , ne di sufEcienti particolari. Solo fo notare 1' elegante 
drappeggiodella tunica,laposa stupenda dclla gamba sinistra. Que- 

sta figura h molto simigliante ad una ehe riporta il Montfaucon ^. 

Diana era ritenuta anche la custode dei porti e delle vie , 

ccnie dai seguenti versi di  Callimaco ^ appare: 

« Per terre molte e per marine prode 

In dono ti verranno are e foreste, 

E di porti e di vie sarai custode. » 

Alle di lei spalle, proprio neU'angolo sinistro del quadro (de- 

stro rispetto al riguardante) e la maschia figura di Silvano, cosi 

detto dalle sehe cui presiedeva ^ il quale da lungi, se non si e 

ben accortij si scambia per Ei'cole. 
Rossi dice sia Pane, ehe confonde con Silvano, mentre fü- 

ren due distinte deitä silvestri ^ sebbene altri abbian fatta pure 

la stessa confusione. Se amendue furono rappresentati con il corpo 

mezzo umano e mezzo caprino dairombelico ai piedi, al primo 

non manca quasi mai i'attributo suo spcclale, la siringa, istro- 

' Panthcum, Mythicum, op. cit. pag. 209. 
' Op. cit. tora. I. tav. LXXXVII. fig. 4. 
^ Inno a Diana, da poco citato. 
* Pantheura, op. cit. pag. 201. 
' id.        op. cit. pag. 197 e 201. 
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mento musicnle primitivo di sua invenzione; di piü non lo si ri- 

trov.i scolpito In semblanza totalmente umana. Per contrario SÜ- 

vano e raffigurato talvolta con V intero corpo umano, come nel 

nostro monumcnto vedesi c nel Montfau^on ^; ed a soniiglianza 

di Pane reca in mano un ramo di pino o di cipresso con il re- 

lative frutto. Veramente Pane dovrobbe portare un ramo di pino 

e Silvano qucUo di cipresso, Falbere a lui sacro, nel quäle egli 

nuitö il suo diletto fanciullo Cipresso, di cui ammaz.-^ö il cervo ^; 

VirgiÜo ^ disse: 

Et tenerapi a radice fcrcns Sylvnne cupressnin. 

Ma , conie nel citati esempÜ de! Montfaui;on , talfiata lo si 

trova ehe reca un ramo di pino con le pine attaccate. 

Nel nostro quadro egli e scolpito di forme molto virili, ma- 

turo , ma non vecchio come vien descritto da Poiney *, ne cosl 

basso della persona , conie lo stesso autore vorrebbe. Ha folti e 

ricciuti cosi la barba come i capelli, ricinti di un serto di pino 

0 di cipresso. Una pelle di capra o di cervo gli covre tutto il 

corpo, e un lembo ne scende sin quasi sopra il ginocchio sini- 

stro, mentre la testa di detto animale gli pcnde sul petto dallo 
stesso lato sinistro. Con la mano manca sostiene un grosso ramo 

di pino, portante due pine. AI piedi ha una calzatura affatto si- 
mile a quella di Diana. Egli pure rivolge il guardo verso la fi- 
gura distrutta. 

Le bellezze di qucsto Silvano risiedono principalmente nella 

perfetta scultura della testa, nella squisita notomia de! ginocchio 
e della mano sinistri, ehe son le parti pIü appariscenti. 

Alla destra di Diana h scolpita Cerere. La vedemmo altra 

fiata nel quadro XIX; ma questa volta ha qualche variazione. Qui, 

come allora, ella e raffigurata aitante della persona, pur venera- 

bile, con la sua veste lunghissima, stretta dal cingolo alla vita 
e rimboccata due volte al di sotto delle anche; pur con la face 

* Op. cit. Tom. I. pag. 173 e seg. tav. CLSXVII, fig. 1, 2 e 3. 
* Opera e luoghi Ultimi citati. 
' 1, Georgica. 
* Panthoum Mythicum, pag. 201. 



ARCO  TRAIANO 177 

nella miino sinistra; ma sul capo ha soUmente im serto di spt- 

ghe, essendo ella la vaga 

« Ritrovatricc de la bionda spiga ^ J>. 

Perö qucsta volta cUa ha qaalche contrassegno piü caratte- 

ristico, la turgida mammella ehe scappa fuori dallo sparato delfa 

veste  « protmtisqiie mammis tnrgente s'uia ^ ». 

La elegante bellezza del di lei corpo doveva imitare le bei- 

lezze spettacolose dcUa tcrra, ailorche la natura ie prodiga i suoL 

doni; il fulvo dei capelli il color dorato delle spighe , ginnte al 
colmo della maturitä; le mammclle pien di latte la provvidcntis- 

sima cura de! nutrimento, cosi come le donne e le piante per i 

loro frutti, onde venne detta cziandio Dea Alma ed AHrice; la 

face e quella ehe ella accese al fuoco dcU' Etna , nel rapimento 

di Proserpina per parte di Pliirone e di cui ilkimlna tutte le cose \ 

Di lei Ovidio cantö *: 

Prima Ceres unco ghha dimovit aratro, 

Prima dedit jruges, alimentaque; mitia i&rris; 

Prima dedit hm.  Cereris snnt oinnia miiniis. 

Non si ravvisa ehe cosa recava nella man destra, perche l'ha 

rotta; forse vi potca portare un manipolo di papaveri, secondo 

il suo costumc ''. 

L'elegante profilo del volto e di tutto il corpo, la ricchezza 

dei ripiegamenti delia stola fan di questa figura un vero capola- 

voro. Quäle purezza di linee, quäle espressione , qualc Studio di 

proporzione si ravvisano in essa! 
Le sta a dcstra un bellisslmo Bacco, di cui avanzano soltanto 

la testa e parte del busto. Esso e raffigurato ignudo, con un te- 

nue panno ehe gli pende ripiegato dairomero sinistro. Sul capo 

* Callimaco, Inno a Cerere, traduz. etl ediz. citate. 
* Poraey, op. eit. pag. 178. 
* PoDiöV, op. cit. pag, 183. 
* Metam. 5. 
' Pomev, op. cit. pag. 178. 



178 ARCO  TRAIANO 

ha un serto di vite con foglie e grappoli d'uv;i, e con la sinistra 

sostiene elevato al di sopra della testa di Cerere un elegante 

tirso dai nastri svolazzanti , sormontato da una pina formata di 
foglie di cdera. Con quanta eleganza ha la mano intesa a rcg- 

gerlo! 
Egli ha volto ilare, assai giovanile, alquanto femminilmente 

scolpito. Peccato ehe siasi perduia la piü gran parte del suo corpo, 

giacche egli e h\ proprio d' appresso dove ii marmo e rautilato. 

Qiicsti e il Bacco cantato da Ovidio ^: 

. . .  Tibi inconsiimpta invmta; 

Tu piier a&ternus, tu formosissiiiins, aUo 

Conspiceris coclo; tibi, ciim sine cornihns adstas, 

l'irgincuni caput cst. 

Egli cra detto Liber e Liber Pater, a Ubcraiido, e come Die 

liberator era adorato in tutte le citü libere quäle simbolo della 
libertä. Fu detto pure Tiiiimphns, perche i soldati nei trionfi, nello 

asccndere al Campidoglio, esciamavano: lo trininphe! ^ 
Rossi crede distinguere Plotina in Diana, Adriano in Silvano 

e Marciana in Cerere, ma a parer mio non vi e fondamento. Per 

Adriano in ispecie e proprio un assurdo il supporlo nelle sem- 

bianze di Silvano , giacche (!o dissi nell' esame del quadro dei 

fanciulli alimentari) egli non era cosi grave e corpulento, ne cosi 
irsuto, ma di volto gentile, aitante deila persona, cd aveva barba 

e capelli ricci, non folti e irsuti. Perö chi prendesse ad esaminare 

questa testa e quella del militare nel quadro dei fanciulli alimen- 

tari troverebbe tra loro una simighanza perfetta; onde e a sup- 

porre ehe un altro personaggio storico sia in ambedue i quadri 

scolpito sotto il doppio simbolo. 
E se spingesse I' esame anche al personaggio ehe vedemmo 

scolpito neir angolo destro ( rispetto all'osservatore ) del quadro 

XVI, e ehe dissi poter rappresentare Plinio Seeondo, ed all'Ercole 

del quadro XIX, scorgerebbe del pari ehe essi sono somigliantis- 

simi alle due figure sudctte. 

'  Metam. 4. 
' Pomey, op. cit. pag. 63 e 63. 
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Azzardo mv^ ipotesi: fosse egli Plinio Secondo questo per- 

sonaggio proteiforme ? Giä sembrommi riconoscerlo nel quadro 

del giudizio dell'ereditA di Tirone (uiv. XVI). Ora, se quest'ul- 

tima ipotesi Im valore, mentre ha base storica perche egli inter- 
venne in tal giudizio, e se non si nega la simiglianza della pre- 

sente con Ic altre accennate figure degli altri quadri , pu6 rite- 

nersi ehe sia anche egli qui scolpito sotto le scmbianze di Silva- 

no, sapendosi, olrre a ciö, il suo amore  per la campagna e per 

le sue vllle. 
La figura di Cerere e siniigliantissima pure a quella del qua- 

dro XIX, e quindi non potrebbe clla essere Marciana, tanto piii 

ehe somiglia cziandio alla figura muliebre del quadro XVIII. 
Riserbomi far meglio qnesti rafFronti allorquando le impal- 

cature degli anditi nei prossimi restauri del monumento permet- 

teranno un plü minuzioso lavoro di comparazione. 
Rossi intitola questo quadro: voti puhhlid per Traiano e sue 

rkreaxionl in campagna. MancanJo le altre figure del quadro, fra le 

quali proprio il protagonista, ogni ipotesi serabrami azzardata. 

Malaraente, pero, a creder mio, il sudetto autore suppone ehe la 

figura del protagonista mancante sia Traiano, imperocch^ questo 

quadro , come il corrispondente sulla facciata interna dell' attlco 

(tav. XIX), doveva contenere soltanto deitä. Ne poi vi sarebbe 

stato spazio sufficiente in quel tratto ehe h rotte per allogarvi 

quelle figure e quegli utensili  dei   voti o sacrifizü   ehe  egli   vi 

suppone. 
Ben diversamente da eiö ehe pensa lo stesso autore sono 

scolpiti tre voti di Traiano a Silvano, a Diana, a Marte e ad A- 

poUo nell'arcü di Costantino *. Neppure mi sembra ben giusti- 
ficata l'altra ipotesi delle rkna'^ioni in campagna, a giudicar sol- 

tanto dalla presenza dei sudetti nurai eampestri. Piuttosto stimo 

ehe ognuna di quelle deiti\ debba esprimere, sotto le apparenze 

di un simbolo, un fatto speciale della vita di Traiano. 
Rossi vedcva il lato debole della sua seconda ipotesi nella 

mancanza di eampagna , di sfondo, di prospettiva , di alberi nel 

quadro presente, ma asseri non pertanto, ehe   ciö  non  metteva 

* Bellori, op. cit. tav. 33, 3o, 37 e 39. 
25 
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nulhi in csscre. E pure quesu obbiczionc c molto scria, giacclie 

abbiam visto nei quadri esamlnati ehe nou vi manca quasi mal 

qualche cosa di similc per dcfiiiire o chiarire il luogo della sccna. 

Vot! pubblici nö, ricreazioni campestri di Traiano ncppurc; 

piuttosto questo quadro puo sjonificare il consesso di tutte !c 

deit;\ tutelari della famiglla Ulpia , all'oggetto di esprimere col 

loro simbolo le grandi azioni di Traiano csplicatc per mezzo della 

slcurezza, della libertä, della floridezza deU'agricoltLira e de! cora- 

mercio , della costriizione e restauro delle vic nelle provincie ; 

alla manicra stessa ehe ncl quadro XIV vcdemmo raffigurata l'am- 

ministrazionc civilc di lui in Roma ^ Ricordandoci ehe Calli- 

maco chiania Diana, tra l'altro, cnstodc delle vie, die clla c con Ic 

altre dcit;\ campestri di questo quadro rivolta alla campagna, cioe 

alle provincie, ehe da qiicst'arco moveano le vIe per 1'Oriente , 

si ha buon argomcnto per ritencre piu la mia IpotesI ehe quella 

di Rossi. 
Ma, ripeto, ncl dispiacevole incontro di un quadro mutihuo, 

io non OSO azzardare giudizli, ne mettcr fuori altrc ipotesl. 

Oiiaäro deW incoronaxjone o viltoria Dacica nel mezzo del la- 

cunare del fornice (fig.  i  intercalata nel testo). 

Rossi intitola questo quadro Vlttoria Dacica, per riferirlo al 

primo trionfo da Traiano rjportato su i Daci; ma feci vederc ehe 

il quadro espresso nella tav. XVIII puö ritenersi siccome la rap- 

presentazione di quel prlmo trionfo. Pol non saprei trovare ra- 
gioni per giustificare all'artista la intenzione di porre in questo 

quadro, minore si, ma pur tanto importantc e In luogo cosi se- 

gnalato, unico , nel mezzo del lacunare del fornice, un fatto di 
minore Interesse , quando ne avrebbe avuto uno plü strepitoso , 

quello della seconda vlttoria Dacica. Qulndl opiiio ehe questo 

quadro, sia per le esposte raglonl ehe per essere stato il monu- 

mento dedicato dopo la seconda vittorla Dacica, esprima appunto 

questa vittoria e non la prima. 
Stimo pure ehe non per vaghezza di composizlone l'artista 

abbia ideato di metter questo quadro In tal posto, in cui nel- 

l'arco di Tito e rafEgurata TApoteosi dl quest'ultimo Imperatore, 

' Pag. 78. 
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giä Divo, in atto di csser portato al cielo da un'aquila; ma ezian- 

dio per esprimere ehe la Vittoria assegna a Traiano il meritato 

premio, quasi ehe costui, vJttorioso ritornando dairoriente e cir- 

condatü da carri carchi di spoglie opime, fosse nell'atto di pas- 

sare sotto quest'arco di trionfo e vi riccvesse il premio. Tito era 

mot'to quando gli fu dedicato il suo monumcnto , e qiiindi il 

quadro delTapoteosi gli andava adatlato in qucsto posto; nel nostro 
quadrOj invece , vi e la severa c maestosa figura di Traiano in 

ricca veste eroica, col pahidanienluin fermato sulTomero destro, al 

modo ehe fu descritro per Adriano nel quadro XVIU. 

FJG.  I. 

AI suo fianco una Vittoria alata, con stola e paUa, gli posa 

sul capo una ricca corona di lauro con nastri svolazzanti. II prin- 

cipe ha ambo le mani rotte, e per conseguenza non piü si rav- 

visa bene se portava nella sinistra il parazonio. Con la destra 
certo reggeva l'asfa deirimperio, perchc, oltre ad aver il braccio 

in relativa posizionc, si scorgono ancora sul fondo del marmo 

tre attacchi dell'asta medesima, uno al di lui piedc e due al dl 

sopra del braccio. 
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Bello e maestoso e l'aspetto dl Traiano, precisa e naturale 

la movenza, col corpo poggiato piü sul sinistro piede , per ri- 

cever la corona; al tempo stesso ha graziosamente inflesso alquanto 

11 glnocchio dcstro e con la punta del ricco coturno preme ap- 

pena da questa parte 11 SLiolo. Ne men bella e la Vittoria , con 

maestose all, con ricchlssime vestl mirabilmeute scolpite In gra- 

ziosl avvolglmenti , con la destra in atto dl posar la corona dl 

alloro sul capo augusto e con 1?. sinistra reggente la palla. Ele- 

gante ha V acconciatiira dclle chiome , espressivo quanto mal 11 

volto. lo conservo una moncta in bronzo di Trai;ino, sul cui di- 

rltto c la sua testa laureata, con la scritta in glro IMP. CAES. 

NERVA.TRAIAN. AVG, GERM. DACICVS. P. M.; e nel rove- 

scio una Vittoria alata, In piedi, con una corona di alloro nelhi 

destra protesa e veste lunga, siraüe In tiitto a questa del presente 
quadro, con le Iniziali di  lato S. C. e nel giro la scritta: TR. P. 

VII. IMP. im. COS. V. p. p. 
Ricca e artistica e la cornice di questo quadro . di pcrfetta 

composizionc ad esecuzione, formante uii trofeo dl armi, insegne 

e vcsti militari. Son targhe, scuri, lancc, faretre, scudi, corazze, 

cosciali, dmi, vusti eroiche, giachl, in vario modo composti e 

Intrecciati. £ un accessorlo del' quadro, c pur quanto s-ntimento 

artistico cl rivehi questa cornice. 
Onadri dei misten Mitriaci (lig. 2 intercalata nel teste). 

Questl quadri son quattro, afTatto simili, messi negli inter- 

colunnii delle due facciate, al disopra dell'lmposta del fornice. 

Pria dl descriverli, per poterli intendere meglio, fa mestieri 

dlre qualche cosa intorno al cuUo di Mitra ed al siiol misteri. 
Mitra, 11 maggior nume dei Persi, era 11 Sole, ehe essi adora- 

vano nelle caverne^, e anche 11 fuoco -. Lo reputavano nato dalla 

pletra, la quäle nell'attrlto con racciaio emette Ic sclntille. Mitra, 

secondo Plutarco, desiderando aver prole e in pari tempo abor- 

rendo dalle donne , si sposö ad una pletra , dal quäle conmibio 

nacque Diorfo ^ Presso di quelle gcnti Mitra era rappresentata 

con testa dl leone in  abito   Persico   c   tiara  splcndentc,  in atto 

' Pomey, op. cit. pag. 43. 
* Montfau^on, op. cit. toni.   I. pag;. 367. 
^ Id. pag. oüd. 
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dl trnttenere  im  indomito   bue  per Ic corna ^, onde i versi  di 

Stazio ^: 

 , seu Pcrsaci siib riiplbns antri 

Indignata seqni torqnentem coriina Mithram. 

II bue prostrato era il simbolo della terra; Mitra, o il Sole, 

il calore ehe hi fcconda '. Ma, secondo Luctazio ^ Interprete di 

Stazio, il bue indica la luna, giiidata nel suo corso dal Sole ehe 
le infonde hi kice. E bene riferire le parole suc proprie, ehe dan- 

no un piü chiaro concetto della cosa: « Persae in spelaeis coli 

» Solem primi invenissc dicuntur; et hie Sol proprie nomine vo- 

» catiir Mithra; quique eclipsim paticur ideoque intra antrum co- 
!)  litur   Est enim in   speiaeo Persico habitu , leonis   vultii ,   eum 

FIG. 2. 

» tiara, utrjsque manibus bovis cornua eomprimens, qiia interpre- 

» tatio ad Lnnain dic'ttur; nam indignata seqni fratrem, occurrit ilH 
» et himcn subtexit. Sol mim Liuiam m'morem potcntia sua et hnmi- 

» liorein docejis, taiirtiin inshhns cornibiis torquet: quibus dictis Sta- 

» lins Ltiuam biconwm intelligi vohiit ». Montfaucon s'i attiene pÜi 

a questa spiega di Luctazio , poggiandosi sul potere ehe il Sole 

' Pomey, op. cit. pag;. 42. 
^ Thebaid. üb. 1. 
^ Romaimra Museum, M. Angeli Causoi, Tom. I. pag. ß8. 
* ]M.')iitiau<;oii, op. cit. Tom. I. pag. 375. 
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ha sLilhi Lima e su gli astri, pensiero espresso da Claudiano ^ iiel 
verso 

Et vaga testntur volvenkm sidem Mitbram. 

I Romanij ehe in ogni tenipo trassero in Roma Ic dcita dei 

varii popoh, introdusservi anche il culto di Mitra,"traendolo dai 

Persi, giacche trovasi l'iscrizionc Mithms Persidiqis. Plutarco dice 

ehe questo culto venne importato dai pirati dopo la sconfitta ehe 

loro die Pompeo. Nei secoü posteriori crebbe ogni credere. 

Mitra era detto anche invineibile, invitto, onde h iserizione: 
DEO SOLI INVICTO MITHRAE, ehe corrisponde airaltra: SO- 

LI INVICTO COMITI nelle medaghe di Costantino il Grande. 
L'appeüativo di invineibile si appropria bene al Sole, di cui non 

v' ha forza mortale ehe possa arrcstare il eorso, ne diminuire la 

influenza. Anche Muratori riporta la seguente iserizione: S. I, M. 

Tl. CLAVDIVS Tl. F. ROM. PANSIENVS. VI. VIR. AVGV- 

STALIS V, S. ehe e stata- tradotta: Soli Invicto Mithrae Tibe- 

rius Claudius Tiberii Filius Romiiia ftn'biij Pansienus Sevir Au- 

gustalis Votum Solvit. Aecennando alla quäle, De Vita - riporta 

Uli avanzo di monumento marmoreo, trovato qul in Benevcnto, 

sul cui fronte soiio scolpiti successlvamente uii ramo di lauro , 

Ulla specic di tripcde, una patcra cd uu htuo , eon la sigla M. 

SS. ehe egli traducc: Milhiac Soli Sacniin. 

Variatnente gli artisti rapprcsentarono ü simbolo dl Mitra; 

alcune sculture ce lo mostrano sotto ie sembianze d' un leone, 

o un uomo con testa di leone, come dissi di sopra ^; piü sovente 

i Romani lo espressero sotto l'aspetto di un giovane dal coppolo 

Frigio in testa ^, o di una giovine alata '', nell'atto di immergere 
un coltello nel eollo d'untoro. Quaiido vi e il prinio, egli porra 

sempre un mantello svolazzante a 1110' d'ala. Questo lembo c quelle 

al] indieavano il moto veloce de! Sole. 

' De lauftibus Stiliconis, lib.  1. 
' 0|i. eit. Antiquae Inseriptioiies BeneTGütaiiaG pag. V. num, 2G e nota (a). 
= MontfciuQon, op. c-it. Tora. I. tav. CCXV. fig. 1 e 2- 
*        Id.        iil.        tav. GCXVir. flg.  l  e :i, 
»        Id.        iü.        tav. CCSVIII. fig. 2: tav. CCXiX, fig. 1 e 2. 
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Cüsi pure 0 Mitra istcsso 0 un altro pcrsonaggio di hito por- 

tano uniT facc ; altrc volte questa e assicurata a qualche pianta 

o e sostenuta da un candelabro messo dinanzi a lui '. Tale face 

e il simbolo del fuoco, cosi come de! Sole, introdotto per in- 

dicarc la natura dl questo nume non solo^ qiianto , il piü delle 

volte , il corso dol Sole istcsso. Quando ve nc ha ima tra due 

gruppi di rincontro, come nella nostra figura, essa esprime l'o- 

riente c l'occidente, cioe Taiirora e il tramonto insieme; quando 

ve ne ha due, esse esprimono distintamente questi duc punti cir- 

dinali; c, quando tre, esse accennano all'aurora, al mezzodi ed al 
tramonto. 

V'ha poi esempii di trovar dinotate tutte le cre della giornata, 

non mcno ehe le diverse costcllazioni ^. 

Ma 6 tempo oramai di venirc allo csamc dei nostri quadri, 

rappresentati dalhi sola figura 2 , essendo affluto simili fra loro. 

Nel mezzo del quadro e un candelabro con base o piedistallo 
trianguläre, ornato sugli spigoll triedri di teste di arlete e soste- 

ncntc Tun suU'altro cinque anelü vagamente orn.iti, alla cui cima 

son due sporgenze, pure ornate, a guisa di corni, da cui pendono, 

a mo' di festoni , due fili di perle , secondo vedonsi in qualche 

scultura di sacrifizii portare il toro ^ pendenti dallc corna. Que- 

sto candelabro, massime nella base *, imita tanti altri simiglianti 

ehe riscontransi nei monumenti romani. Esso divide il quadro in 

due cnmpi; in entrambi i quali scorgesi uiia figura alata, premente 

con un ginoccbio un toro. Rossi asserisce erroneamentc ehe delle 

due figure alate una sia muliebre e l'altra maschile; invece sono 
entrambre muliebri, e diversificano soltanto nei particolari. Quella 

a sinistra de! riguardante ha nudo quasi tutto il corpo, meno la 

coscia sinistra, e preme il toro con 11 ginocchio sinistro, ehe e 
involto da un rjcco drappo ehe va a cadere sino a terra in artistici 

avvolgimenti e con uno svolazzo ehe scappa di dietro come sol- 

levato dal vento. L'altra, a destra, ha nudo soltanto il busto, ed 

ha scoverto il rimanente del corpo da   un  drappo  ehe le si av- 

' Vedi Montfaujon, tav. CCXV, CCXVI, CCXVII, CCXVIII. 
*        H.        id. op. cit. Tom. I. pag. 367 e seg. 375 e aeg. 
=* Montfaugon, cp. cit. Tom. II. tav. LXXIII. fig. 2. 

Id.       id.       Tav. L. 
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volge in  rieche pieghe.-Che sieno ambedue muliebri lo si rico- 

iioscc chiaramente al profilo del volro, alle curve opulent! delle 

anche e del petto ed aU'acconciatura delle chiome. 
Esse premono, come ho detto, con un ginocchio il toro, di 

cui con iina mano sostengono la testa, torcendogliela verso il dl 

fuori del marmo, e stcndon tutta l'altra gamba sino a trattenere 

col piede, da qucsta parte, una delle gambc deiranimale. II quäle 

c disteso, con la pancia a terra, ed allunga una delle cosce, sin 

ehe la soprastante figura gliela trattenga; ripiega sotto di se una 

delle gambe anteriori e inarca 1' altra, lorcendo con uno sforzo 

supremo il coUo , ehe mostra le molte rughe della torsione. Vi 

si vede evidente hi iotta tra esso ehe ^•orrebbe svineolarsi e la 

donna ehe lo trattiene. Altro non si riconosce piCi perehe questi 

quadri han sofferto molte ingiurie. 
Forse Rossi si impensieri ehe, se fosse mancata la figura ma- 

schile in uno dei due gruppl, non avrebbe potuto giustificare la 

sua afFermazione di credere ehe i quadri in esame rappresentino 

i misteri mitriaei, per la ragione ehe il Montfaugon ^ affaccia dei 

dubbi se queste figure muliebri sul toro possan significare i su- 

detti misteri, ritenendo ehe piuttosto sieno delle vittorie sagrifi- 

eanti. Ma le diibbiezze del citato autore restano eliminate innanzi 

turto dalle affermazioni sue stesse, quando egii, dando spiegazio- 
ne d'nna lueerna antica -, su cul e scolpito un gruppo affatto si- 

mile ad uno dei due della nostra figura, e proprio a quello de- 

stro rispetto all'osservatore, asserisce abbia riscontro nei misteri 

niitriaci e in iMiira. lo mi spiego tal dubbiezza eon la tenaeitä 

sua a voler ritenere ehe vogliavi la figura maschile e non fern- 

minile per Mitra. 
Appoggiandosi all'auioritä di Erodoto, il quale dice ehe i Persi 

adoravano Venere Celeste, ehe in loro lingua ehiamavasi Mitra, 

eoVi ritiene ehe quella figura muliebre sul toro possa essere Ve- 

nere Celeste. Ma sono fisime. lo credo ehe Montfau^on da quella 

lueerna avrebbe dovuto trarre il migüor argomento ehe il gruppo 

scolpitovi rappresenti Mitra, essendo questo nunie il simbolo della 

' Opera e luoghi citati, e specialmente a pag. 383 a seg. del Tom. I. 
» Op. cit. Tom. V, tav. CXC, pag. 229 
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luce e dcl fuoco, ehe d:i quella luccrna dovevansi emettcrc. h un 

concetto, scconJo me, molto semplice. 

Ma cgli doveva tener raolto alla sua opinlone se noii lo vc- 

diamo arrestarsi dinanzi a nessun cscmpio in contrario; e dl fatti 

nel Supplemente alla sua opera ^ egli riporta una scultura rappre- 

sentante una testa di donna al di sopra di uii sasso, su! quäle 

vcdonsi scolpiti un serpe cd una tavoletta con la scritta : DHO 

INVICTO MltHlR SECUNDINVS DAT. Negar ehe questa te- 

sta sia di Mitra e il massiuio della tcnacitä di opinione. 

ehe non sieno poi due vittorie sacrificanti questc del nostro 

monumento !o designa anche il fatto dell'esistenza della face, retta 

dal candelabro, la quäle, come vedemmo dl sopra, indica la luce 

di Mitra; e, se Montfaui;on mostrava reticenza ad aecettare que- 

ste iigure muliebri per Mitra, cra appuiito o la mancanza di faee 

in qualchc scultura (ma nella lucerna ve nc cra una molto piü 

chiara, quella proprio del lucignolo) o per non potcrsi disccrncre 

bene quäl fosse Torientc e quäle l'occidcnte. Ora il nostro qua- 

dro lo avrebbe contentato anche in clö, giacche i due gruppi ^ 

rivolgenti la fiiccia al candelabro, esprimono appunto Toriente e 

r occidente , 11 sorgere e il tramontare del Sole , ne su di una 

facciata sola, ma, ciö ehe piü monta, su entrambe, perch6 l'una 

rivolta ad Oriente e l'altra ad occidente. 
Ohj se Montfau^on avesse conosciuto questo nostro dlsgra- 

ziato monumento! 
Ed ora passtamo ad indagare il sentimento dell'artista ehe 

volle scolpire questi simboli di Mitra nel nostro areo, e corae si 

adattino a Tralano. 
lo non divido la opinlone di Rossi, ehe in questo monu- 

mento sieno stati scolpiti 1 nilsteri Mitriaci per ragione di oppor- 

tunismo da parte di Traiano in adottare il culto di genti soggio- 

gate, per veduta politlea. Sarebbe stata una debolezza di si gran 

Prineipe ed una bassa adulazlone, non degna di artisti cosi va- 

lenti quali furon quelli ehe scolpirono questo grandioso areo. Nc 

gli reea valido argomento Taffermazione del Montfau^on ehe su 

aicune medaglie consolarl vedasi seolpita una simile figura con la 

' Supplem. all'opera citata, Tom. I. Tav. LXXXII, fig, 2. 
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scritta Armenia capta, c quindi fosse una divinita pure dell' Ar- 

menia ed ispiegasse la conquista di questa Provlncia per parte di 

Traiano; imperocclic Muratori ^ f;i osservare ehe questi si mosse 

per imprendere la guerra in quella contrada soltanto nell' anno 
CXII e noii prima. 

Ora, sc il nostro monumento fu dedicato nl massimo ncl 

CXIV, come vedcmmo, egÜ non e possibile ehe gli artisti aves- 
sero avuto tempo di scolpirvi allegorie , fatti ed avvenimenti di 

questa guerra. E mi soccorre ancora 1' afFermazione dello stesso 

Muratori ehe ritiene essere awcnuta la dcdicazione dclla celebre 

colonna Traiana in Roma neiranno CXIII. E.ssendo in essa scol- 

piti i soll avvenimenti delia Dada, non par possibile ehe sia av- 

venuto il contrario del nostro Arco, monumento quasi coevo di 

quella. Bisogna dunque spiegar diversamente il simbolo di quelle 
figure. 

IG penso ehe questi quadri dei misteri mitriaci esprimano il 

campo d'azione delle straordinarie imprese di si celebre Principe 
in occidente e in Oriente, la bonti delle sue leggi e del suo go- 

verno in ambo le regioni; e, di piü, ehe Traiano, quäl Mitra, ri- 

fulse per il suo genio e per la sua potenza. A nie questi qua- 

dri parlano un linguaggio piü chiaro della iscrizione seguente: 

A Traiano piü invitto di Mitra. 

Come opera d'arte questi quadri sono capolavori di scultura. 
Nelle linee eleganti dei due genii alati e nella perfezioae plastica 

dei due tori si ravvisan le orme della piü splendida arte   greca. 

Quadri tninori a livello dei capitelli, rappresentanti voti pubhlici 
(fig. 5 intercalata nel testo). 

Negli intercolunnii su tutte e due le facciate, tra il sommo- 

scapo della colonna e Tarchitrave della trabeazione sono scolpiti 
altri quattro quadri rettangolari. Ai due estremi, verso i capitelli, 

vi sono scolpiti due vasi, ehe a prima giunta si scambiano per 
due balaustri^ molto massicci, alti quanto tutto il quadro, ornati 

di foglie d'acqua sul rigonfiamento inferiore. Accosto ad essi son 

' Op. cit. pag. 421, 
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due figLire di camiüi, in purrucca e tunica manicata, reggenti coii 

l'antibraccio sinistro uno scudo e con la destra maiio una lan- 
cia astata. Seguono altri due personaggi vestiti alla maniera stessa 

dci due preccdenti c tnittenenti, l'uno con la destra mano e l'al- 

tro con la sinistra rispettivamente da ambo i lati, un ricco can- 

delabro con le fiamme divampanti suU'alto. 

Questi quadri, secondo me, han relazione pure ai sacrifizü 

ed ai voti pubblici, e di vero, come nei quadri dei varii voti dl 

Traiano dell'arco di Costantino ^, nel quäle tanto quel Principe 

ehe i personaggi del seguito portano una lunga lancia astata, cosi 

pure I personaggi dei nostri quadri la portano. Di piü quel can- 

delabro fiammante sulla cima , riccamente ornato, era un istru- 

mento dei sacrifizü. E stimo ehe quei due  oggetti  simiU a ba- 

FiG. 3. 

laustri sieno pur cssi due vasi siniboÜci, cioe due prefcriculi , 

prnefericula , ehe cran di bronzo, e servivano per il vino delle 

libazioni. Anzi , secondo ne dice Festo , ü prefericolo era pra- 

prio cosi fatto , scnza manico ed aperto alla sommitä conie iin 

piatto: « Pmefericulum vas aenciiiu sine ansa appeUatur, patens sinn- 

» iimin ut pelvis, quo ad sacrificia utebantur in sacrario Opis con- 

»  sivae ^ »  E di questa specie neppur ne aveva veduti il Mont- 

* Vedi pag;. 179 (li  quest'opera. 
* Moiitfauvon, op. cit. Tom. II. pag. 140. 
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fau^on, perche egli afFerma non trovar rispondentc questa defini- 

zione di Festo ai prefericuli da lui conosciuti. Poiche Opls o Ops 

venne detta Cibcle o h Terra, perche, significando tal voce la- 

tina aiuto, poUre, era ritenuto ehe da Lei provveniva ogni forza 

0 alimento a tutte le cose ehe nell'orbe si conteneano S io non 

stimo difficile ehe in qucsti quadri I'artlsta abbia voluto seolpire 

im altro simbolo delle virtu preclare di Traiano. 

Solenne tnonfo Dacico scolpito nel fregio delh trahiä^ione. Tav. 
XXVni e XXIX. 

Prcsso i Greel ed i Romani il massimo degli onori e dei 

premii eoncessi ai piü illustri capitani fu il trionfo; ma i piü splen- 

didi si videro in Roma, allorehe, segnatamente, il suo dominio 

si estese a dismisura fnori d'Itaha ^ I! Senato conferiva il trionfo, 
ma vi dovevano eoncorrere Ic seguenti condizioni: 

a) ehe il richiedente avesse disfatto un esereito non mi- 

norc di cinquemihi uomini, dopo regolare e formale dichiarazione 
di guerra; 

b) ehe fosse stato o dittatore o Console 0 Pretore; 

e) ehe avesse inviato avvolto nel lauro le lettere di peti- 
zione sulToggetto; 

d) ehe avesse egli stesso condotto i soldatl alla vittoria 
nella provincia da lui governata, non altri; ehe avesse finita ia 

gucrra e senza grande spargimcnto di sangue, in maniera ehe Ia 

vittoria non fosse costata troppo eara; (P. V cseinpio pih splmdido 
deJla prndcnxft c sapimi^a ddk menti romane!) 

e) ehe avesse dovuto trionfare soltanto il capo, ancorche 
con nn Dittatore fossero stati o un Console o un Pretore; 

f) ehe fosse dovuto il trionfo soltanto a ehi avesse accrc- 
sciuto il territorio Romano con nuovi acquisti, non con il reeu- 
pcro o Ia restaurazione dei veeehi dominii; 

g) ehe il richiedente avesse dovuto ricondurre in Roma 
Tesercito vittorioso, dopo pacificata Ia provincia, rimanendone h 
cura al successore; 

h) ehe avesse dovuto attendcre fuori Roma, innanzi il tcm- 

* Poraey, op. eit. pag.  173, 

' Müntefau^on, op. eit. Tom. IV, pag. 155. 
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pio di Bellona, il Senato raccolto , il quäle avcva diritto di ri- 

chiedcre i purticohiri ed i chi.irimeiiti della vittoria dalla di lui 

bocca, a fine di potergli accordare ü trionfo; sino alia qualc L-- 

poca egli doveva rimaiiersene fuorl la cittä; 

i) ehe egli avesse diritto ai Kttori laureati  ed ai fasci di 

verghe sin dopo compiuto il trionfo. 

Ritenutonc degno dal Senato, egli nel fausto giomo entrava 
trionümte in Roma, ascendeva al Campidoglio, faceva un sacri- 

fizio, da\a un sontuoso banchetto e quindi, a sera, si restituiva a 

vita privata. 

Ecco poi i particolari della solenne fiuizione. II trionfante , 

vestito della toga pretesta, ehe era dl color porpora freglata d'oro 

e adorna di palme, si presentava al popolo ed ai soldati, ed a 

quest'iiltimi ed ai centurionl ed ai tribuni faceva delle largizioni 

in ricompensa del valore addiniostrato. Compiuto, da indi, ü sa- 

crifizio, montava sul carro di trionfo, cbiamato thensa, e ripeteva 

qucsta precc: 0 Dei, giacche per vostro auito e solto i vostri auspi- 

cii Vimperio di Koma si i accresäulo, siategU propi^io c conservatelo. 

(DU nitlii et imperio quorum nata et ancta est res romana, eamdem 

placati propitiatique servate). I! carro, di forma cilindrica quasi sem- 

pre e sol dl rado rettangolare, era dorato e ornato di gcmme; 

avcva due ruote splendidamente decorate di immagini divine. Que- 

sti ornamcnti perö variavano. Un idolo del Fallo o del fascino 

(il nostro iiuiVocchio) pendeva sotto il carro dalla partc ovc se- 

dcva il trionfante; il quäle solo guidava il carro tirato da quattro 

bianchi cavalli, e portava sul capo una corona di oro ingemmata. 

Un'altra corona gU tenea sospesa suUa testa un uomo, a cio de- 

putato cd a rammcntargli spesso ehe fossc tutto in se raccolto 

e inteso affatto alla solenne funzionc. Queste coronc dopo la cc- 

rimonia venivano appcse nel tempio di Giove Capitolino. Cosi 

percorrca la cittä di Roma; e, passando pria per dlnanzi 11 circo 

Flamminio e pol per quello Massimo, recavasi al Campidoglio, 

preceduto dal Senato e da gran calca di popolo , tutti in veste 

bianca. 

Innanzi al trionfante cran portate le spoglie opime e le im- 

magini delle cittä e regioni conquistate. Precedevanlo eziandio 

nei carri i Re o i CapitanI prigionieri, seguiti dalle rispettive fa- 
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miglie, avvinti da catene di oro o di argento. I meno segnalati 

andavano a piedi, con le mani legate, per lo plu dietro il dorso. 

Appresso a costoro venivano le vittime destinate al sacrifizio, le 

quali in questa occasione eran rappresentate da candidi bovi or- 
nati di stola e di fcsroni, ehe lor pendevan dalle corna dorate; al 

loro fianco e dinanzi marciavano i popi e i vittimarii. Seguivan da 

presso il trlonfante i parenti e congiunti piü prossimi e da Ul- 

timo l'esercito vincitore. I soldati ehe si eran segnalati avevano 

cinto il capo di lauro , e portavano in mostra i premii riccvuti 
in dono. I legionarii, ehe seguivan da presso il trionfante, por- 

tavano delle corone di alloro e andavano gridando « lo, lo, tri- 

umphe! » Cantsvan pure delle canzoni in lüde del vincitore; ma, 

tra l'ebbrezza e la soverchia licenza, talora insultavanlo con de- 
scriverne colpe e vizü. 

Le vie erano adorne di vaghi fiori e cpsparse dl deUcati pro- 

fumi; per lasciar libero il passo al corteo alcuni littori con una 

trusta dorata obbligavan la gente a sgombrarhi. 

Pervenuto a! Campidoglio , dove tutti i templi si facevano 

trovare aperti e splendidamente ornati di fiori, meniru si sgoz- 

zavan le vittime, il trionfante pronunciava quest'altra preghiera; 

a Graiias tibi, Iiipiter Optinie Maxime, tihique. Iiino Regina, et cae- 

» Uris hnius citstodibiis bnbitatoribiisqm arcis diis , hibetis laetusqtie 

» cigo, re Koniana tu hanc diem et horam per manas, quoä voluistis, 

» nieas scrvaia, bene geslaque, eanidem ut facitis Jovete, protegite pro- 
» pitiali, suppkxoro ». 

Dopo avere ofFerti a Giovc la corona trionfale e le spoglie 

opime, giacche allora come oggi tutto finiva in ccne e in desinari, 

il trionfante conduceva a banchetto sontuoso i convitati. Ed af- 

finche in mezzo all' ebbrezza di tanle gioie egli non avesse di- 

menticata la fragilczza e caducitä delle cose umane, un servo, per 

fiaccargli l'orgoglio, di-tratto in tratto gli susurrava all'orccchio 
« ntagis servo tno pareo, qnani tibi ^ «, 

£ splendida la descrizione ehe fa Plutarco del trionfo di Paolo 
Emilio. 

' Montffiiifon, op. eit. Tom. IV. jia,q-. 153 a lö7.—R Niniipnort, op. cit. 
pag. 395 e seg. 
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Ma torniamo al fatto nostro. 

Abbiamo giü vJsto ehe Traiano trionfö in ambedue le guerre 

Daciche \ la prima volta quando obbligö Decebalo a chieder pace, 

e ad umiliai'glisi ai piedi, e fu aüora cbe si ebbe il titolo di Da- 

cico; la seconda allorcbc, debellato completamente quel principe 

c stretcolo da prcsso, lo spinse al suicidio. Alla celebricÄ di que- 

st'ultima vittoria, la quale arricchi rimpero Romano di una pro- 

vincia cosi importante, scguirono le feste piü splendide ehe Roma 

abbia viste, durate nientcmeno ehe cento ventitre giorni, secondo 

riferisce Dione, cd alle quaH convennero i legati dellc piü lontane 

regioni, fin dell'India: ^<^ Traianum reversum in urbetn quam pluri- 

mac kgationes a harharis gmiihus et in priniis ab Indis venerunt. Is 

spectacula cdidit dierum untiim vigintl trium, in qnihns inUrdiim caesae 

suni ferne mansuetaeve bestiae milk, intcrdum etiam ad decem tnillia: 

itemque gladialorum decem millia inier se certaveriint ^. Questo se- 

condo trionfo Dacico fu il piü scgnalato , e pari alla grandezza 

della vittoria. 

Rossi ^ opina ehe il passo della Cronaea di M. Aurelio Cas- 

siodoro, ove dice: « His Coss. Tratanus de Dacis et Scythis triiim- 

phavit ^ », si riferisea proprio a questo seeondo trionfo; ma a me 

nou pare, per la ragione ehe ciö sarebbe avvenuto sotto il con- 

solato di Tiberio Giulio Candido e di Au!o Giulio Quadrato, äob 

secondo Muratori ^ proprio nell' anno in cui Traiano aveva ap- 

pena iniziata la spedizione. Sebbene questo punto della vita di 

Traiano non resti chiarito dai fasti consolari, v'ha motivo di cre- 

dere ehe Cassiodoro siasi voluto nferire al primo trionfo Dacico. 

Ma tutta questa discettazione la lascio ai dotti, impereioeehe essa 

sola meriterebbe un volume, per il confronto dei passi piü diffi- 

cili dei varii storici. 
Ora, sebbene il titolo di Dacico fosse stato assegnato a Tra- 

iano dopo la prima   vittoria e il primo   trionfo   Daeieo, questo 

' Pag. 106. 
* Sifilhio, Comp. di Dione, iiella vita di Traiano. 
* Op. cit. iiumero 6J3, 

' M. Aurelii Cas-siodoi'i Croiiicon, Historiao Romaiiae Epitoraae Amstö- 
rodami  1630 pag. 438. 

•^ Op. cit. pag. 406. 
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Arco, insigne, coine abbiani visto, per la preziositä dellc scukure 

e r epilogo delle virtü civili e militari , sacre e profone di lui, 

gU fu eretto dopo ehe egli ebbe ottenuta la seconda completa 

vittcria contro Deccbalo e il relativo trionfo. Narrazione non se 

ne trova negli storici, ma solo qualche accenno, coa nostro ram- 

marico, esscndo andate perdute Ic opere ehe ne trattavano. Plinio 

Sccondo lo accenna in una lettera a Caninio Rufe, il quäle andava 

allora scrivendo in versi Greci le due guerre Daciche, e avrebbe 

dovLito dire di entrambi i trionfl: « Super haec, actos bis trinmphos: 

» qiiorum alier ex invicta gente priinus, alter novissimus fiiit * ». 

Essendo dunque stato eretto U nostro Arco dopo il secondo 

tnonfo Dacico, e manifesto come questo vi abbia dovuto occn- 

pare il posto piü ragguardevole, con una larga rappresentazione 
scultoria nel fregio della trabeazione; laddove vedemmo ehe nella 
tavola XVIII e scolplto un accenno del primo. 

Questa scultura e una vera caratteristica dell'arco di trionfo, 

mancando in quelli ehe son semplicemente onorarii. E se nel- 

l'arco di Tito in Roma, nei due quadri sotto il fornice, vi sono 

pure scolpiti due episodii del trionfo, e se vi erano talvolta le 

vittorie e il cocchio trionfale sull' alto dell' attico per designare 

lo stesso concetto, pure nel fregio si soleva scolpire a solenne e 

imperitura ricordanza la celebritä del trionfo; anche per !a ra- 

gione ehe in ta! sito l'artista aveva maggiore spazio per potervi 
rappresentare il lungo corteo della marcia trionfale. 

Per tal guisa a noi e pervenuto sotto forme sensibili la mae- 

stä del secondo trionfo Dacico, mentre le storie ed i poemi ehe 

lo descrissero furono vittime del tempo. I monumenti, quando 

non souo proprio essi la piü bella pagina di storia, proiettano su 
di questa la loro luce. 

Anche in tale rappresentazione il nostro Arco e grandioso, 
giacche, mentre in quello di Tito la marcia del trionfo e inter- 

rotta sugli aggetti delle colonne d'angolo, nel fregio della tra- 

beazione del nostro monumento e tutta continua sulla ricorrenza 

dellc quattro facciate. II lettore la vedrd interamente rappresen- 
tata nelle tavole XXVIII e XXIX. 

' Lsttera IV. del libro YIIL 
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Le figure non sono tutte d'ugual dimensione per le diöicoltä 

incontrate nel rilcvarne le fotografie , ne completarnente chlare 

per le avarie del marmo; ma, non per tanto, vi si scorge tutto 

quello ehe occorre per una sufficiente cognizione del trionfo, ehe 

ora passo a descrivere, 
Qiumdo Feruditö Giovan Camillo Ross! scrissc la sua opera 

SU questo insignc monumento , le case dci signori Marcbosc di 

Carife e Parzlale vi si addossavano sui due lati minori; ma, come 

dissi ', dopo la venuta di Papa Pio IX in questa cIttA, fu tutto 

isolato. Di manicra die nell'opera del Rossi non si trova disegnato 

e descritto tutto il fregio; ed a suo luogo faro vedere quali parti 

vi mancano. 
£ gluocoforza cominciare la descrizione dalle prime figure 

della fitcciata occidentale, e piu propriamente dalla cantonata tra 

questa e la facciata meridionale, giacche essendo quelle le prime 

ad arrivare al tempio, sono, per tanto, addirittura esse ehe aprono 

la marcia. 
In prossimita della sudetta cantonata (Tav, XXVIII, fig. i.) 

c scolpito un tempio con colonne angolari, dai capitelli ionici 

e dalle basi atticurghe. Nella nostra figura si vedono solo due 

delle quattro colonne d'angolo , ehe fanno da cantonale, e due 

se ne vedono pure suUa facciata meridionale. Una del prospetto 

non e scolpita perche supposta rientrante nel marmo per non 

ingenerare confustone nel fronte del tempio. I muri della cella, 

scompartiti a bozze piane divise da cxnaletti, s'innestano alle co- 

• lonne. L'astragalo del capitello ricorre da una coloniia all'altra, 

cosi come la trabeazione, la quäle e completa di architrave, fre- 

gio e cornice. Questa sostieue il tetto a due pioventi, i quali 

danno nascimento sulle facciate minori a due frontispizii trian- 

golari, ornati, quello ehe guarda settentrione di un disco in ri- 

lievo, e l'altro di una corona di alioro. II tetto, come ben si di- 

stingue nella figura, e formato di embrici e tegole. 
Rossi asserisce ehe questo tempio sia di forma peripUro, ma 

s'inganna. GiÄ, pria d'ogni altro, i Greci non usaion mai di in- 

castrar le colonne nella fabbrica, ed invece le mettean tutt'affatto 

' Pag. 28. 
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isolate; furono i Romani quclli i quali d'ordinario le usarono piü 

a scopo di deconizione ehe di sostegno. E poi diceasi peiiptero 

qucl tempio il quäle, secondo il suo significaio greco, avea le co- 

lonne tutt'iii giro alla cella e staccate da essa, al numero di sei, 

comprese le angolari, nei lati minori, e di uiidici, comprese pure 

le angolari, nei lati maggiori, in guisa da lasciare un portico in- 

torno intorno. 
II tempio ehe vediamo scolpito nei nostro fregio , tutto al 

piü, puö dirsi in antis (prescindendo dalle colonne medianc, ehe 

mnncano , nelle facciate minori e ehe vi dovrebbero essere per 

dir.si tale '), perche questa specie di tempii aveva i pilastri spor- 

genti ai cantoni oltre i inuri della eella Nei nostro easo le co- 

lonne farebbero le veci di quei pilastri. Ove si Jistinguesse nei 

discgno il lato minore dcl tempio, non lo si scorgerebbe guari 

difforme, a parte l'ordine, da quello ehe e scolpito nella tavola 

XVIII. 
II riscontrare Fordine lonico invece del Corintio in questo 

tempio ha fatto dire a Rossi varie inesattezze. £ vero ehe il tem- 

pio di Giove Capitolino, eome lo abbiam visto scolpito nella ta- 

vola XVIII, era di ordine Corintio; ma gli artisti talvoha si ap- 

partavano dalla fedelt;\. E se di sovente, per mancanza di spazio 

e semplicitd del bassorilievo, omettevano il giusto numero delle 

colonne ehe adornavano il tempio rappresentato , non curavano 

neppure di riprodurne fedelmente l'ordinanza architettonica. 

Ad ogni modo quello ehe vedesi scolpito nei nostro fregio 

h il tempio cui il trionfante recavasi a sciogliere il voto ed a 

compiere i saerifizii di rite. 
Le prime due figure presso il tempio sono indubitatamcnte 

quelle di due stipatori, o servi, i quali facevan largo al cortco tra 

la folla, mantenendola a rispettosa distanza. A tale oggetto por- 

tan sulla spalhi sinistra una scopa o granata. Se perö il pubblieo 

non fosse stato tanto indisereto da esser trattato con si vile istra- 

mento , esso poteva servir pure a nettar la via man mano ehe 

il corteo proeedeva. Rossi dice, invcee , ehe qiielli portino sulla 

spalla sinistra le armi, a foggia di bastone o alabarda; altro ehe 

'  Vitruvio, op. cit. üb. III. numero IG c 19. 
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alabai'da, quelle sono scope! QuestI due pcrsonciggi veston Li tu- 

nica solita ehe abbiamo visia neglt altri quadri. Nessun alrro loro 

particolare puö scorgersi, per le molte avarie. 
Seguon due altre figure vestite alla guisa stessa delle prime. 

Quella ehe va appresso sostienc con ambo le mani una cesta di 

vimlni a fronco di cono; nella quäle la prima figura e in atto di 

afFondar la dcstra. mentre colla sinistra gia sostiene qualche cosa 

ehe esprimer dovrebbe un mazzo di fiori. Entrambe hanno lunghi 

capelli ehe in due cioeche scendono sin su gli omeri; per cui si 

vede bene sienü due cam'üU, intesi evidentemente a spargere fiori 

lungo la via. Non mi sembra verosimile Taltra opinione di Rossi 

ehe essi portino dell'uva, a simboleggiare la Dacia. 

Appresso sono scolpiti tre suonatori. Erano i tubic'ml ehe 

andavan cantando a suon di cromba ^; e si appellavano cosi dal- 

I'istrumento musicale chiamato tuha, ehe era una tromba kmga 

e diritta. Perö suonavan pure altri istromenti, quaii iWitüo^ ehe 

era alquanto curvo, il corno, ehe lo era ancor piü, e la huccina 

ehe era una specie di questo ma piü corta ; in tali casi notna- 

vansi liticiui, coruicini e huccinaton. H se questi istrumenti eran di 

bronzo, quelli si dicevano pure aetieatores 'K Siccome questi tre 

personaggi sono molto avariati, non si distinguono perfettamente; 

perö sembra ehe sieno tre tubicini. Vestono la tuniea di sotto 

eome le precedcnti figure, ma indossano di piü una sopravveste, 

chiiisa sul dinanzi, simile al sago cnaiUalo ehe vedemmo nel qua- 

dro XXV. 
Poi vengono due figure vestite dl tuniea, e portanti infilato 

aü'aYambraccio sinistro uno seudo ovale ornato, non rotondo eo- 

me dice Rossi, impereioeche allora sarebbe il clipeo -l Esse hanno 

i eapelÜ lunghi eadenti siigli omeri, nel modo dei due eamilli 

innanzi descritti 1! suddctto autorc supponc ehe essi sieno dei 

gladlatori, ma noii vi sarebbe fondaniento neli'aspetto in eui si 

presentano, eon i capelli lunghi a mo' dei eamilli. Pluttosto son 

dellc allegofie guerresche, usandosl dai romaai di scolpire a titolo 

'   Fei-diiiaiKlo Socomlo, Dclh vitci pubblica doi Romrmi, Napoli 1784, tom. 

II. pag. uö. 
' Nioupoort, op, cit. pag. 371. 
^ Aula, op. cit. vol.  1. pag. 313. 
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di onore anche solo gli scudi dl varie forme sui monumenti. Cosi 

qiiesti diie giovinetti, camilU, ^onan gli scndi qu:ilc insegne guer- 

rcsclie per simbolo del trionto. Forse con h destra reggevano 

pure la kncia astata. 

All'epoca di Rossi, comc ho detto sopra, qui si arrestava la 

partc visibile di questo lato del fregio, essendo coperto il rima- 

iiente dallc fabhrichc della casa Parziale; ma oggi ne vediamo il 

prosicguo, ehe qui appresso descriverö. 

Segue un popo, idcntico a quelli ehe abblamo visti giä nel 

quadro del sacrifizio sotto il fornice (Tav. XXI), con lutto il to- 

race e le braccia denudati, con una corta veste franglata stretta 

alla \"ita da una fascia, e cadente sino al ginocchio; con la guaina 

dei coltelli al fianco destro. Egli, secondo la sua attribuzione ^, 

conduce per la briglia una vlttima, ehe in questo caso e un bei 

toro, scolpito egregiamente, qu^si in tutto rilievo , portante sul 

dorso una stola rlccamente ornata e frangiata ehe gli pende fin 

al di sotto della pancia, ed al collo il capestro, col quäle il popo 

lo guidava con cautela e dolcezza, riguardandosi eome segno di 

cattivo augurio ogni moto, men ehe regolare, della vittima ^. 

Un'altra figura, simile alla preeedente , e scolpita in mlnor 

rilievo sul lato sinistro del toro; nel discgno non hi si discerne 

per un eiuffo d'erbe cresciuto in questo sito, e ehe non si ebbe 

la diligenza di togllere nel ritrarre la fotografia; e un vittiiiiario, 

col capo laureato e recante nella destra distesa una specie di gros- 

so cllJndro eome neü'atto di percuoter la vittima. 

Gli va appresso un aitro vittimario , con eguale vcste fran- 

giata degli altri due dalla eintola ai ginocchi, con la guaina dei 

coltelli al fianco destro, e col capo laureato, reggente sull'omero 

sinistro un vase senza manico, specie di pignatta , detto päkra y 

ove, per lo piü, riponevasl il sangue della vittima. 

Poi viene un altro grnppo di popo.^ toro e due vittimarii eo- 

me quelli descritti, con la differcnza soltanto ehe il vittimario pro- 

cedente alla sinistra della vittima porta suir omcro sinistro una 

^rossa scure con lungo manico. 

' Ferdinanclo Secondo, op.  cit,  tom. II. pag. 56. 

'     ' ILI.       kl. pag. 05. 
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E finalmcnte im altro popo, un toro ed ua vittimario con la 

scure SLill'omero destro completano questo hito de! freglo. Minen 

a. questo gruppo ii secondo vittimario portante la päter.i; certo, 

essendo scolpito sulla cantonata, fu vlttima a sua volta delle iii- 

giurie dcl tempo; e di vero rawisaiisl ancora sulla tegola dell'ar- 

chitravc gU avanzi dei suoi piedi. 
Passiamo ora alla facciata esterna ehe guarda la campagna 

(fig. 2 della tav. XXVIII). 
Sul risaltato corrispondente alla colonna vedcsl uiia figura con 

tunica. fi molro danneggiata, per la quäl cosa non si ra^^^sa piü 

quäle ufficio avesse disimpegnato e quali simboli avesse avuti. 

Appresso a questa figura, nel mezzo del risalto del fregio, ne do- 

vea esiscere altra , a giudicar dal molto vuoto lasciatovi e dalle 

tra^'ce di scultura sulla tegola deirarchitrave. 
Segue 'altra figura di militare con tunica e mantcllo, de] quäle 

sostiene un lembo con la mano sinistra. Essendo simile questa 

figura ad altre ehe incontreremo, e le quali evidentemente sono 

dei prigionieri, opino ehe esso tal sia pure. 
Sulla rivolta di questa sporgenzM vedesi un vessillifero, vestito 

di tunica, coronato di alloro e reggente con la sinistra un'asta, 

alla cui cima e uiia tabella rettangolare con due orecchioni tra- 

peziali agli estremi, cioe della forma ehe vedesi sovente nei mo- 

numenti e negli edifizü romani. Forse vi era seritta qualche in- 

dicazione del corieo, comc il nomc della legione ecc. 
Passati ncl primo intercolunnio, vedesi da prima un vittmia- 

rio con la pälcra sull'omero sinistro simile ai gia descritti. Rossi 

crede ehe ei porti, invece, un prcfcricoh; ma vedemmo ^ giä, par- 

lande dei quadri minori, ehe cosa questo sla e quäl forma si abbia. 

Segne un altro vittimario con la scure levata nella sinistra e 

vestito come i precedenti. 
Appresso a lui va un altro toro con la stola e il capestro 

come i descritti. Se non ehe esso e guidato dal vittimario ehe 

gli va a fianco , sulla sinistra , invece ehe dal popa , come nei 

gruppi antecedenti. Tal vittimario ehe lo conduce porta nella man 

destra una specie di cilindro destlnato a percuotcr la vittima. 

Paff. 189. 
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Seguono altre due figurc con sola timicii, molto danncggiata, 

e per consegucnza poco riconosclbili. 
Quindi viene im personaggio togato neÜa plü splendid;! fog- 

gia, cioe col shms, nmbo e äalteum ^ Ha il capo coronato di al- 

loro, e con la destra sostiene in petto LUI lerabo della toga. Sem- 

bra ehe sla un sacerdote. 
Gli va appresso un uomo con sago cucidlato; cd e V ultima 

figura dell'intercolunnio. 
Sulla rivolta del fregio e scolpito un altro stipatore, similc 

ai gia descrirti. Che sia tale apparisce chiaramente dalla granata 

ehe sostiene in alto, sulla sinistra. 
La prima figura del corpo avanzato, corrispondente alle co- 

lonne che fiancheggiano il fornice^ e quella di un vessillifero con 

tunica. Sebbene sia moho iogora, scorgesi ancora la sua speciale 

covertura del capo , formata , a quanto sembra , di una testa di 

leone chiomata, come quella dei vcssilliferi nei quadri deil'arco di 

Costantino -. 
La seconda figura e quella di un auriga con tunica e cla- 

midc, il quäle con la man destra si sforza a tirar le brigUe di 

due muli, che sembran riottosi a camminare. 

Questi sono appaiati dinanzi uii cocchio semicUitidrico , so- 

stenuto da due ruote con razzi. Nel cocchio soii dae personaggi; 

quello sulla sinistra, porta 11 manteUo affibbiato suli'omero destro, 

cd ha la man sinistra aperta e levata in alto; Taltro ha le mani 

giuntc sui ginocchi, strette da una catena di metallo , !a quäle 

va a girare sul finnco destro del cocchio. Rossi opina ehe quel- 

lo che va a sinistra sia un disertore romano e T altro un pri- 

gione nemico; ma, perche barbuti, io li credo entrambi prigio- 

nieri ncmici. 
Segue immediatamente il cocchio uu militare con tunica e 

clamide, la quäle porta rialzata e rovcsciata suUe spalle da lasciar- 

eh libero il braccio e la mano destra. 

Vien poi un prigioniero, il quäle move frettoloso il passe 

Egli e notevole, siccome l'altro giä veduto, per un manteUo che 

' Vedi pag. 75. 
' Wli Bellori, op. cit. tav. 27 e 3[. 
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in rieche piegbe gli passa dal petto suiromero sinistro e quindi 

per di sotto il braccio dcstro; qucst'ultimo Lembo ei sostiene colhi 

mano in una bellissima posa. Si scorge pure ehe avca la mano 

destra ravvicinata e forse awinta alla sinistra. 
A costui tien dietro un terzo vessillifero, c quindi un'altra 

figura di mihtare  con clamidc e tunica. 
Segue altro aurlga affatto simile al precedente, guidantc due 

buoi appaiati innanzi ad un altro cocchio dalla cassa rettangolare, 

sulla quäle vedesl scolpito un graticcio a doppia crocc, ehe si scam- 

bia per il numero XIX. II carro ha le ruote piene di un sol pezzo, 

ed i bovi hanno le corna e la nuca ornate. Nel cocchio vedonsi 

due prigionieri affluto simiU a quelli dal precedcnte. 
Appresso al carro va un altro militare con clamide , simile 

in tutto a queho  ehe precede rnltimo anriga. 
Quindi vicne un altro vessillifero; c dopo di lui un gruppo 

di prigionieri di minor conto, perche proccdenti a piedi. Questo 

gruppo si forma di due donne e di un fanciuUo. La prima di 

quelle conduce per mano 11 fanciullo, ignaro deUa triste sorte ehe 

tocca ai vinti, essendo In etA da non poter comprendere la im- 

mensitA della loro sventura. Cosi son pur descritti nel trionfo 

di Paolo Emilio ^ i fanciuUi del re prigione. La seconda donna va 

a mani giunte. Entrambe, oltre la veste, portano una sopravve- 

ste. £ notevole il fancluUo per i calzoni lunghi, alFuso Daeico. 

Egli porta pure la tunica ed il mantello simile ai nostri, fermato 

sul petto da una fibbia , e rovesciato all' indietro. L' uomo ehe 

scorgesi in bassorilievo alle loro spalle e un soldato romano. 
Va dietro a questl prigionieri un aUro soldato romano con 

tuniea e elamide. Non si ravvisa se, come dice Rossi, porti fra 

mano un capo della catena con cui erano avvinti 1 prigionieri; ma 

e sicuro ehe tanto esso ehe l'altro soldato alle spalle abbiano l'uf- 

ficio di guidare questi. 
Seguon due vittimarii, i quah con una mano sostengono in- 

sieme una pätem e nell'altra portan eiaseuno un maUeo. 
Quindi un popa, armata la sinistra della solita scure, conduce 

con la destra un'altra vittima ornata come le precedenti. 

* Montfau?on, op. cit. tom. IV. pag. 150. 



20i ARCO   TRAIANO 

Alla sinistra di essa vedcsi II consuoto viUiiiiario con la so- 

litii pätcra suiromero destro. 
Procede, In seguito, un altro vessillifero, e nppresso a ILII va 

im altro gruppo dl prigionieri, formato pure di dut; donne c dl 

un f;incIulIo condotto per mano dalla prima di esse, laddove la 

seconda stringc al seno un tenero bamblno. 

Questo gruppo e piü commovente del primo. 

Le due donne ed il f.mciuUo vestono identicamcnte a quelll 

delFaltro gruppo Alle loro spalle vedesi II sollte romano ehe li 

guida. 
Segne un altro soldato romano con tunica e claniide; ed e 

notevole ehe egl: sla intento a sospIngere con la mano sinistra 

quegli svcnturati. 
Viene da indi un aUro aurlga, guidantc due buoi aggiogati 

dlnanzl ad un cocchio dalle ruote piene e dalla cassa rettango- 

lare. Questo cocchio ha di particolare perö una specie di mantice, 

come nelle nostre carrozze, 11 quäle covre la testa dei due pri- 

gionierl ehe vi son dentro. 
Ultima figura di questo sporto del fregio , proprio accosto 

allo spigolo , e uno del sollti militari romani con tunica c cla- 

mlde, non con la veste senatoria, come dice Rossi. 

Passiamo ora nel secondo Incolunnio di quesla facciata. 

Per primo vedesi il sollte vessüJifero, cui tengono dietro quat- 

tro uomini tunicati, i quali porrano con harre suUe spalle una 

specie di cassa, ornata sul fronte esterlore; suUa quäle vedesi una 

massa voluniinosa elllssoidica, ornata di tanti rosoni in rllievo 

Abbiam visto ^ ehe Tralano ebbe la fortuna in questa guerra di 

scovrire il tesoro di Decebalo sotto le acque della fiumana Sarge- 

zia. Forse questi portatori recano appanto parte di quel  tesoro. 

Va appresso a loro un uomo togato, il quäle certo disimpe- 

gnava un ufficio particolare ragguardevole. Qui forse era messo 

a tcner d'occhio i portatori del tesoro, altrove a non perdere di 

mira e ad accomp:ignare I piü eminenti  prigionieri. 

Egli c seguito da un militare In tunica e clamide, il cui lem- 

bo destro ha sollevato sull'omero e lo trattienc con la mano. 

' Pag. 63. 
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Segue altro militare in sempiice tunica, e regge nelhi m:ino 

destra qualche cosa, ehe piCi noa sl discerne bene. 

Quindi viene un altro vessiilifero; e da ultlmo, proprio nel- 

I'angolo dell'intercoluniiio, un aiiriga, con nii'asta nclhi mano si- 

nistra , il quaie guida due cavalli, scolpiti sul risalto del fregio 

corrispondente alla colonna della cantonata. I cavalli tirano un 

coccliio con ruote a razzi, nei quäle vedesi la solita coppia di 
prigionleri. 

E finalmente suUa cantonata e scolpito un milltaire in tunica, 

simile a tuttl gli altri precedenti. 

Passiamo all;i terza facdata (fig. r, tav. XXIX), il prlncipio 

della quäle ai tempi di Rossi era coperto dalle case dei Marchesl 
di Carife. 

Da prima vedesi (non tenendo conto della figura ehe scor- 

gesi appena appena sfumata sulla cantonata , perche e la stessa 

descritta innanzi, vista alle spalle) la figura di un prigioniero con 

tunica e mantello ripiegato per su l'omero sinistro e per di sotto 

il braccio destro, con nmbo le mani llgate in croce sul dinanzi. 

A prima giunta la si prenderebbe per un uomo togato, come 

quegli alcri tre ehe ho descritti di sopra, ma e indubitato ehe sia 
un prigioniero. 

E seguito da un vessiilifero, cm tien dietro un uomo simi- 

gliantemente vestito, cioe con sola tunica, col capo laureato e re- 

cante nella mano destra qualche cosa ehe somigUa ad un mazzo 
di fiori. 

Queste tre figure son quelle ehe mancano nelle tavolc di 
Rossi. 

Vengono quindi altri quattro porUilori^ vestiti e laureati co- 

me i precedenti; essi, divisi in due coppie, recan suUe spalle le 

barre ehe sostengono la cassa, sul fronte della quäle sono scol- 

piti una testa di bue, nel mezzo, e due festoni ai fianchl. Sulla 

cassa si vedono un vase a forma di patera, quasi semisferica, sco- 

perchiata, ed una grande cornucopia, formata, alla sommiti\, di un 

tronco di cono piü ampio e, sul basso, di un cono ricurvo. In que- 

sti due Utensil! doveasi contenere altra parte del tesoro, proba- 

bihnentc monete cd oggetti preziosi minuti. 

Va appresso ai portatori il solito personaggio laureato con 
30 
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tunica c m;inreIIo, dcl qu;ilc sosricnc con h dcstm il lembo rial- 
zatn suU'omcro. 

Lo segne im uomo in tunicj, il qiiale, per aver Ic iiiani rotte, 

hon si disccriie piOi qnrfle iiflicio ave.sse avuto.. 

Poi vcdesi tin altro vcssillifero; apprcsso lin altro prigloniero 

pedestre a mani giünte, in tutto similc agli altri descrltti; e qniildi 

vengono quattro altri portatori alla foggla dei precedenti. La ta- 

vola ehe cssi recano suUe spalle c oniata come TulEima descritta, 

c so.sticiic una specle üi cassa rettangolare chiusa. la quäle do- 

vcva contenei'e altra partc dei tesoro della Dacia. 

Li segne un personaggio in tunica con il capo lanreato. Egü 

stringc nella mano sinistra, su] petto, nna specie di rotolo, 

E scolpito :ippresso a Inl un altro prigione a mani ginnte, 

nelle vesti e nella posa simile agli altri veduti. 

Poi vengono altri due romani, il primo in semplicc tunica, 

cd il secondo in tunica e clamidc, della quäle con la mano de- 

stra regge il Icmbo ehe gli si rimbocca suiromero. Questa c l'ul- 

tiraa fignra deirintercokmnio. 

SuUo sporto corrispondente alla colonna son tre figure ; la 

prima c di un vessillifero dei solitl; la seconda e di un priglo- 

niero, il quäle procede a mani giunte sul dorso, e veste la tunica 

cd una specie di clamide con fibbia suIl'omero destro; la terza^ 

ehe e l'ultima di questa facciata, c qnella di un romano con tu- 
nica c clamide. 

Sul prospetto ehe guarda la cittä , (fig. 2, tav. XXIX) in- 

nanzi tutto,'suil'aggetto della colonna della cantonata , vcdonsi 

scolpite tre figure, due soldati e un vessillifero, alquanro corrosi. 

Passati nell'intercoUinnio, vedonsi da prima due uomini ehe 

insieme sostengono una ccsta di vimini, a cono troiico,, piena 
di fiori. 

Segne un uomo togato, e quindi vengono altre einque per- 

sone, in varie vesti ed atteggiamenti, molto corrose dal tempo 

da distinguersi a mala pena. Pero scorgesi aneora ehe le prime 

quattro rappresentino dei suonatori, come quelli ehe vedemmo 

nella figura r.^ della tavola XXVIII, essendovi aneora gli avanzi 
dei loro istrumenti musicali. 

Appare pure certo ehe l'ultima figura sia quella di un popa, 
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e pcrclic h:i l;i sü!!t:i vestc cort;i frLingiata ,   c  pcrcbc c ^cgLiita 

d;il!a consueta vittimü. 

Alk sinistra delk qualc distinguesi il solito vluhuario recaiUc 

la patera suU'omero sinistro. 

Un altro vUlimario e neH'angolo tra rintercolunnio e la ri- 

volta dei fregio. 

Sullo spigolo dello sporto e scolpito un altro soldato romano 

assai avariato, cd appresso a lul va un personaggio a cavallo tc- 

nente il braccio destro levato all' indietro. Egli 6 vestito di un 

ricco mantello; c dalla sinistra del cavallo vcdcsi pjndere un largo 

drappo frangiiito. Non sl distinguono piü i ricclii finimentl de! 

cavallo. Rossi sostlene ehe il personaggio a cavallo s'a una donna 

e vada seduto; ma, sebbene molto deteriorato, non pare ehe t.il 

sia; ed apparisce poi cliiaramente ehe non vada seduto ma a ca- 
valcioni. 

fi notevole il militare ehe gli va appresso, psrehe, oltre ad 

una veste piü stretta di quella degÜ altri finora veduti, porta dclle 

cinghie, due in croce sul petto, una ehe avvince !c prime oriz- 

zontalmente , quasi prcsso il eollo , cd una quarta intorno alla 

vita; le prime son eongiunto da un fermaglio a disco ad ogni 

inerocio, e l'ultima e frangiata di bandeile semicircolari ornate. 

Egli e laureato. 

Gli sta sulla destra un prigioniero pedestre, simile ai gia ve- 

duti ; alle spalle del quäle e un vessillifero ne! piu basso rihevo. 

Seguono altri quattro portatori, recanti sulle spalle la solita 

tavola, sulla qualc, perche logora, non si distinguono i particolari 

come nellc precedcnti. 

Appresso a loro va un militarc dalle vesti e cinghie incro- 

ciatc sul petto, simile al descritto da poco. H seguiro da un per- 

sonaggio a cavallo, pure affatto simile al preeedente. 

Vicne dopo un prigioniero (non due come vede Rossi) eon 

Ic mani ginnte sul dorso ; e appresso a lui lui soldato romano 

con tunica e elamide. 

Segne un aurjga, il quale guida due cavalli appalati dinanzi 

un eocchio a ruote con razzi. 

In questo sono due prigionieri. II personaggio sulla destra 

par ehe sia una donna, a giudicare dal volume speciale delle ve- 
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sti; m;i svcnturatamente poco o nulla se ne disccrne pii'i per le 

gravi ingiurie sofferte. Rossi ritiene non solo ehe ma una donna, 

nia ehe sia addirittura h sorella di Decebalo, presa prigionicra da 

Miissimo, gencrale di Traiano, nella prima guerra Dacica K 

Quegli ehe va a sinistra ne! cocchio ha una catena h'gäta al 
polso sinistro. 

Quindi vedonsi scolpiti due soldati romani, l'uno nel mag- 

gior riHevo e 1'altro nel piü basso, entrambi ccn tunica e ela- 
mide. 

Alla loro destra c iin altro prigioniero, con le mani strette 

sul dorso c CDU i calzoni aH'uso dci Daci nella Colonna Tralana. 
Un soidato romano con claraide lo segue, e par ehe lo guldi. 

Rossi vede pure, in mezzo a questo gruppo, ma io non ve lo 

scorgo, nn fanciullo barbaro con la sua veste detta sarcina. 

Poi viene un altro soidato, simile nelle vesti al precedente, 

seguito da altra figura dl militare eon le cinghie incrociatc sul 

petto siccome gli altri deseritti da poco. Esso al presente c moneo 
delle gambe, e poco riconoscibile nel volto. 

A costui va appresso un militare in tuniea e elamide , eol 

capo laurcato. AI suo fianco vedesi un uomo togato, col semplice 

Sinns -, quindi un vessiUifero , e dopo di questo im altro soidato 

in semplice tunica con atteggiamento speciak delle mani, quasi 

avesse retio qnalclie oggetto, ehe poi il tempo  ha distrutto. 

Seguono i soliti quattro portatori, rccanti con barrc sulle 

spalle la tavola , sulla quäle e parte dcl tesoro. Questa e ornata 

sul fronte con festoni, e sostiene una massa, al presente quasi 
in forme. 

Poi vengono altrl due militari; il primo e laureato, il se- 

condo manca della testa e delle gambe. 

Essl sono seguiti da un vessiUifero. Alle spalle di costui ve- 

desi un uomo dal capo laureato, scolpito in bassorilievo. 

A diritta di lui proeede un uomo togato, con la man destra 
reggente in petto il s'tnus della toga. 

Quindi vedonsi ahri quattro portatori con la solita tavola or- 

' SifiÜQO, conip, Ai J)Ioß2, uella vita di Traiano. 
^ P.ie-. 7."!. ^ Pag. 75 
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n;it.i, sLilIii qualc e scolpita una massa. pure quasi intormt;. Quc- 

ste son rultime figure dell'avancorpo. 

Passati aU'intercoIunnio, vedesi sulhi rivolta h figura di un 

militare, ma poco riconoscibile. Cosi pure e perita Interamente 

la prima deU'intercolunnio stesso, non ravvisandossne ehe uu 

pezzo sulla tegola dell'architrave. 

Vien dopo, td e il primo deile figure esistenti, un mÜitare 

in semplice tunica, il quäle e seguito da un altro militare dalle 

cinghie intorno alla vita e sul petto, corae i precedenti descritti. 

Vedesi in seguito la figura di un auriga vcstito di doppia 

gonna, come le vittorle dei timpani (tav. X e XI). Sebbene man- 

cante di una gamba e molto avariato nel volto, dal tutto insicme 

perö traspare ehe sia la figura di una donna, come attesta Rossi, 

e forse una specie di Vittoria , tal quäle vedesi nel quadro del 

trioiifo di Tito dell'arco omonimo. 

Questa figura guida i quattro cavalli della quadriga impe- 

riale ornati di splendidi finimenti. Quellt tirano il cocchio, di forma 
scmicillndrica, convesso sul dinanzi , dove vedon.si scolpite deile 

vittorie; era qucllo ehe appellavasi thensa ^. 

L'imperatore, vestito della toga, vi sta dcntro all'impiedi, non 

seduto come dice Rossi, e guida con la destra le rcdini dei quat- 

tro cavalii _, mentre regge nella mano sinistra qualchc cosa ehe 
oggi piü non si distingue. 

Una figura muÜebrc , in nbito di Vittoria, gli sca ritta alle 
spalle e gli posa sul eapo una corona. 

Sulla sinistra dei cavalli, in basso rilievo, e scolpito un altro 

militare laurearo, recante un'asta appoggiata suU'omero sinistro, la 

quale dovea sostenere qualehe Insegna. 

Appresso al cocchio immediatamente va un personaggio ve- 

stito quasi come colul clie precede 1'auriga muliebre , col petto 

fregiato ed ornato. Rossi suppone ehe sia Lucio Quieto ^ ma 

con quäl fondamento? 

Alle sue spalle va il solito vessilhfero, e quindi galoppa una 

coppia di cavalieri; nel piü rilevato dei quali Rossi   suppone A- 

' Pa,?. 191. 
* Pag. 164 di quest'opera. 
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dr;ano, ma Ic ingiurie han cosi diinneggiato qucste Hgure d;i non 

potersene disceniere ehe picciola cos.i. 

Nelhi rivoha tra questo intercoluiinio ultimo e lo aggetto 

e scolpito im signifero o vessUHßro ehe su, portaiite con h sini- 

stra iin'a.sta, nlla cui c'nia e infilata una .spccie di coi'ona muraie, 

cih'ndrica con due fori sul convesso anteriore. 

Uli altro militare pedestre c scolpito quasi accosto allo spi- 

golo interne del risalto; e finahiiente apprcsso a lut vanno due 

altri cavahcri simili ai prccedcnti. 

Rossi vcde vn altro vcssiUifero dopo di lovo, raa io non vi 

scorgo nulla piLi. Soltanto si distinguc alle loro spallc la faccia 

postcriore de! tcmplo, nel di cui frontone e scolpita una corona 
di alloro. 

Da questa rapida descrlzione il Icttorc avrä desunta una no- 

zione della importanza storica ed artistica ddl trionfo raffigurato 

nel nostro monumento. La storica e accresciuta dal silenzio o dal 

semplice accenno degli scrittori ddl'epoca su di un avveniniento 

cosi grandios:), avendo visto ehe Dione, Sifilino, Marco Aurelio, 

Cassiodoro appena appena Io accennino, e ehe qucst'ultimo non 

lasci intendere neppurc a quäle dei due trlonfi si riferisca. Plinio 

Secondo h menzione di entrambi nella citata lettera a Caninio 

Rufo , il quäle si accingeva a scrivore in ver.si dcüe gucrre di 

'i'raiajio contro i Daci, ma gh scritli di costui nun ci perven- 

ncro. Plinio scriveva all'amico '; « Tu fai henissinio ponendoti a 

» scrivere la gnerra Dacica; imperocche quäle materiale storico 

» c cosi rccente, cosi copioso, cosi vasto , piii poetico inßne c, 

)) mcntrc cosi vero, pur tuttavia cos! ricco di f;itti ehe sanno del 

» favoloso? Parlerai dl niiovl tiuini apcrti fra i campi, di nuovi 

» ponti gittati su i fiumi , di cserciti accampati sulle balze dei 

» monti, di un re, il quäle, privo di scampo alcuno, dopo essere 

» stato scacciato dalla reggia, fu costretto eziandio darsi la mortc. 

» E, sopra tiitto cid, i conseguiti dnc tiionfi, V im dei quali fu il 

ö priino riportato su geiiU iiidoinila, Valtro jn ViiUiiiw. 

E diceva bcne Plinio ehe quosti due trionfi furono il pri- 

mo e   r ultimo conseguiti   dal Romani  sui   Daci.,   impcrciocchc 

' Lettera IV dei libfo N'III, 
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qnello di Domiziano em stato piuttosto uii vitupcro ehe im 
trionfo ^ 

Ora, fni mczzo alle lacune, al laconismo cd alle dispcrsioni 

dei brani di storia scritta , questo frcgio c il monuniünto pii'i 

classico dL4 linguagglo figurato, unu delle paglne piu splendide 
della vita di Traiano. 

La sua importanza artistica poi e mcssa in rilicvo .da divcrsi 
fatti. A partc i prcgi speciali di ciascuna figiira nei suoi piü minuti 

particolari , i qunli a voler tutti descrivere non hastercbhe im 

voliimc , 6 notevole la tecnica di tiitte qiiante e dcllo insicme. 

•Si osseivi ehe 1' arrista romano non niaiicava di quelle regole 

fondamentali clie danno risalto e conferiscono effetto all'opera 

d'arte. Se gli Egizii, i Greci e gl'Itali-Greci trassero daila poli- 

cromia i meravigliosi effetti dci loro colonnati e delle loro tra- 

beazioui, i Romani, ehe quella non usarono, trassero partito dai 

profondi intagli, dai pronunziati aggerti dell'ornato c della scu!- 

tura per accrescere maesta e vaghezza ai loro monumenti. Di tal 

ehe, siccome essi pensaroiio a scavare, nelle parti in ombra, quasi 

intero Tovolo, il dentello, la foglia, cosi ebbero pure il giudizioso 

concepimento di scolpire nel maggior rilievo le figure del fregio, 

dovc, la sopracornice della trabeazione proiettando le sue mag- 

giori ombre, quelle non avrebbero il sussidio delle proprie, come 
nella piena luce. 

£ questa la ragione per la quäle noi vediamo le figure del 

fregio scolpite nel piü gran rilievo. Oggl esse son mutilate in 

gran parte, per cui non puossene ammirare tutta la venustA delle 

forme e dello stile; ma, ciö non pertanto, l'intelligentc puö scor- 
gervi ancora le loro bellezze ed intuire l'effetto meravighoso ehe 
ncllo stato integro dovevan produrre. 

Del resto, relativamente fortunati artisti furono coloro ehe 

scolpirono questi capolavori dell'arte, se attraversc tanti secoli, 

ed alcuni di vandalismo c barbaric, poterono tramandarci questo 

niouumento grandioso, cosi importante per Tarte e per la storia. 

Nota 4. alla sudotta lettora tli Plinio nöiroilizionö citata. 
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It). DELLO STILE DELLE SCULTUKE DF.LL ARCO TRAIAXO 

A BENEVENTO 

In fine del paragrafo settimo' riportui Ic opinioni di Quatre 

merc de Quincv e di Selvatico sui pregl delle sciiltiire del nostro 

Arco, e fcci vedere ehe essi fanno differenza tra quelle degli in- 

tercoluniiii e quelle deü'attico. Ora, dopo ehe abbiamo anaüzzato 

minutamentc ognl singolo quadro, ci riesce piu lieve il compito 

dl csaminare se sia esatta la loro afFermazione. 

Confesso ehe dinanzi all'autoritä di si illustri scrittori io mi 

son preoccupato per un momento, e quasi ml sarei fatto rimor- 

chiare dalla loro opinionc, se non mi fosse venuto a sorreggerc 

il pensiero ehe Tautorltä, per somma ehe sia, non possn imporsi 

a segno da farci ritenere come assioma eiö ehe in ogni tempo 

puo presentarsi al libero esame spogho di qualsiasi preeoncctco. 

Tanto piü ehe ne Quatremcre, ne Seivatieo hanno visto il 

nostro nionumento , devo ritenere ehe il loro giudizio nön sia 

State neppur vergine delle altrui impressioni. Ma ehi per loro ha 

seorto diferenza di stile tra un quadro e 1' altro non ha dovuto 

soffermarsi innanzi il nostro monumento tutto quel tempo ehe 

sarebbe stato necessario a fermare bene i criterü artistiei ; e ha 

dovuto emettere il suo giudizio piü per impressione ehe per con- 

vineimento- Di vero, se egli avesse posto mente ehe le due vit- 

torie nei due timpani della faeciata rivolta alla eitta (tav. X e 

XI) e quelle dei misteri mitriaci in tutti e quattro gli intereo- 

lunnii (ßg. 2. intercahita nel testo) sono di una bellezza e di una 

perfezione quasi insuperabiii, sarebbe entrato in un ordine di idee 

piü complessoj ehe gli avrebbe. richiamate al!a mente altre con- 

siderazioni , e gli avrebbe fatto esdudere la primicra opinione , 
figlia della prima impressione. 

Ingegniamoci adesso noi di fare qualehe analisi, e di poter 

pervcnirc ad un giudizio men subiettivo. 

Pria di tutto io stimo non si possa ritenere seriamente ehe 

il nostro Arco sia stato costruito a riprese , e debbasi ammct- 

tere , quasi senza diseussione, ehe esso  sia stato  completato in 

' Pag. 53. 
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un periodo relativamente breve, e sempre aicun tempo prima, noii 

solo della morte di Traiano, ma ancora ehe Ic Partiche azioni 

egli avesse complute. Fermato cosl questo concetto , ne deriva 

ehe le scnlture ehe lo adornano debbano ritenersi eoevc del mo- 

numento. E, se e cosi, deve ritenersi pure ehe i medosimi artisti 

sieno stati impiegati a seoipire tutti i quadri; e ehe, per tanto, 

una diilerenza notevole di Stile non sJasi mai potuta verilieare , 

ammessa anehe la diversitä di mano, di perfezione e di diligenza 

fra un artista e l'altro. Oltre di ehe, c a considerare ehe la into- 

nazione di stiie nnn la danno gU esecutori ultlml, ma la imprime 

il direttore dell'opera, coiui ehe ne ha eoneepito I'assicme, 

Secondo me la crroneitä dei riferiti giudizii ha dovuto prov- 

venirc dal non essersi posto mente al vario grado di conserva- 

zione di eiascun quadro ed alla diversltii del soggctto. Per riguar- 

do alhi prima quistione noiisi ehe i quadri piü bassl hanno sof- 

ferto le magglori ingiurie, non solo degli uomini, ma ben anehc 

del tempo. Trovandosi essi a migliore portata del bersaglio dei 

monelli, i maggiori rillevi deile loro figure sono stati piu scheg- 

giati o rotti, e le vesti c le sinuositä ed i partieolari loro piü belli 

o arrotondati o distrutti affatto, piü ehe non sia avvenuto per i 

quadri piü alti. Per eonvineersene basta portare 1' esame sopra i 

quadri grandi dell' istesso intereolunnio , dal piü basso a quelle 

deirattico; si rieonoseerä bentostö ehe sla esatta la mia osserva- 

zione. Cosi fa mestieri esaminare partitamente in quattro gruppi, 

primo i quadri delle tavole XIV, XVI e XIX, seeondo quell! delle 
tavole XV, XVII e XVIII, terzo quelli delle tavole XXH, XXIV 

e XXVI, e finalmente quelli delle tavole XXIII, XXV e XXVU, 

a parte per quest'ultimo la mancanza di un gran pezzo, portato 
via da tremuoto ^. 

Oltre a ciö, notisl ezlandio ehe una veste di Ücheni ha rico- 

perto piü i quadri inferiori ehe quelli deU'attieo; la quäl eosa stimo 

prodotta dalle grondaie degli edihzii ehe un tempo si addossavano 

aU'areo e dagli sbattimenti dell'acqua del tetto ehe un tempo l'ha 
rieoperto ^ 

' Pag. 170. 

In una aßtica incisione dsl aostro Arco eoüservata dai sigaori Colle de 
Mta di Bonorento si verie costruita sult attico una~stanzetta ricoverta da tetto. 
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Queste due osservazioni  non  sono si lievi, come a prima 

giunta potrebbcsi credere ; imperclocche il nostro occhlo, nella 

prima impressione, e guidato dalla maggiore o minore preci- 

sione dei contorni e dalla intensitä della luce riflessa delle scol- 

ture, apparendo piu pregevole c'iö ehe per la precisione dei con- 

torni h piü pronunciato , e piü vago ci6 ehe c meno annerlto 
dal tempo. 

Per riguardo alla seconda quistione osservo ehe la diversitä 

dei soggetto ha consigliato l'artista a far entrare nel quadro un 

numero diverso dl figure, di simboli c di particolari; la quäl cosa 

ha fatto riuscir molto differente la composizione di un quadro 

dair altro. Devesi a questa ragione se in taluni quadri abbiamo 

osservato ehe le figure sono dispostc perfino in quattro piani, de- 

gradanti dal rilievo quasi intero al bassorilievo propriamente detto. 

E vedemnio^ ehe, dato questo genere di scultura storica, creazio- 

nc tutta romana, non era possibile evitare il partito delle figure 
dcgradanti da piano e piano. 

Cii posto, se puö riuscir piü vago all'occhio un quadro scul- 

torio nel quäle entri minor numero di figure e queste sieno di- 

sposte nel minor numero di piani, non puossene, a parer mio, 

dedurre solo per questo fatto ehe lo stile sia differente. 

Ma v' ha di piü. Quando il Selvatico e il Quatrem^re de 

Qulncy hanno asserito esservi divario tra le sculture dei quadri 

deirattico e quelle degli intercolunnii, non hanno fatta osserva- 

zione ehe anche i quadri deirattieo presentino molta diversitä fra 
di loro, e ehe i due di sinistra (tav. XIX e XXVII), su ambe- 

due le facciate, sieno difformi assai per composizione da quelU 

di destra (tav. XVIII e XXVI). Ora, ponendo in raffronto i qua- 
dri Ultimi (tav. XVIII e XXVI) con gli altri degli intercolunnii, 

e segnatamente con quelli delle tavole XIV, XVI e XVII, vi si 

deve riconoscere uniformitä di stüe, insieme a quella di compo- 

sizione. Anz! il quadro della tavola XIV, il quäle h il piü basso 

di uno dei due intercolunnii della facciata interna, se si tien con- 

siderazione delle gravi ingiurie sofferte, deve ritenersi come uno 
dei piü belli dei nostro monumento. 

' T'ag. 56 e 57. 
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Osservisi ancora ehe nei qundri delle tavole XVII e XVIII 

l'artista, per lasciare scorgere le figure posteriori, ha usato il rae- 

desimo partito, di scolpire cioe piü hasse quelle anteriori. La quäle 

coincidenza di partito in due quadri, l'uno dell' intercolunnio e 

raltro del fondato corrispondente dell'artico, riconferma ehe unico 

sla il loro stile. Lo stesso dicasi per il quadro della tav. XVI. 

E quäle e quest'unico stile? 

Dopo quanto dissi nel paragrafo 8.° intorno ai caratteri dif- 
ferenziali delle sculturc greche e romana, segnatamente per i bas- 

sorilievi, apparisce chiaro , senza bisogno di ulteriore disaniina , 

ehe le sculture del nostro monumento appartengano alla scuola 

romana, per il genere storico, sconosciuto affatto ai Greci, per 

la disposizione delle figure in piü piani e per i minuti ornamenti *. 

Ma non sarebbe completg il giudizio, se si trasandasse di analiz- 

zare la figura indipendenteraente dalla composizione e dai parti- 
colari di ciascun quadro. 

Dissi ehe la figura nelle sculture del nostro Areo, quando e 

storica, e ieonica, e questo e un altro carattere ehe la fa diffe- 

renziare daUa greca K Ma perö, anche quando ciö avviene, non 

le maneano aicune deile caratteristiehe della figura greea, come a 

dirc la stupenda e spiccata notomia dei museoli, gli avvolgimenti 

piü minuti e delicati delle vesti, i quali danno risalto maggiorc 

alle parti nude. Questi pregi riscontransi in tutti i quadri, eome 

ho fatto rilevare nella loro particolareggiata analisi. 

Di maniera ehe dcvesi ritenere indubitamente ehe le seulture 

del nostro Arco eonservino le buone tradizioni dell'arte greea. II 

ehe spiega e, ad un tempo, rieonferma eiö ehe dissero il Selva- 

tico e il Commendator Rosa \ ehe, cioe, la seultura romana verso 

il declinare dell'impero di Traiano prese un indirizzo affatto Gre- 

co. Qiiindi anehe per questo verso devesi ritenere ehe il nostro 

monumento appartenga ad uno dei piü bell! periodi dell'arte ro- 

mana, e meriti maggiore considerazione da parto degli intelligcnti 
e degli Studiosi. 

' Vng. 57. 
* Pag. 56, 

Hag. 57 di quest'opera. 
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ri. MATEFJALE STRUTTURÄ E MAGISTERO DELL ARCO 

Priii di chiudere questo aipo, sento il bisogno e il dovere, 

ad un tempo, di fur conoscere per quäl mezzo l'csecuzione artt- 

blka di questo monumcnto sia potuta riuscir tanto perfctta. 
Noi sappiamo ciie i romani, a difterenza dei greci, ebbero il 

sistcma dl scompagnarCj per lo piii, Torganismo dalla parte deco- 

rativa. Essi costruivano, cioe, prima Tossatura del loro monumento 

con pictre o mattoni,, e di pol k rivestivano di marmi e di scul- 

turc. Lo stesso sistema vedesi pratlcato nel nostro Arco. 

II nucleo o scheletro di esso e forraato di grossi parallelepi- 
pedi di pietra calcarea comune per le pilastrate e probabilmonte 

di mattoni per il volto dell'attico; e dico probabilmente giacche 

non si ha mezzo per ora come scorgerlo e lo si deve desumere 

dair osservazione portata su altre simiglianti costruzioni, fra le 

quaii c 1'arco del Sagrameiito in questa stessa cittil, dt cui mi 

occuperö nel capo secondo. Attonio al sudetto nucleo son disposte 

le lastre marmoree di rivestimento. 

Quelio ehe nemmeno tutti sanno si e ehe queste stupende 

sculture sieno State lavorate in opera, cioc sieno State ricavate dal 

marmo giä applicato, grezzo o sbozzato appena, suUe facce del 

monumento. Questo, ehe forse a prima giunta sembrerä strano c 

difficile ai profan! dell'arte , riescii';\ vecchio agli artisti. Sicura- 

mento , quei massi di marmo Pario furono pria levigati a per- 

fetto pulimento nei piani di assetto, indi commcs'si con magistero 

sorprendente suÜe f;icce dello scheletro del monumento, c quivi 

poi scolpite diligenteniente. 

Per convincersi di questa veritÄ basta osservare ehe uno 

stesso pezzo comprende ad un tempo un tratto di colonna ed un 

altro del quadro; ehe i giunti d'unione cadono molto di frcquente 

sul corpo d'una stessa figura seultoria; e ehe , ove non .si fosse 

adottato l'enunciato sistema, sarebbe riuscito assai difficile eon- 

servarc tanto accordo c cosi giusta rispondenza tra le p.irti dc- 

stinate ad essere collegate. Ne sarebbero statt sufficienti i modelli 

di gessü ü di scagliola per conservare le giuste c perfette pro- 

porzioni; ne si sarebbe potuto ovviare airinconvenieatc dellt; a- 

varie nei canti e negli spigoli piü delicati dei raolteplici pezzi, nel- 
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l'ascensione e ncl coUocamento. a sho, per quanto gravi c squi- 
site cautele si fossero voIute adoperare'. 

Nei siti; dove- adcsso manca o e scheggiato qualche pezzo 

di.marmo si puö osservare la esattezza dello spianamento nelle 
tacce dci giunti. Allorclie i[ monumento era integro , io credo 

nusciva impossibile distinguere questi e le loro commessure, tanta. 

era la squisltezza del magistero; al quäle il nostro Arco deve la 

fortuna deÜa sua. conservazione attraverso circa diciotto secoli ; 

l.iddove, akrimenti, le acque congelate e le radici delle erbe pa- 

rietarie, facendo leva lentamente nelle commessure, ne avrebbero 

prodotta la ruina in un tempo relativamente breve , cosi come 
succede di tante opere moderne. 

II lettore, ehe e stato cortese e paziente di accompagiiarmi 
.sino a questo punto neU'analisi del nostro Arco, ha potuto for- 

marsenc un concetto piü giusto, ehe non lo abbia avuto pel pas- 

sato, sebbenc la mia penna sia stata impari a1la sublimirA del sog- 
getto. Io spsro perö ehe questo mio lavoro spinga altri, piu com- 

petenti e provvisti di altri mezzi ehe io non abbia avuti, a stu- 

diare questa stupenda opera d'arte, degna essa sola della piu dotta 

e splendida lllustrazione; ehe inclti gli a,rcisti, d'ItaÜa seguatamen- 

te, e gli amarori delle belle arti a spendervi dl proposito una vi- 

sita, oggi ehe le ferrovie hanno tolta la difficolta addotta da Qua- 

tremere de Quincy '. E sebbene Guadagnoli'' abbia sentenziato ehe 

Noi ä ahbiam fatlo Vocchio e non d pare; 

Ma per  un forestiere, e cosa certa, 

La prima volta ehe lo va a mirare, 

Bisogna ehe rimanga a bocca aperta; 

10 consiglio i mici concittadini a smentire l'assertiva di Wey •*, c 

11 incito non solo a guardare, ma a studiare accuratamente, piü 

ehe io abbia poturo, questo prezioso monumento, splendido retaggio 

di quel Senato c di quel  popolo  romano , il cui senno , le  cui 

I'itg.  ] 1 (H (jiiest'opera. 

- Poesie GioL;o.s3 di Autonio Guaia-ßoli, Il Campanüe di Pisa. 
^ Pag.  12 di quest'opera. 
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virtü, il cui valore saranno sempre fonti inesauribili dl sapienza, 
di prudenza e di fortezza. 

Quest'Arco non c soltanto Tapoteosi di un imperatore, ma 
ben anche il monuniento piü splendide ad attestarci ehe i! motto 
« Senatiis Popolnsque Roinanits », ehe si legge nella cartella del- 
Tattico, non fu una vana pompa retorica, ma l'espressione vera, 
la sintesi compiuta dl ciö ehe volle e seppe essere il civis ro~ 
vianns. 
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CAPO II. 
DKLL'ARCO DEL SACRAMENTO 

I.  DESCRIZIOXK   DHI.   MOKUMENTO 

L'analogia della materia ml guida a irattare dell'arco del Sa- 

cramento dopo quello a Traiaiio. 

lo riio intitolato cosi, peichc sotto tal denominazionc !o si 

conosce e lo sl addita qui in Benevento, per omonimia della strada 

ehe vi passa di sotto, la quäle solo nell'anno uUimo decorso, per 

deliberazlonc di questo Consiglio Comunale, ebbe cambiato il no- 
me in quello di Carlo Tone dal fu Senatore Conte di Caprara. 

Perö anche la denominazionc passata non rimonta ad epoca lon- 

tana, giacche ai tempi dell'Arcivescovo Orsini, ehe fu poi Papa 

Benedetto XIU, quella strada si chiamava dei MauUi Vecchi ^ 

Allo sbocco di essa, dl fronte alla casa della famigUa Torre, 

trovasi quest'arco, il quäle presentemente e serrato in mczzo, ad 

Oriente dairospedale di S. Gaetano e da hasse case deli'avvocato 

Ferdinande Torre^ ad occidente dalle fabhriche dell'episcopio; 

per la qiial cosa, ove non vi fosse tin quadrivio dinanzi la fac- 

ciata meridionale, tutto l'antico edifizio sarebhe occLiltato alla vista. 

Cio ehe mi ha sorpreso non poco e il silenzlo di tutti gli 

scrittori patrii intorno al presente monumento; giaeche, per quanto 

io mi sappia, nessuno ne ha parlato o ne ha fatto cenno. Stimo 

' Giordano de Nicastro, op. inetl. citata, a jiag. 15 in nota, 
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ehe non ne abbiano compresa la destinazione e quindi ia impor- 

tanza, se pure non !o han gludicato un rudere informe, non me- 

ritevole di alcuna considerazione. Questo loro silenzio cresce va- 

lore ed importanza aH'argomento ehe ho preso a trattare. 

Nelle tavole XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV e 

XXXV il lettore troverd varii disegni di questo monumento, da 

ine rilevati e ehe aiidrö illustrando man mano^ Avverto ehe fu 

mia cura, innanzi tutto, studiarlo anche in quelle parti ehe dalla 
via non si vedono, avendone avuto l'agio c l'opportunitä secondo 

a suo tempo esporrö; e per sifFatta guisa potei isolarlo tutto da- 

gli edifizii ehe lo serrano. 

Per meglio intenderci, il lettore si immaglni di guardarne 

la facciata meridionale (Tav. XXX), la quäle g!i darä la piii pre- 

cisa fisonomia del monumento. Vedrä due stüobati, uno a destra 

e Taltro a sinistra, su di essi due pÜastrate, sulle quali imposta 

un' areata, e su di questa elevarsi un muro ben alto, per due 

piani, sino a sorreggere un tetto. Pero di questo muro , di cui 

ho omessa una porzione, avendola stimata inutile, dovr.^ imma- 

ginare tolta quella parte ehe sta al disopra deli'arco piü alto, es- 

sende Opera aggiuatavi di poi, siccome meglio in seguito farö 
vedere. 

Siilohati. Ho detto ehe son due. Quello ehe sl appoggia al- 

l'episcopio si vede meglio, presentando due facce completamente 

scoverte, I' una sotto il fornice (Tav. XXXI) e Taltra a mezzodl 

(Tav. XXX, stilobate a destra del riguardante); mentre il secon- 

do presenta scoverta solo quella sotto il fornice (Tav. XXXII), 

essendo occupato a mezzodl dalla casa sudetta deli'avvocato Torre, 

(Tav. XXX, stilobate a sinistra del riguardante). Come di con- 

sueto, ambedue gli stilobati sono corapleti di zoccolo, dado e ci- 

masa, costituiti di grossi parallelepipedi di pietra calcarea comune. 
Ogni stilobate misura in planta, nella grossezza del dado , m. 

6.50 X 3-00 ; val quanto dire ehe e un rettangolo con il lato 
maggiore m. 0.50 piü lungo del doppio del minore (Tav. XXXIII). 

Queste proporzioni sono differenti molto da quelle della pianta 

deirarco Traiano. 

' Le prirae cinque son (ii-segnate ad '/,„„ del Vero, e rultima ad '/„, 
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Lo zoccolo c Ibrmato di due lilari o corsi di parallclepipedi, 

ed e sporgente m. 0.15 In fuori del dado sui quattro fronti. L'al- 

tczza sua e di m. i.io allo sbocco meridlonale , e di m 0,73 

all' imbocco settentrionale dcl fornice , poiche la via scende da 

quesco punt.-) all'altro. Ma, perö, un terapo ess-i era picciol cosa 

piü elevata, come apparisce dal maggior risalto della pietra evi- 

dentlssimo sul fronte dello zoccolo verso repiscopio, sotto il for- 

nice (Tav. XXXI). Con il recente lasrricato, posteriore all'epoca 

delle niisure da me eseguite, il livello della via in quel tratto e 

stato ancora piü ribassato di pochi altri centimetri. 
Ho voluto qui notate questi particolari per fir comprendere 

ehe l'antica via saliva ad un di presse come l'attuale dal larghetto 

Torre alla Piazza del Duomo; ma avrö occasione di ritornare su 

questo argomento. 
II dado, alto m. r.50, e formato di tre filari o corsi di si- 

mili parallelepipedi. Tanto lo zoccolo ehe il dado, avendo i corpi 

di disuguale altezza e le commessure verticali, avvlcendate sl, ma 
non corrispondenti , appartengono al genere di struttura murale 

detto da Vitruvio pseudisodomo ^. 
La cimasa e costituita propriaraente da una fascia , alta m. 

0.51 e sporgente m. o.ij, cioe quanto lo zoccolo, su tutti i lati. 

Essa non e completa suUo stilobate Orientale, mancando di tutto 

il fronte meridionalc e delle corrispondenti rivolte, come puossi 

osservarc nella Tav. XXXT. Forse i pczzi ehe mancano furono 

travolti ncl!e demolizioni di qualche fabbrica ehe vi era stata ad- 

dossata nel secoli scorsi, avendo rilevato daU'antica pianta di quo- 

sta eittä deH'Abatc Cassella ehe in quel posto vi e segnata un'al- 

tra fabbrica, la quäle oggi non esiste. E Ic due scannellatüre ver- 

ticali ehe sono sul fronte mcridionale dello zoccolo di questo sti- 

lobate (Tav. XXX) accennano pure a qualehe eostruzione postc- 

riormente addossatavi, laddove, se si volessero riferire soltanto al 

monumento in esame, non avrebbero ragion d'esserc. 
Ma questi massi di pietra ehe ei si seoprono oggi aila vista 

certamente non eostituivano ehe lo scheletro , non erano ehe il 

nocciolo degli stilobati, e su di essi doveva csistere un rivesti- 

* Vitruvio, op. cit. lib. 11. capo VIII. num. 33. 
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mento di lastroni di marmo cqn sagome proprie, siccomc abbiam 

vcduto neU'arco a Traiano. Basta averlo accennato per ora, perchc 

in segLiito lo farö meglio intendere. 
Pilastrate. Esse si elevano al disopra degli stilobatl (Tav. 

XXX), stringendo in mezzo il gvand'arco del fornice. Fermandoci 

un momento ad esaniinare !e due sezioni verticali BA (Tav. 

XXXI) e AB ( Tav. XXXII) , fo avvertirc ehe il grosso della 

muratura ehe oggi si eleva al dt sopra degli stilobati non e tutto 

antico, e ehe una parte, eioe quella ehe guarda settentrione, e 
moderna, essendovi stata aggiunta dal Cardinale Arciveseovo Ago- 

stino Oregio, il quäle resse questa Archidiocesi dal 1633 al 1635 ^ 
Sulla serraglia dell'arehivolto settentrionale (Tav. XXX,IV) esiste 

ancora il suo stemma, scolpito su di una pletra rettangolare, la 

quäle misura m. 0.40 X 0.60. Sulla cartella sottoposta alle scudo 

vi e la iscrizlone 

AVG. CARD. ORECIVS 

ARCHPVS. BNVS. 

Nelle due sezioni ( Tav. XXXI e XXXII ) si vede preciso 

il distaeeo fra la muratura aggiunta e 1' antica ehe si appariiene 

proprio al monumento, eome si seorge pure bene ehe rarehivoko 

sulla facciata settentrionale, costituito di ventisette eunei di tufo 

trachltico intcrcalati con un filare di mattoni (Tav. XXXIV), 

sia di cpoea moderna. Di modo ehe l'aggiunzioiie h stata prati- 

eata non solo nelle pilastrate , ma ben anche nel volto eon un 

anello di oltre un mctro di larghezza. Pero una porzione di que- 

sta larghezza aggetia fuori Tappombio del dado degli stilobati, e 

per tal causa raggiunge quelia proporzione; mentre, se la mura- 

tura aggiunta fosse in appiombo eon 11 dado sudetto, dovrebbe 

esserc larga appcna m. 0.85. 
Se, dunque , eontro la faeeiata settentrionale non fosse ag- 

giunta !a sudetta muratura, il grosso delle pilastrate neirinterno 

del fornice sarebbe soltanto di m. 4.80, cioe rientrante di m. 0,85, 

' Pompoo Sanielii, Memorie cronologR-he dci Vescovi &\ .^.rcivescovi 

della S. Cbiusd di Deuevento, Xapoli, G\m. Roselli, IG91, pag. 218—L'jjhülli, 

Italia Sacra, colonna 173—Ciaconio, coloona 494, 
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SU ciascuna facciata, dall'appiombo del dndo degli stilobati. Di tal ehe 
suUa fascia o cimasa, in ambo le facciate principali, eravi una grande 
risega, siilla quäle sorgevano le colonne ehe reggevano hi trabea- 
zione. Avrei non voluto anticipare questo giudizio, se non me ne 
avesse porto 11 destro la consratazione delle due sudettc rientranze. 

Osserviamo oni !a forma e la struttura di una di queste pi- 
lastrate sulla facciata mcridionale (Tav. XXX). AI di sopra della 
fascia o cimasa dcUo stilobatc si eleva un altro zoccolo, il quäle 
aggetta di m. 0.14 dalla   faccla  della  pilastrata  nell'interno del 
fornice e sporge m. 0.07 fuori l'appiombo del dado dello stilo- 
batc. Questo zoccolo, ehe e alto m. 0,51, verso il fornice e co- 
strulto di mattoni  per Taltezza di m. 0.355 e per la rimanentc, 
di m. 0.16, e formato da una lastra di raarmo , la quäle si ad- 
dentra di m. 0.90 nella muratura, e presenta uu arrotondamento 
sul fronte neirinterno del fornice (Tav. XXX e XXXVj. Nel n- 
manente della sua grossezza e formato di muratura di ciottoli, 
una specie di quella a gäto o a oaisa o a sacco, detta da Vitru- 
vio emph-clon \ Come nelle facce  interne del fornice , cosi pure 
in quelle parallele esterne, ad Oriente e ad occidente, questo zoc- 
colo aggetta fuori il vivo delle pilastrate. Di maniera ehe, allor- 
qiiando suUe due faceiate prineipali del monumento vi erano le 
colonne ,   tale zoccolo restava incassato   fra di queste  nelle fac- 
ciate secondarie, esterne ed interne, e probabümente non ricor- 
reva fra grintercolunnii delle facciate prineipali. 

Su di esse si elevano due pilastri (Tav. XXX) per ciascuna 
pilastrata, lunghi quanto la lunghezza antica del fornice , mcno 
le riseghe, spessi m. 0,75, e alti, sino all'imposta, m. 1.945. Son 
costruiti di mattoni delle dimensioni di m. 057 X 0-57 X 0'04) 
cioe di lato circa due piedi romani \ eceetto quelli di eollega- 
mento, interpolatamente messi d cantoni , i quali, pur essendo 
quadri, hanno pero i lati metd dei primi , cioe di un piede ro- 
mano eirca. Q.uest'ultimi, per conseguenza, fanno l'ufficio dei mez- 
zi mattoni di Vitruvio \ Le loro dimensioni, adunque, non cor- 

' Op. cit. Hb. II. eapo VIII. niim. 35, 
' II piede romano era di m. 0.293, e si divideva in quattro pollici e in 

sedici dita, owero in dodici polUcü Vitruvio, lib. V, capo X, num. 74, nota 1. 

' Oi). cit. Üb. II, capo III, num. 10. 
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i'ispondono a quelle dei tre generi dl mattoni indicati dal pre- 

detto Liutore, cioc lidhs^ usato piü dai romani a quei tenipl, lungo 

un picde e mezzo c largo uno, e pentaihron e Utradoron, usati dai 

gi'cci, l'uiio di palmi clnquc (jioron significanJo palmo) e l'altro 

di quattro in ambo i lati raaggiori. DI modo ehe la struttura dei 

iiostri pilastri e quella detta dei muri semilakrj ^. 

Tra un pilastro e l'aiiro vi e la muratura a sacco o einpkcton 

(Tav. XXX), simile a quella descrltta per lo zoccolo. Di modo 

ehe ne nascono proprio quelle Ire croste, diie d&Ile frontl ed una 

dellä rieinpitiira in me^^xp, senza concatenamento di filari alternati 
di mattoni , le quali Vitruvio ^ altamente riprovava per la poca 

solidita. Egli aveva ragione, seguendo \ principü razionali dell'arte 

dei fabbricare, ma i secoli trascorsi dalla edificazione dei nostro 

monumento hanno avuto piü ragione di lui, perche questo sta 

saldissimo. Vero e, perö, ehe le due croste della muratura a sacco 

nel nostro caso sono rappresentate da due pilastri, la quäl cosa 

accresce la soHditä dl tat genere di costruzione. 

Come sullo zoccolo, cosi alla imposta dell'arcata dei fornice 

questi pilastri presentano una cornice incastrata nel corpo della 

muratura (Tav. XXXV). Essa e di marmo, ed ha, presso il pul- 

vinare^ l'aggctto massimo di ra. 0.20, mentre quello dei mem- 

bretto piü basso h appena di m. 0.08 dal vivo dei pilastro. 

Questa cornice, della quäle avanzano appena due pezzi, uno 

per ogni pilastrata, neirinterno dei fornice (Tav. XXXI e XXXII), 

e notevole per la sua modanatura, formata, in ordine discendente, 

di un pianetto, d'una gola rovescia, di una gola dirltta, innestata 

immediatamente alla prima, senza altro membretto, e di un ton- 

dlno. Questo innesto di gola rovescia con gola diritta non di- 
spiace affatto, e potrebbesi ritener come esempio per sagome di 

davanzali o parapetti, non meno ehe dl cornice d'imposta. 

Sui due pilastri di mattoni di ciascuna pilastrata (Tav. XXX) 

imposta un volto di mattoni, dei diametro di m. 1.33, con la 

corona di circa m. 0.60, il quäle coUega i pilastri medesimi. E 

notevole ezlandio ehe questi due volti fanno da pulvinare al gran- 

* Op. cit. Üb. 11, eapo Ilf, num. 17. 
* id.       iJ.   capo Vill, imm. 33. 
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d'arco del fornicc , il quäle ha la corona di m. i,oo, cd ö co- 

strulto pure di mattoni. 
Fornice. Questo ha il diaraetro di m. 5,00 c !'altezz;i, calco- 

lata allo sbocco a valle, di m. 7.87. Perö, ove si toghessc dallo 

zoccolo l'akezza di m. 0.37, ehe anticamente stava al di sotto del 

Uvello su-adale, resterebbero m. 7.50, i quali corrispondono ad una 

voka e mezzo il diametro. Ed abbiamo giä visto ^ ehe questa e 

pure la proporzione nel nostro arco Traiano e nell'arco di Tito. 

II quäle riscontro comprova sempre piii ehe essa era !a piü co- 

mune e forse ritenuta caratteristica di siiTatti raonumenti. Laonde 

errano coloro , fra cui il Selvatico ^, ehe la ritengono troppo 

"reve, imperocche eglino prescindono dal concetto ehe isplrö gli 

architetti romani. 
£ a flire ancora un'altra osservazione, ehe uno dei trc raggi 

deiraltezza 6 rappresenUto dallo stilobate; di maniera ehe, se si 

eomplctasse, rimbotte del volto riuscirebbe tangente al piano su- 

periorc deilo stilobate stesso. Cosieehe questo oecupa la terza par- 

te di tutta l'altezza del forniec, siecome ad un di presse vedesi 

pratieato neirarco Traiano. La quäl cosa ribadisee sempre piü ehe 
questi rapporti tra stilobate, diametro e altezza erano earatteristici. 

La rimanente muratura delle pilastrate, al di sopra degli ar- 

ehi e nei loro rlnfianehi, e in parte di mattoni ed in parte di 

eiottoli a gdto (Tav. XXX, a sinistra). 
Un altro arco (Tav..XXX} di mattoni, con la eorona di m. 

0.57 e il diametro di m. 5.30, imposta m. 0.35 al di sopra dclla 

serraMia del fornice. Esso abbraceia tutta la lunghezz;i di questo, 

cd e murato suUe facee meridionale e settentrionalc da muratura 

di mattoni, piü spessa nel basso ehe nell'alto (Tav. XXXI c 
XXXII), in guisa da preseqtare nell'interno, a metä della sua al- 

tezza, una risega larga m. 0.28. II volto h di mattoni identici a 

quellt ehe ho descritti per le pilastrate, eioe di circa duc piedi 

romani per eiaseuno dei due lati. maggiori. 
Allorquando io rileval i disegni di questo monumento potei 

discendere nel vuoto sotto questo volto   per  una  botola ehe vi 

* Pag. 40. 
= Pag. 4G di quest'opera. 
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esisteva in un fianco, sotto la cucina dell'episcopio; ma ora vi si 

pLiö pcrvenire dal vicino ospedale di San Gaetano, al quäle que- 

sto vuoto e stato aggregato da un paio di anni per concessione 

temporanea del nostro Emin. Arcivescovo, ehe ne aveva il pos- 

sesso. AI presente tal vuoto c stato ridotto ad uso di stanza, ed 

e stata aperui una finestra nel muro meridionale, dovc nella Tav. 
XXX si vede appcna segnato un foro. 

Oggi I'intei-no t stato pure intonacato a nuovo; ma allor- 

quando io vi penetrai ia prima fiata vi era un intonaco antico su 

pcrzione delle pareti con avanzi di pitturc c molte i^crizioni graf- 
lite. Supposi ehe fosse servito di prigione in una certa epoca, e 

vi si sicno fatti disccndcre i condannati per hi botola per hi quale 
io vi discesi. 

Sottoposto alla cucina dell'episcopio esiste un altro vuoto o 

camera, il quale, insieme a quella, costituisce un'opera aggiunta 

con murature disparate, ehe io ho ben distaccate nella Tav. XXX, 

al di sopra dell' estradosso dell' ultimo descritto volto, con trat- 
tcggio piü appariscente. 

Da un contiguo sotterraneo dell'episcopio ebbi la opportu- 
nitä di osservare ehe la parete Orientale della pilastrata del no- 

stro monumento e libera dalle fabbriche dell'episcopio stesso, c- 
sistendovi un profondo vuoto \ ed c rivestita tutta di mattoni. 

Di h\ ebbi anche occasione di scovrire ehe parallehimente a detta 
parete esiste ancora una n:uraglia romana, di grossi parallelepi- 

pedi calcarei di struttura pscudisodoim, la quale verrebbe tutta in 

luec, üve si demolisse appenn il cantone snd-ovest del muro del 
giardino dell'episcopio, dovc al presente esiste una fontana pub- 

bhca. Tal demolizione lascerebbe pure isolato il nostro monu- 

mento per due hczc della pilastrata Orientale. Quando trattero 

del Diionio cerelierö di coUegare queste muraglie romane alle al- 

tre opere romane ehe son sotto il braccio occidentale della nave 
traversa. 

Guardando la Tav. XXX, vien fatto di scorgere sulla sinistra, 

m alto^ verso il cantone siid-ovcst, un bloceo di muratura a getto, 

lungo m. 3.00,   altrettanto   alto   c   sporgentc  di  m.  i.io (Tav. 

' Servo d.i pozzo üero. 
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XXXII) dal vivo della pilastrata. Sebbene questa muraturLi si.i an- 

tica, non la si puö affatto riienere coeva del monuniento ehe stia- 

mo esaminando; vi fii aggiunta in processo di tempo, per colle- 

gare probabilmcnte quest'arco a qualche fortilizio innalzato coW 

presso per difesa della cittä. 

2.   QUESTO   MONUMENTO   Vü   UN   ARC.O,  ONORARIO   0   TRIONFALE ? 

OVVERO  UN   GIANO?  O   SOLTANTO   UMA   PORTA ?  ' 

Qiiello ehe non puossi revocarc in dubhio si e ehe questo 

arco, eomc si mo.stra al presente, dal piano stradale sino al di so- 

pra deirestradosso dell'arco piu alto (Tav. XXX), escludendo cioc 

le fabhriche superiori ehe vi furono elevate in epoea a noi molto 

piü vicina, rappresenti lo scheletro di un monumento, cui nianca 

tutto il rivestimento ehe lo decorava. GiAaccennai nel precedente 

paragrafo ehe 1' opera pseiidisodoma degli stilobati probabilmente 

sia stala rivestita di marmi, avendo notato ehe sulte facce esterne 

dei parallelepipedi csistano ancora dei cavi con tracce di ferro e 

piombo ehe servivano a trattenere le lastre di rivestimento. Ma, 

oltre a ciö, e a por mente ehe lo zoccolo delle pilastrate al di 

sopra dello stilobate e di mattoni, e quindi dovetre avere Ü suo 

rivestimento di marmo. E poiche quello, come ora si trova, giA 
aggetta fuori il vivo dei dado degli stilobati , aggetterebbe an- 

cora di piü se vi fosse la grossezza dei rivestimento, occupando 

gÜ Otto centimetri almeno di distanza dal vivo della fascia dello 

stilobate, con la quäle si metterebbe a pari. Evidentemente , a- 

dunque , anche gli stilobati ebbero il loro rivestimento di spes- 

sore almeno eguale a quello del rivestimento dello zoccolo su- 

detto. Ma io stimo lo abbiano avuto ancora maggiore. 
Non cade poi verun dubbio ehe le quattro riseghe suila fa- 

scia degli stilobati (Tav. XXXI e XXXII) sieno servite a soste- 

nere un intercolunnio per cadauna sulle due facciate niaggiori , 

meridionale e settentrionale, del monumento, osservandosi benis- 

simo ehe la muratura antica delle pilastrate rientri ad arte e non 

sia mancante per caso. Dunque ad ogni pilastrata erano addos- 
sate quattro colonne, due sul fronte meridionale e due su quello 

settentrionale, Esse probabilmente si discostavano egualmente dagli 

5i 
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spigoli intcvno ed esterno delle pilnstnite, tenendo considerazione 

dello zoccolo ehe esiste pure nelle facciate occldentale ed Orien- 

tale al di sopiM dcgli stilobati, il quäle avrebbe impedico i! girare 

dclla colonna sul cantone esterno, come vedesi ncirarco Traiano. 

Le colonne sudette leggevano la trabeazione, la quiile non 

doveva sorpassarc, tutt'al piü, ehe di poco l'altczza dell'estradosso 

del volto dcl fornice , essendovi V altezza di m. 6.00 dal piano 

superiore dello stilobate sino al suJetto estradosso, proprio quant.i 
e quella di tutto 1'ordine dell'arco Traiano. Cosicche identiche 

furono ad un di presse le proporzioni deH'ordine ehe era appli- 

cato al monumento ehe stiamo esaniinando. E, se si paragonino 

tutte le altre dimensioni c proporzioni dcl primo a quelle del 

secondo arco, vi si riscontrer;\ molta rispondenza. 
Ritornando un momento sotto il fornice, fo osservare ehe 

il rivestiniento apparisce manifesto essere esistito tra lo zoccolo 

delle pilastratc e la corniee d'Imposta, notandosi ehe quest'ultima 

presenta inferiormente, non meno ehe lo zoccolo una sporgenza 

(Tav. XXXV) di Otto centimetri dal vivo delle pilastrate, oltre 

lo aggetro dcl tondino , la quäle evidentemente rappresenta lo 

spessore di una lastra di marmo. Se non fosse cosi, quella spor- 
genza sarebbe ingiustificata.Eeonseguentemente anche l'intradosso 

del volto del fornice dovette avere il suo rivestimento di eguale 

spessore deli'anzldetto, di maniera ehe i cencimetri ventl di ag- 

getto attuale delli corniee di imposta si riducevano in effccti a 

dodici soltanto. 
AI di sopra della trabeazion:e si elevava l'attico, il quäle viene 

rappresentato da quasi tutto il vuoto dell'arco supenore al for- 
nice e dallo spessore del volto medesimo , complessivamente di 

m. 3,57 di alcezza. Dalla quäle detraendo qud tanto ehe faeeva 

pure parte deil'ordine Inferiore, resta giusto quanto oceorreva al- 

l'attico, cioe una metä dell'altezza del sottoposto ordine. Facendo 

dette calcolazioni, si trova ehe l'attieo era alto metri 3.19, tutto 

Tordine m. 6.38, tutto il monumento m. 12.07, '^''^^ "" ^^^ ""'^' 
tri meno ehe l'areo Traiano. Pero si deve considerare: ehe il mo- 

numento ehe stiamo esaminando aveva le pilastrate su i due fronti 

principali piü strette ehe non sieno quelle dell'arco Traiano, laon- 

de nel primo 1' intercolunnio era piü ravvieinaio ; ehe il fornice 
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delTarco Traiano e piü largo di quest'altro; e ehe in questo man- 

cano le nictte neU'interno del fornico. Ora, so si ticn conto di 

tutto ein, si liconosce ehe l'arco del Sacrameuto conscrvava nd 

fronte le stesse proporzionl dell'arco Tralano. 
Di fatti, siccome quest'ultimo misura ra. 15 51 di larghezza 

sul fronte da colonna a colonna estreme, e m. 15.21 di ahezza 

dal piano di strada, ove comincia lo zoccolo, alla cimasa termi- 

nale deli'attico; e siccome la larghezza del fronte dell'arco del 

Sacramento da im cantone esterno all' altro delle pilaslrate e di 

m. 10.66, cosi, facendo la proporzione, si trova ehe a quest'ul- 

timo dovrebbe corrispondere l'altezza di m. 1200, cioe proprio 

quella ehe in effetti ho trovata c ho segnata poco fa, 
Spero ehe il lettore non stiml pedanterie tiittc queste calco- 

Lizioni e questi raffronti, i quali (mel conceda in grazia) servono 

a chiarir scmpre piü il coneetto ehe gli architetti romani avevano 

le loro formole prestabilite per tali edifizii; ed indagarle non e 

opera vana, oggi ehe non serapre noi seguiamo i princlpü veri 

dcirarte nelle nostre costruzionh 
Da tutto quanto ho esposto apparlsee chiaro ehe l'arco pre- 

sente ha molta analogia con l'arco Traiano. Potrei dunque fin da 

ora eschulere affatto la ipotesi ehe avesse potuto far parte di un 

Giano; ma, po'ehe ai miei orecchi e giunta talvolta questa erro- 

nea interpretazione. anchc da persone di una certa cultura, cor- 

remi l'obbligo di ribattere eon akre ragioni !a falsa supposizione. 

E pria d'ogni altro oceorre spiegare ehe i Gianl crano de- 

gli edifizii, secondo aleuni, inservienti, siccome le moderne hone, 

ai negozianti per le loro eohtrattazioni c i loro negozii; e secon- 

do altri, piü verosimilmente, a difenderli soltanto dalla pioggia 

e dal Sole, allorquando si trovavano in mezzo al Forö ^ I primi 

han forse fondata la loro opinione sul passo di Cicerone -: « Sed 

)) toto hoc de genere, de quaerenda, de coUocanda pecunia, (vel- 

» lern etiani de utenda^) eommodius a quibusdam optimis viris 

» ad mcdiiim lanum sedmtibus, quam ab ullis philosophis ulla in 

» schola disputatur ». Cicerone accenna al Giano di ine::^Q, perch6 

' Selvatiro, op. eit. •1. 3. pag. IfiS—Vasi, op. cit. pag, 39^. 
* Gli Uffizj, DeH'utilo occ, lib. II. cap. XX. iu fiue. 
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lungo Lina via, in ripartiti spazii, ve ne eran tre ehe sl distingue- 

vano con le denominazioni Iami.s snmmus, lanus medius, lanus 

iniits. Erano poi distinti con 1' appellativo Giani perche dedica- 

vansi a Giano , la cui statua solevasi situare suUa sommiti del 

loro attico ^, sebbene Wey asserisca ehe quel numc non ci entri 

per nuUa ^ Si dicevano pure compiü ^ 
Di tal genere dl edifizü avanza in Roma, vicino a S. Giorgio 

in Velabro, solo quelle di Giano Qiiadnfronte, cosl chianiato per 

avere le quattro facciatc eguali. Esso e costituito da quattro pi- 

loni a base quadrata sorreggenti quattro arcate, le quaU nell' in- 

ternö s'incontrano a Ibrmare una volta a crociera. Anticamente 
a ciascuna di quelle arcate corrisponJeva una via; laonde si aveva 

un quadrivio nel sito dove sorge il monumento. 
In Roma pol ve ne erano   molti; in ispecic  Domiziano ne 

aveva fatti edificar tanti ehe un dl sul fronte d'uno di essi fu tro- 

vato scritto in greco APKEI *, cioe hasta; volendo signiBcare ehe' 

era tempo orniai di smettere dal fabbricarne altri. 

Canina •'' riferisce a tali monumenti anche l'arco de Gavü in 

Verona, di cui ho parlato a pagina 11 di quest'opera e ehe Ponza 

riticne sia onorario , quello di Antiochia e quello di Palmira , i 

quali Ultimi, invece ehe da vie, sono fianeheggiati da portiei. 

Ma perö in mancanza di altrc conoseen::e piü complete su 

altri edifizü di slmil natura, convicoe attenerci per il tipo a questo 

di Giano Qnndrifronle. 
Ora io noa trovo nessuna analogia tra esso e il nostro ar- 

eo. A preseindere ehe questo non ha ehe due pilastrate e un sol 

fornice, perche si potrebbe obbiettare ehe gll altri elemcnti sicno 

stati diroccati (sebbene con gh ultimi lavori della eostruzione dclla 

fognatura ehe passa di lä sotto nessuna traccia slasi scoyerta di 

fondazioni riferibili ad esso), e importante far rilevare ehe la base 

rettangolare deile pilastrate molto allungata, oltre i due quadrati, 

non sarebbe stata idonea per un  Giano; ehe le proporzloni e rap- 

' Selvatico, luogo ultimo citato—Canina, op. cit. 
* Wey, op. cit. pag. 287. 
' Vasi, i..l. pag. 398. 
^ Svetoaio, Istoria dei dodiei Cesari, nella Tita tU Domiziano. 
' Op. cit. tav. 195, 113, 
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porti, f;itti da me notare poco fa, dcgii stilobati c dcl fornice, h 

esistenz.i dd gmnd'attico, chiuso, completo (come sclieletro) in 

ogni sua piirte, debbiino far escludere assolutamente quella ipo- 

tesi. Laddove, se fosse stato un Giano, l'attico ehe noi osservia- 

mo avrebbe dovuto prescntare un sol fronte completo. 
Stimo' abbia dovuto trarre in errore hi esistenza di que! mas- 

so di muratura, sporgente (Tav. XXX e XXXII) sull'alto della 

pilastrata occideniale, stimato foise un avanzo della muratura ehe 

coilegava due attici paralieU per di sopra l'arcata occidentalc, nor- 
male alla esistente. Ma si sarebbe dovuto por mcnte eziandio ehe 

quel masso aggetta in pari tempo fuori la facciata minore occi- 

dentale; la quäl cosa eoncraddice Tipotesi da lor messa innanzi. 

E poi, presentando ambo le facciate principali la risega sugli 

stilobati, si tocca eon mano ehe erano tutte e duo decorate di un 
ordine solo, sin sotto il piano dell'attico. Mentre, se si losse trai- 

tato di un Giano, tale ordine 0 non avrebbe dovuto coesistcre su 

una delle due faeciate maggiori, o almeno avrebbe dovuto esserc 

assai basso da permettere ii girare della eroeiera inferiormente al 

piano deirattico, Devesi adunque affatto escludere ehe quest'arco 

sia una porzione di un maggiore edifizio , di un Giano , e non 

un tutto a se, completo in ogui parte del suo'organismo. 
Non mi dilungherö a dimostrare pol ehe non abbia potuto 

servire di porta; sol ehe si ponga mente ehe esso sta in un sito, 

ehe neirepoca romana era Ü eentro della elttä, e non suUa perl- 

feria, devesi escludere anche quest'altra ipotesi. 

Eliminate le due sudette ipotesi, resta chiarito clie quest'ar- 
co era un monumento, o onorario 0 trionfale, a similitudine del- 

l'arco Traiano, dal quäle differiva soltanto nella parte decorativa, 

ma gli era simigliantissimo, come ho fatto vedere, nell'organismo. 

Tornando all'attico delParco presente, il lettore avr.l potuto 

notare ehe il volto ehe lo ricovre, secondo i buoni prineipil di 
costruzione, imposta sulle piiastrate. non sui muri di fronte. La 

quäl cosa ho osservata per ricordargli quanto dissi ^, ehe, cioe, 

non mi pare ben segnato dal discepoh di Vanvitelli, nei disegni 

loro, il volto deirattico dell'arco Traiano. 

• A. pag. 2G. 
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5.   ETA  DEL   MOXUMENTO. 

Sventuratamcnte oggi quest' arco noii presenta ehe il solo 

scheletro, e si e pcrduto ognl vestiglo della sua decorazione, la 

quäle, in mancanza di qualsiasi iscrlzione o alci'O documento, a- 

vrcbbc potmo dimostrarcene l'epoca della costruzione. Avanza sol- 
tanio qucl po'dl coniice d'imposta, ma non sembrami elemento 

-siifficiente airoggeito. Resterebbe a fare le Indagmi suUa struttura 
nuirale degÜ stÜobatl, dellc pllastrate e dcgli archl, nia con poca 

sicurezza dl riusdta , potendoci fare oscillare in un periodo di 

tempo non tanto rlstretto. 

Osservando, perö, ehe 1 mattoni quadrad dei volri del ponte 

Leproso, del quale tratterö In seguito, Hanno Ic identiche dimcn- 
sioni di quelli impiegati in qucsto monLimento, io stimo ehe que- 

sto sia posteriore all' areo Traiano. Ma questa supposizione po- 
trebbe esser distrutta da ulteriori studii, ehe non tralascero di fare, 

o dal rinvenimento di qualche pezzo della deeorazione di questo 

arcü nelle demollzioni   e nei restauri del circostanti edifieii. 
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CAPO III. 

DFLL'ANTICHITA ORIGINE E SITO 

DKLLA CITTA DI BENEVENTO 

DI ALCUNI ANTICHI PONTI PRESSO Dl ESSA 

E   DELl.E   ANTICHE   VIE   CHE    VI   PASSAVANO 

I.   DELL'ANTICHITA,   ORIGIXE  E  SiTO   DI  BENEVENTO   * 

La importanza del siro di questa dtta dovette esser conce- 
pita bcn presto , se tiitri gli autori sono concordi nel rltenere 
ßt;nevento assai piu antica di Roma. Ed una origine assai piü vc- 
tusta le ha assegnata la critica storica, contrastandolc il vanto di 
essere stata fondata dall'etolico Diomedc ^, con nessun rimpianto 
pcl silvcstre cignale di Calidonia. Essa, per contrario, fu fondata 
dagli Osci, ed appellata con greca voce Malles; poi abitata dagU 
Etruschi Tirreni della Cumpanla, e dcnominata con Italico dia- 
letto Malot'iilon, derivazione sempre de! primitivo nome , qulndi 
modificato in arcaico latino Malveiilam allorche venne in posses- 
so dei SannitI Irpini; e in fine trasforniato dai coloni latini in 
BencvcnUtin, quando nel 486' di Roma dlvenne colonia romana ''. 

' Questo paragrafo noii sembri al lettore una digi'essiouo, estraiiea al- 

l'obbiütto ehe ci occupa, invece e un preliminaro opportunissinio per la ini- 

gliore intelligenza di qiiaiito doviv esporre in prosieguo cd un risparmio di 

Qoiose ripetizioni. 

* P. Raff. Garrucci: Le antiche iscrnioni di Benev>entQ , Roma; Tipog. 

Polifflotta, 1875, pag. !0, 17 e seguenti. 

^ Op. sudetta, pag. 1, 14, 10, 18- 

35 
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La cittä antichissima dtn'ette sorgere fra Porta San Loren- 

7.0 ' c Cellarulo ^, cioe, come quasi tutte le citta piü vetuste, nella 

partc piü bassa deU'ampia valle ehe formano I bacini del Sabato 

a del Calore. Jn prosicguo di tcmpo si andö cstendendo verso 

Talto della coUina ehe divlde questi duc fiunii, senza oltrepassare, 

neir epoca imperiale , la curva tra il convento di S. Agostino _, 

quello di S. Domenico e l'altro della SS. Annunziata. Tutto il re- 

stante deli' attuale fabbricato sino al Castello e di epoca longo- 
barda. 

L'argomento piü valido per ritenere ehe rantichissima Bene- 

vento sia stata situata in contrada Cellarulo e !a posizione del ponte 

Leproso, sul quale passava il tratco dell'Appia ehe qui veniva da 

Capua; se il euore della eitta non fosse stato ivi, i romani, ehe 

erano eminentemcnte pratiei, non avrebbero gittato il ponte in 

quel sito dove ne ammiriamo tutt'ora i meravigliosi avanzi; per 

pervenire al quale dovettero girar per tre lati , di mezzodi , di 

occidente e di settentrione, la colHna di S. Feiice , la quale ora 

dicesi pure della Gran PotetiT^a. De Vita ^ mentre aeeennö alla 

maggior brevitd deU'attuale Via nuova per Napoli, la quale tira 

in linea retta verso Benevento sul lato Orientale deila medcsima 

collina, ed entra per Porta Rufina in cittd, non mostro di inten- 

derne !a ragione, quando la disse piü comoda: mentre da questa 

sua osservazione avrebbe dovuto cavare la illazione ehe i romani 

giraron l'Appia per l'altro versante per raggiungere il euore della 
citti\ antica, ehe era laggiü. 

Ma non e questo il solo argomento: vedremo ehe anche la 
via Latina eavalcava il Calore all' estrema puiita di Ceilarulo a 

Pout& Fialto, e In linea retta saliva dolcementc la colüna sin verso 

Porta S. Lorenzo, fra ampia distesa di fabbrieati, dei quali tutti 
i giorni scopronsi e devastansi i vestigil. 

Trasferitavi la colonia romana, la citta dovette necessaria- 

mcnte ampliarsi, e non lo pote nieglio ehe verso Oriente, risa- 

' Da poclii aoüi demolita, tra i palazzi dei ^Marcliesi Pacca e Pedicini. 
* Contrada alle spalla del nuovo tempio della Madonna delle Grazie, ad 

occidente. 

' Thesaurus autiquitatum Beuercntanaruni, tpni. I, pag. 181, nota (a). 
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lendo h collina, sia per la mnggior salubriü , sia per causa del 

soUevamento de! letto del fiume Sabato ; il quäle sollevaniento, 

rendendo piu facili !e sommersloni della bassa pianura, restrinse 
1' area edificatoria. Cosi troviamo gli avanzi dl grandiose tcrme 

presse le miira deüa cittä fra Porta S. Lorenzo e Port'Arsa ', 

nella propricta dei sig." Raffaele Palmieri c Cardona Oliva, acco- 

sto la chicsetta di S. Cristiano; gli avanzi piü grandiosi del Tca- 

tro -, dei quaÜ ci occiiperemo di proposito nel capitolo V , in 

contrada oggi detta Triggio, sempre ncUa parte bassa della cittd, 

sul versante del Sabato; VArco del Sacmmmto , del quäle ho di- 

scorso nel precedente capitolo; e tanti altri avanzi di epoca ro- 

mana, Ma gli estremi rudcri romani ratrrovansi tra le case Sifo, 

Rummo e Manciotti sul Corso Garibaldi , presse la chiesa del 

Gesü e il fabbricato del Liceo-Convitto Giannone, pria convento 

dei GesLiiti. Oltrc qiiesco limite, in quattordici anni di csercizio 

della professione in questa mia patrIa di adozione, non ho sco- 

verto tracce di opere antiche; e pure di scavi di fpnda:iioni se ne 

son praticati moki sotto i niici occhi. Non so se possavl essere 

maggiore argomento per ritenere ehe da questo punto a Castello 

non siavl stata cittä anticamente, e ehe solo nell'epoca longo- 
barda essa vi sia surta. E, come vedremo in prosieguo, quassü i 

Duchi e i Principi longobardi ebbcro la loro Cofte, quivi innal- 
zarono il tenipio di Santa Sofia. Poeticamente Gregorovius ^ motte 

r arce romana e poi la vecchia fortezza longobarda dove oggi e 
ii Castello. Ma di ciö a suo iuo"0. 

Se le cose son cosi, dunque, come io le ho messe in chiaro, 

parmi non abbia fondamento alcuno l'asserzione di BorgJa ', ehe 

da Port'Arsa o Porta delle Calcare '" al Monastero di S. Modesto 

(poco al di sopra delPantico Teatro) non sia csistita cittA antica, 

' Ouesttt porta e situata ad occidöiito nel sito piü basso deirattualo cinta. 
- KiTOiiüaraente craduto aafiteatro dalla maggior parte ilei patrii scrittori. 
^ F. Grogopovius, l>lelle Pttf/lt'e, versioiie dal Tedesco di Raffaele Maria- 

110, Firenne, Bai-bcra, 188?, pag. TG. 

' Stefano Borgia, Memorie Istoriche della Pontificia Cittä di Benetsnto, 
Roma MDCCLXIV, parte II. pag. 360 e sog. in nota. 

* Cosi detta pure per Tegisteiiza delle fornsci per calce e laterisü ivi 
presso. 
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avendo egli letto In antichi documenti rignardanti quella contrada 
l;i dicitura nova clv'itas B^nevcntmia, ed essendo situato colä, se- 

condo lui, l'anfiteatro, ehe d'ordin.irio soleva mettersi fuori la cittA. 

Ho gia arcennato ehe quci ruderi non nppartengonsi ad Anfitea- 

tro, ma a Ttratro, per la qunl cosa sfuma gi;\ il suo prlnio argo- 

mento. L' allro pol e debole dl per se , imperocchc 1' aggettivo 

nova non dcve rlferlrsi assolutamente ad una cittä addirittura 

surta sii di im tei'reno verginu, ma puo ben npplicarsi ad un'al- 
tra ehe sia stiita cdificatn sui ruderi dell'untica, Ncl fntto attuale 

c proprio co.si. 

2     DHLLE   AN'TICIir^   VII-   CliE   PASSAVAMO   PER   Bl'NEVENTO 

E   PRIMIERAMENTE   DEU.A   V!A   LATIKA 

Una fitta rete di vie intersegava il Sannio prima e dopo di 

esser divenuto provincia di Roma ', e delle quali varie attraversavano 
Benevento e il suo terrltorio, essendo''questa citta un sito strategico 

e punto quasi obbligato del commercio con TOriente. Ma, pria 
dei romani, la piü parre delle vie erano rnulattiere', furono que- 

sti ehe prima le muiiirono di ghiaia, c poi man mano lastrica- 

rono !e maggiori. Questo popolo, ehe si levö tant' alto sulle al- 

tre genti, non innalzö soltanto le grandiose moli architettonichc, 
ma , per poter trasferire i siioi valorosi eserciti e sviluppare il 

commercio, costrui vie mcravigliose e gitcö ponti moiuimentali, 

i ciii vestigii ancora tuttodi formano ramniirazione degli intelli- 
gent i. 

Ohre alle notizie ehe ratrrovansi sparse nei varii antichi au- 

tori intorno alle grandi vie dell'impero romano, tre documenti 

ee ne han conservato piü prceise notizie ; essi sono: V IlUierario 

di Auiouluo, quelle GerosoUmitano e la Tavola PeiiHngeriana -; ai 
quali documenti  faremo sovente ricorso. 

' Corcia, storiii delle Due Sicilie, Napoli 184:^. tum.  1, paii-. '.iSl. 

- \,'Itinci'ario An/onin> Augusii b un antico libi'O ita aliiuiii ritoii»!.o del- 

r ijpocii ilegli Aiitouini, il quäle contiene tutte \a )»iii riiiomato via militari 

comlotte por le citta, per Is borgate . por i villaergi a lo poste di ciascuna 

]iroviücia. Ksso b di somiua importanza, \^' Itinerario GerosoU/nüano b del- 

Tepoca Cristiana, e tratta dello vie die allora eraao ancora iq essere mas- 
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La Tavola Peutingeriana * segna cinqiie vie uscenti da Be- 

nevento: il ramo dell'Appia per Caudio e quindi per Roma, una 

via per Sirpium ^ e Sepmum % ehe si congiungeva coii Alife, la 
via Ignaiia per Troia, il prosieguo dell'Appia per Eclaiio e Ve- 

nosa, e finalmente una via per Avellino. Vi tornercmo f^opra. 

Troppo dovrei dilungarmi, se volessi entrare in un argo- 

mento cosi vasto di tntte le vie di questa nostra importante re- 

gione; e non si confarrebbe al lavoro attuaie; rai restringero, per 

conseguenza, a parlare delle sole vie Latina , Egnaüa , Appia e 
Traiana. 

Una delle tre vie ehe Strabone chiamö nobiUssimae vianim * 

(le altre due son V Jppia e la Valerid) era la Lat'ma, cosi detta 

perche menava nel Latio. Essa , uscendo da Roma per la porta 

omonima , correva tra 1' Appia a destra e la Valeria a sinistra , 
sino a CasUino •', ove incontrava V Appia. Passava per Tiiscnlo , 

per il distrutto castello di Algido, per Anagni, Ferentino Fnisino , 

per il territorio dell' antica Fregella, la quäle lasciava sulla si- 

nistra, per hiteramna, oggi Isoletta delLiri, alla confluenza de! 

Liri col Garigliano, per Aquino, Cassino e Teano. A Casilino la 

sime nei rapporti eon 1'Orionto. Questi due ititieravii non vanno sempre di 
accordo tra loro, ne con la Tavola Peutingeriana , la quale prese tal noraa 
dalFessere stata scoverta nslla cittä di Ausbourg, iu Aleraagna, presso un tale 
Coi-rado Peutinger, dottore iu diritto e amante di antichitä. Cluverio la ri- 
tienc, una all'Itinerario di Aiitonino , opera di Ammiano Marcelliuo; altri ia 
riferiscono ai tempi di Teodosio, onla la dissero pure Carla Teodosiana. In 
essa trovansi denotate graficamente le vie ehe negli Itinerarii sono dascritte. 
Vodi Bergier, Tlistoire des grandes chemins de VEmpire Romain, a Bruxel- 
les, 1728, pag. 333, 343. 

' Segmentum IV. 

* Questa citta era a miglia XV[II da Benevento e a miglia X[I da Sae^ 
pinum, secondo la Tavola PeuUngeriaoa. Vedi Corcia, op. cit. pag. 3ä8 del 
tom. 1. 

^ Eslstova sul monte vicino I'attuale paeso, nel luogo dove scorgonsi an- 
cora gli avanzi di grandi muraglie poUgonie. Coreia, op. cit. tom. I. pag. 323. 

* Strabonis, Geogi-aphia, Amstelaedami, MDCCVII, V. p. 237. 
' Cittä distrutta su ambo le sponde del VoUurno. tre miglia pria dell'an- 

tiea Capua. Erroneameiite Sti-abone (luogo di sopra citato) dice, inveea, Cas- 
sino, 11 quäl luogo trovavasi molto piü indietro, discosto assai dall'Appia, e 
sul  corso proprio della Tia Latina. 
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via perdevLi il suo nomc di Lat'ma propriiimcnte, ma da Teano, 

secondo ritiuerario di Antonino, staccavasi im rarao, ehe per Alife 

e Telese menava a Beiievento '. 
Non mi occiiperö a dcscrivere plü particolarmente i! cam- 

mino sino a Telese, ne alrri rami secondarii dcUa stessa via, i quali 

portavano pure a Benevento , per potermi intrattenere alquanto 

sul tratto ehe piü ci intcrcssa da Telese a Benevento. Pratilli as- 

serisce - ehe questo ramo della via Latina traversava il fiume Sa- 

bato al di soito di Pietrelcina, e giungeva in Benevento per un 

luogo ehe diee chiamarsi dal volgo Satita Maria della Strada. In- 

nanzi tutto la via latina non toecava afFatto il fiume Sabato , il 

quäle scorre nel versante meridionale, ma risaliva la sponda de- 

stra del Calore. ß vero ehe il prlmo si scarica in questo, a pie di 

Benevento, ma, riuniti, conservano il nome unico di Calore, sino 

alle sboceo nel Volturno. E poi questo ramo di via non caval- 

cava il corso d' acqua a valle, ma a monte della confluenza del 
Sabato col Calore, a! termine della contrada Cellaruh ^ nel sito 

dove ancor oggi vedonsi i ruderi di un pontej ehe per tanto e 

detto Ponte Fratto, cloe ponte rotto. Questi ruderi veramente non 

si appartengono airantichissimo ponte romano, ma c indubitato 
ehe la via abbia eavalcato cold il corso d'acqua, imperoeehe esi- 

scono ancora sotto l'attuale livello di campagna suffieienti avanzi 

della via romana da questo ponte al nuovo tempio di Maria SS. 

delle Grazie , abbenehe vandalicamente anno per anno li sieno 

andati distruggendo. 
Da due tavole topografiche, l'una della cJttä e l'ahra del ter- 

rltorio di Benevento, alligate al tomo 11 dell'opera citata del Bor- 

gia *, rilevo ehe questi abbia segnato il cammino di questa .via, 

ehe intitola « Strada romana per la via di S. Germano » per la 

campagna Beneventana di Koseto, a partire dail'attuale Ponte Ca- 

lore , accosto la cittä , fiicendola risalire per di sotto la masseria 

' Pi-atilli, oji. ciE. pag. 414. 
' Op." cit. pag. 422 e 423. E seguito auche dal Corcia, op. cit. toiii. I 

pag. 383, con tutti gli.errori. 
* Di sopra menzionata, a pag. 244. 
* Memorie Istoricbe di Benevento. 



Ai^TlCHE ViE- VIA. LATIN'A 25^ 

della Caprara. La quäl cosa non parmi esaita. £ vero ehe tuite h 

vie menavano a Roma, secondo l'adagio volgare, ma, se fosse e- 

satta la idea di Borgia, non sarebbe spiegabUe la esistcnza di PonU 

Fratto in un sito tanto a valle e lontano dal cammino tracciato 

da Lui sulle sue piante topografiche. Invece , sia per 1' ubica- 

zione di questo pontc, sla per l'obblettivo ehe doveva avere la 

via , di convcrgcrc 11 piü brevemente sidla cittä , ehe allora cra 

siiLiata in contrada Cellarulo ', la via stessa doveva svolgersi a 

me2zodi cd occidente della coUina di S. Vitale, secondo !a via nui- 

lattiera ancora esistente a dispctto del vandalismo esercitatovi psr 

sccoli. E la via segnala da Borgia dovctte essere un braccio dif- 

fercnte dal principale, il qualc nell'epoca di mezzo pote dlvenire 
il piu frequentato, quando cominciö Tabbandono delle valli per ri- 

fugiarsi sui colli e sui nionti. E ccrtnmente la via scgnata da Borgia 

percorse Carlo d'Angio, allorche venne a dar battaglia a ManfrediX 

Oltre il ramo ehe da Ponte Fratto entrava immediataraente 

nell'antica cittä •'', un altro dal ponte medesimo continuava il cam- 

mino sulla sponda destra del Calore, cavalcava il valloncello 

Makcagna, e poi, volgendo a destra, dirigevasi un'altra volta in 

linea retta verso 1' attuale citti , secondo e segnato oggi dalla 

mulattiera ehe sola dal vallone sudetto mcnava per la plana dei 

Mazzone a Benevcnto, pria della costruzione del viale per la sta- 

zione ferroviaria. Perö anticamente altrl ponti esistevano sui Ca- 

lore accosto la cittA attualc. Uno cra sito dove al presentc e il 

pubblieo macelio, in contrada Posillipo; e se ne dlstinguono ancor 
bene la spalia slnlstra, in parte di opera laterizia, e, allorquando 

il fiume e in magra, la fondazione di una pila. Di questo ponte 

ha preso le veei 1' attuale , il quäle nella parte piü antlca sotto 

correntc si appalesa di eostruzione medioevale, e nella parte so- 

pra corrente fu costruito dal celebre Vanvitelli *, ehe lo prolungö 

' Vütli a pag. 541. 
- Vo" meüitando un bcevö lavoro suU'itinerario di Carlo d'Angio in quella 

famosa azioiie, sui sito della battaglia e sui ponte presso di cul Manfre-Ji ebbe 
sepoltuia. 

= Yedi pag. 244. 
* Come io feei osservare aniii sono all'egregio amico Prof. Enrico Isei"- 

nia. Vcli la sua Istoria di BeiieTento, vol. 3" pag. 347 e aeg. 

36 
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di un'arc^ita e lo aüargö. Altro ponte era quello dcÜa Maiirella, 

i cLil rudcri scorgonsi ancora su ambo le sponde a moiite del- 

l'attLiale Ponte Calore. Tali rudcri vcramente non sono di opera 

romana; m.i ehe sla colä esistito un altro ponte e fatto sicuro , 

imperocche da qud punto nuioveva iina via roniana la quäle di- 
rigevasi verso la cappella d' Santa Lucia, fiiori Port' Auren, un 

poco piü a valle. Le tracce della quäl via, fiancheggiata da tom- 

be, furono scoperte ed esaniinate da me allorquando, pochi an'ni 

or sono, ivi fu cavata la trincea della ferrovia per Avellino. Que- 

sto ranio s'innestava, sulla campagna a sinistra del Calore, tanto 

con VEgnatia ehe con V/ipp'ut. 
Se e indubitato, dunque, ehe la via Latina, pervcnuta al Ponte 

Pralto, staccava un ramo a destra per entrare immediatamente 

sulla contrada Cellarulo, e poi proseguiva di un aliro bei tratto 

per cavalcare il Calore alla Maurella, e innestarsi alle vle Egnatia 

cd Appia, ehe menavano nei paesi degli Irpini e de! Dauni, de- 

vesi eonvenire con piü sodo eriterio ehe ta citta piü antica sia 

stata situata laggiü , tra Porta S. Lorenzo e Cellarulo. Dlversa- 

mente non saprebbesl spiegare la cpportunitA della costruzione 

di un altro ponte e del braccio di via per la MaureJla. 
La via Latina dove essere piü antica dell' Appia , e la sola 

comunicazione diretta tra Roma e queste contrade, pria ehe l'at- 

tra fosse estesa da Capua a Benevento. 
La Tavola Peutingeriana non segna questa via diretta da A- 

life a Benevento, ma, ivi giunti, distacca un ramo a sinistra per 

Sepino , Sirpio * c Benevento, ed un altro ramo di IX miglia 

a destra per CaJatia sul braccio dell'Appia da Capua a Benevento 

per Caudio. 

5.   DKLLA   VIA   EfiNATlA 

Ho diseorso della via piü antica ira Roma e Benevento. ed 

ora ehe mi trovo d' esser pervenuto pel braccio della MaurcUa 

sulla sponda sinistra del Calore, iuox\ Port'Anrea ^ vogÜo conti- 

nuare il cammino verso le Puglie, secondo il piü antico cammino. 

* Vedi pag. 349 di quest'op^ra. 
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Q_uest.i. via era chiamata cosl dalla clttä di Egnatla, ehe sor- 

geva suir Adriatico , dopo Bari , nel luogo dove oggi dicesi La 

Torrs dt Agna~:(o ^ Ferse quella denominazione non appartcnne 

in origine a rutta la via, ma ad un tratto solamente; nonpertanio 

si e soliti chiamarla cosi tutta intera fin da Benevento. 

£ descritta da Strabone ^, insicme alla via Appla , a partlre 

da Brindlsi, con le seguenti parole , ehe convien riportare intc- 

gralmentc: » Praeterea e Graeda et Asia rectus est Brundusium 

» traiectus, omnesquc huc deferuntur, quibus inde Romain Iter 

» cst. Sunt autem duae vlae, una ^ qna miiU ire possiint per Peuce- 

» tioSj qit-i PedicuU dicnntiir, et Daunios, ac Samnites , Beneventiiin 

» iisgue, qiia in via urbcs sunt Ignatia, Celta *, Netium •', Cann- 
» siiim, Herdonia ". Via per Tarentum, paululum ad laevam defiec- 

» tit. Unlus diei ambltu confecto , in Applani pervenitur , quae 

» plaustris patet: in ea sunt Uria et Venusla, illa inter Taren- 
I) turn et Brundusium, haec In confinio Samnitum et Ln:anoruni. 

0 Coeunt a Brundusio ambae viae aptid Beneventum ad Campaniam » 

AU'epoca, dunque, di Strabone VEgnatia era via mulattiera e l'Ap- 

pia carreggiabilc. Egli, perö, non ci descrive ü rimanente della 

via da Herdonia a Bjnevcnto, e sol ci fa sapere ehe ambo le de- 

scritte vie si riiinivano presse Benevento; ma vi suppliscono gli 

itinerarii e ia Tavola Peutingeriana. 
L' itinerario di Antonino segna cosi 11 cammino per quesio 

tratto da Benevento ad Erdonia: 

Benevento Equotiitico M. P. XXI ' 

Equotutico Aecas M. P. XVIII 

Erdonias M. P. XIX. 

' r^ratilli, o|). cit. pag. 429. 

' Op. cit. lil}   VI. p. 282. 

' Ed era VEijnatia. 

* Dovrcbbe easer scritto  Caelia^ ed t) l'attuale Ceglia (Pratiüi, pag. 439). 

^ Tra Bitonto e Bari, e dalla sue rovine surse Giovinazzo (i'l. id.). 

^ Distrutta, oggi le sue i'ovine vedonsi presso Ordona, ehe fu vasta pos- 

sessione del Collei^io Romano della Compagnia di Gesii (id. id.). 

' La iiiiziali M. P.passuum milUa, diiiotano il raiglio italico di mille pasei, 

corrispendente, secondo Viviani (traduz. di VitrUTio, I. tav. in fine deirope- 

ra) a chilometro ],48148. Le distanze oei primi terapidi Roma coraputarou.si 
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L' itinerario Gerosolimitano lo segna piü purticol.ireggiato , 

asciiingendovi altre stazioni intermedie, a partire da Bcnevciito: 

Mutatio Vicus Foro novo M. X 

Mutatio ad Equuni Magnum ' M. XII 

Mutatio aquilonis M. VIII 

Civitas Accas M. X 

Civitas Herdonis M. XMU. 

La Tavola Pcutingeriana segna a sua volta iin tratto da Bc- 

neventü a Foro novo di m. X , un sccondo da foro novo a Etjno 

Tiilko di m. XU . cd un tei'zo da questa stazione ad Accas di 

ni. XVIII. 
Sebbcne la Tavola del Peutinger si fermi a Troia, scorgesi 

die i! cammino da essa segnato sia lo stesso ehe quello degli i- 

tinerarii, e ehe per le distanze di questo tratto concordi col Ge- 
rosolimitano,mentre rAntonino tra Bencvento ed Equotutico segna 

in meno un miglio, ehe poi riprende fra Troia ed Erdonia, in 

guisa ehe tutta la distanza da Benevento a quest' iiltima risulta 

di miglia LVIII. 
Tralasciando per ora di indagare ii sito dove questa via 

congiungevasi con l'Appia di Strabonc, passo a descriverne con 
magglori particolari il solo tratto da Benevento ad Equotutico. 

Gi;\ dissi - ehe in antico la via Latina eongiungevasi all'E- 

gnazia mediante il braccio per il diruto ponte della Maurella poco 

al di sotto della chiesetta di Santa Lucia, fuori Port'Anrea ; ma 

dalle sue porte per ciaseuna via. raa Augusto le fe coraputare tufte da un 

uiiico putito del Foro Romano, dove pianto il Milliafio Aureo, cosi detto per 

distinguerlo da tutte le altre colonnine milliarie ciie erao messe lungo le vie 

successivamente a distanza di un mifrlio. Di esse alcune osservansi ancora iu 

questa cittä e nei paesi vicini, per i quali passavan le vie roniane: G furono 

illuätrate da varii dotti fin dai secoli scorsi. Ogni coloniiiua i)orta inciso in 

numero romano il proprio milliario ed una iscrizione ehe ricorda il iVincipo 

ehe costrusse o restauro quel tratto di via, 

' Lo stesso ehe Equotutico, corae vedromo in seguito. 

' Pag. 952, 
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nel tempo ehe gid era stato innnlzato l'Arco a Traiano da que- 

sto devesi prender le mosse. La via dunque da esso muoveva , 

e, appoggiando a destra, con Icggiera curva per il suolo occup:ito 

oggi dalla siidetta chiesetta , pervenlva dopo circa mezzo chilo- 

metro al Ponticello ehe cavalca il vallonc omonimo quasi aUa In- 

fluenza nei Calore. 
Ponticello'. £ interessante fermarci su di esso alquanto. Ha 

una sohl kice semicircohire di diametro m. 5,05 c di hirghezza 

ni. 9,So verso hi spalla sinistra e ni. 9,10 verso hx diritta. At- 

tualmente i! volto ha sopra corrente im anello di muratura mo- 

derna di latcrizü, di larghezza mcdia m. 0,57; poi un altro, ed e 

r antichissimo, delKi larghezza di m. ^,85, costituito di regolari 

CLinei di tufo trachitico; quindi un terzo deUa larghezza di m. 1,25, 

pure di rufi, e, come il precedente , pure di epoca romana, ma 

nieno anrico, perche mostrasi aggiunto; e infine un quarto anello 

di nniratura laterizja, molto recente, per la restante larghezza. 

I due anelli di tufo poggiano sopra spalle degli stessi mate- 

riali. I cunei di questa sezione hanno 1' altezza quasi eguale, da 

m. 0,34 a 0,35, e luoghezza varia, ma per lo piü oltre un me- 

tro. Non si puö scorgere, a causa delle moderne costruzioni ehe 

11 serrano, quali sieno le loro rientranze dair intradosso all'c- 

stradosso. E notevole il magistero accuratr.ssimo eol quäle sono 

commessi, per eui le unioni appena seorgonsi da presso. Sem- 

bra ehe per ottenere questo risukato i piani di posa sieno stati 

orsati, cosi eome dissi essere stato pratlcato per quelli dell'Arco 

Traiano '. 
Questo ponticello, il quäle deve ii suo nome giusto alle mo- 

deste proporzioni, ha non per tanto una importanza grandissima. 

Innanzi tutto , per esser sopravvissuto alla distruzione della via 

romana ehe vi passava , ce ne ha potuto conservare un punto 

preziosissimo. Pol la sua strnttura murale di massi regolari di 

tufo trachitico ci attesta , insieme ad altri fatti ehe verrö svol- 

gendo, ehe i piü antichi ponti per questa regione del Beneven- 

tano erano di simile struttura. Esso, per di piü, e rieordato so- 

vente nei documenti dell'epoea longobarda. Cosi negli atti della 

' Pag. 314. 
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trasliizione in Benevento delle ceneri di S Mercurio Martirc ' e 

detto ponticuJus stnictura veteri fahricatus; ia quäle cspressione ci 
attesta tanto TantichitÄ del nome ehe quella della costruzlone E 

nel diplotna del princlp^ Arcclii di riconferma dellc concessioni 

precedenti al Monastero di Santa Sofia, parlandosi di uno dei 
fondi donati, dicesi -: » Seu et qiiod comparavimus In Poriticello 

fl casas cum curtibus suis de Egypto filio quoddam Gerduni que 

n  cst inter du.is vias, una via que vadit ad S. Marcum ^ et  alia 

»  via que vadit ad S. Valentinum *  » 
. Oltrepassato PonticeUo, Ia via cominciava a saür ad occidente 

Ia niezzacosta della collina die scende al Calore , per ridiscen- 

derla di nuovo sul lato di settentrione sino a raggiungere il detto 

fiume a Ponte Vnlentino. poco a monte della confluenza col tor- 

rente Tammaro. 
II Ponte Valentine, a tre luci ed a schiena nel mezzo, e dei 

bassi tenipi. Borgia ^ ritiene ehe qucsto nonie gli spetti non per- 

che sia stato costruito o restaurato dairimperatore Valente , m:i 

per essere esistita ad esso contigua una chiesetta dedicata a S. 

Valentine. E di vero una chiesa esisteva in quella contrada, fa- 
cendone parola il diploma di concessione di Arechi al iMonastero 

di Santa Sofia nel passo riportato or ora da me parlando di Pon- 

ticello. Ed e pi-oprio Ia via Egnazia quella cui ivi si accenna : 

ülia via que vadit ad S. Vaknt'mum. Questo ponte anche da Fai- 

cone e da Pietro Diacono e chiamato di S. Valentino ; poi col 

tempo gli rimase solo il Valentino. Ad ogni modo il ponte non 
e r antico ehe doveva servire al passaggio della via Egnazia; 

forse al primo fu sostituito il presente, altri ruderi non scorgen- 

dosi in quelle vicinanze. 
Appcna eavaleato il fiume Calore, Ia via abbandonava Ia valle 

omoniina, e prendcva a salire Ia sponda slnistra del torrente Tam- 

maro '', per portarsi alla prima stazione, a dieei miglia da Bene- 

' Borgia, op. cit. tom.  1. pag. 227. 
'      iti. iil. pag. 291. Loi'togpafia e autentica. 
" Questa chiesa esisteva al dlsotto deirattuale eamposanto. 
* Quest'altra chiesa era r.elle vicinanze del ponte omonimo sul Calore. 

' Op. cit. tom.  1. pag. 291 e 292, in nota. 
" Corcia (op. cit. tom. l. pag. 327) ritiene elie questo nome, il tjuale del 
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vento, ad Forum Novum, specie di luogo di mercato. Se ne con- 

serva al presente memoria nella denoniinazlone corrotta Fonio 

Nmvo ' della contrada a monte di Paduli. Vi furoiio scovertl og- 

getti antichi di gran pregio ed una colonnetta milliaria col nu- 

mero XII , corrispondente alla distanza da Equotucico -. Come 

vedemmo •', c segnato daila Tavola Peutingeriana c dairitiiiL-ra- 
rio Gerosolimitano. 

Di qua' dirigevasi sotto Buonalbergo al Poiitc ddh Chianche ''; 

il quaie, sebbene malconcio, lotta nncora col tunipo; !ndi per dl- 

sotto Casalbore portavasi sul torrente della Ginestra degli Schia- 

voni , sulla cui sponda siiiistra , allo sbocco nel torrente MI- 

scano , esiste ancora uiia spalla del ponte romano di niassi la- 

pidei ed uii pezzo dell'arcata di mattoni. Da questo ponte la via 

saliva ad Equo Tiitico, la seconda stazione dopo Benevento, a mi- 

glia XVIII da Foro Novo secondo la Tavola Peutingeriana e l'I- 

tlnerario Gerosolimitano, nientre quello di Antonino segna tutta 

quanta la distanza in XXI iniglia, cioe uno in nieno, da Bene- 
vento ad Equotutico 

Questa cittA era chianiata anche, come nell'Itinerario Gero- 
solimitano, Eqiuun Magnnm, perche la voce osca Tuvtiks corri- 

spondeva alla latina Magnus; di nianiera ehe tutta intera la de- 

noniinazione equivaieva a Magnocavallo^ forse per le razze di ca- 

valli ehe potettero esistere in quelle campagne negli antichissimi 

tempi o per una statua dedicata a Diomede ', dal quäle , come 
Benevento, la sl ritenne fondata ''. 

Ebbe una relativa importanza e pubblici monumenti; e per 
essa passavano quattro strade consolari; VAppia Traiam, la Chiu- 

resto e antichissimo, cosi essemlo chianiato nellTtinerario di Atitoniiio, sia <ii 
ori^ne Pelasgica, e foise derivato dal primitivo Totnaro o 2'maro. G\ve \ pe- 
lasgi abbiano abitato quoste regioni e attestato dalle costruzioni pnligoni© ehe 
aiieora avanzano nelle viciiianze di Sepino. 

' E segnata sulle cai-te topografichft ad 1:.'JOOO0 dello Stato Magglore, 
F. !73, r. 

' Corcia, op. cit, tooi. 2. pag. 510 e seg. . 
^ Pag. 254. 

* Vedi carta top. suJetta, F.  173, I, e F.  171   IV. Vi tornerü sopra. 
^ Corcia, op. cit. tora. 2. pag. 514. 
* Garructi, Le antiche iscrizionr, eec. pag. 17. 
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dia  Valcr'm, quelia a Medwlano ad Cohunnam per Boiano e Ve- 

nosa ', e la via ErcuUa -. 
Per lungo tempo fu ignorato il vcro sito di Equotutico, fino 

a ehe il distinto Geografo fnxncese d'Anville ' in una sua escur- 

sione scientifica par queste contrade non 1' ebbe quasi divinato 

nelle vlcinanze di Castelfranco in Miscano. Di fatti esso era nelL- 
piane di S. Eieuterio, a valle di questo paese della nostra pro- 

vincia ^ ma in tenimento di Ariano, (sulla sinistra dcllo imbocco 

della galleria La Star^a della ferrovia Napoli, Bcnevento, Foggia), 

ove si sono scüvertc iscrizioni , oggetti antichi c ruderi di an- 

tichi monumenti. 

' {"JuQ-^ta viii b (Ustiiita iieiritiuerario di Antonino cosi: Itor quo'l a Mü- 

(liolano per Picenum et Campaniam ad Cohimnam, M ost traiecLum Siciüaß, 

ducit M. P. CCCCLVI. Eccone atcuni ti'atti: 

Sniraone civitas M. P. XXVIII. 

Aufilona civitas M. P. XXIV. 

Aesernia civitas M. P- XXVIII. 

Bovianiiin civitas M. P- XVI. 

Super Tania'-i tluvium M. P. XIV. 

All Equum Tutifuni M. P- XXII. 

Segnaü.lo ritinerario miglia XIV o chilonietri 30,741 ti-a Roiano e il 

finme Taramaro , la via doveva atti-avei-sar questo presse Sassinoi-o (veli 

carta topog. sudetta Stato Maggiore, F. IG?, III.), non presso Camiiolattaro 

0 Pontelandolfo, come erroneamente asaerisce Pratilli (op. cit. pag. 42i->). p 

passave per Cofflano (ostremo limite del teniuiento di Moi-eone prasso Circello). 

nebiano (vedi pag. 147 0 I4S di questopcra), Reino, contrada Santa Barbara 

del teniraonto di S. Marco nella valle del Tannnaro, sulla sponda sinistra: e 

dirigersi 0 direttamente ad Equotutico 0 pfima süpr.t Foro Novo. In compro- 

va (ii quanto 'io asseriseo stanno la esistenza ancora oggidi del Regio Tratum 

(grande via pel transito della pastorizia tra gli Abbruzzi e le Puglie) per i 

siti da me uominati, a partiro da Boiano," 0 rantiehitä di questi, ove le scoverto 

di monumenti, tombo, iscrizioni souo assai frequenti. Di piü, solo per questo 

caiiiniino corrispondono le distanze segnate neir itineraiio. E dovette essere 

pnre questa la opinione di d' Anville {Analyse Göographique de 1" Italie, a 

Paris, MDCCXLIV, pag. 220), perchü ei dice ehe questa via passava il Tani- 

niaro suirallineamonto Boiano Equotutico. 

* Corcia, op. cit. tom. 2. pag. 515. 

8 Op. cit. pag. 218. 
* Vedi carte top. citate dello Stato Ma^iora, F.  174, IV. 
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Da Equotutico la via menuva direttamentc a Trola, secondo 

l'itlnerario di Antonino e ia Tavola Peutingerian?; ma forse potc 

passare pure per VcscäUum, 11 quale luogo abitato doveva essere 

non tra Baselice e Roseto , come asserisce Corcia ', ma alla sl- 

nistra di Castelfranco in Miscaiin, tra qiiesto e Roseto, dove oggi 

e il hosco di Vetroscello ^, cloe poco lontano , a settentrione , di 

Equotutico. Facilmente l'autore deU'itinerario Gerosolimltano pote 

scambiare questo FesccUiiini coii la stazione MiUa:^o Aquilonis; 

Impcrocche le VIII miglia ehe egli segna tra Equotutico e questa 

stazione , corrispondentl a chilomctri 14.728 , son poco piili, in 

linea, retta, della distanza ehe eorre tra la contrada S. Eleuterio, 

ove era sito quest' ultimo , e il bosco di Vetroscello. Anzi, sic- 

come nello avvallamento ad Oriente di questo esiste il villaggio 

di Faeh, io suppongo ehe di la sia passata la via Egnazia, e ehe 
VesceUUwi sia stata situ.ita poco oltre, sc non preclsamente ivi, 

Certo cgli e ehe un' Aquilonia sulla via da Equotutico a Trola 

non h stata mai conosciuta 0 mcnzionata. 

4.   DELr.A   VIA   APPIA   DA   ROMA   A   BENEVENTO 

E   DEI   PONTI   TUFARO,   APOLLOSA,   CORVO   E   LEPROSO 

Strabone, come vedemmo ^, la cliiamö, insleme alla Lat'ina 

ed  alla Valcria, iiobilissimae viarnm; Papinio Siatio •• cantö; 

qiia limite noto 

Appia longainm Ur'üur Regina viarnm. 

Questa via deve considerarsl in tre tratti distintl: quello da 

Roma a Capua, l'altro da questa citt;\ a Benevento, e il terzo da 

qui a Brindisi. I! primo fu iniziato da Appio Claudio il Cieco 

nell'anno 442 di Roma, e forse menato a complmento in tre o 

quaitro anni '; ma deve ben intendersi ehe egli lo   rese carreg- 

' Op, cit. tom. 2. pag. 510. 
* Vedi carta top. Stato Maggiore audetta Fol. 174 IV. 
' Pag. 253. 
* I.ib. 2. Silva, in SuiTontino Pollii. 
" Pratiili, op. cit. pag. l-I e aeguenti. Garrucei,   Le atitrche iscrizioui di 

BaütiTento, pag. 30. 
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giabile, e lo lasrricö, tale csseiulo i! piü chiaro Si^nso delU esprcs- 

sione  Appiam viam a s& sie iioiniiialam   magna ex  park diiris la- 

piäihns Roma Capuain conslravit di Diodoro Siciliano '; e quella : 

Post hunc Apphis Claudius Appiam viam i/rau/f dcl Giureconsulto 

Pomponio -. Del resto si intende heiie ehe le vie mulattiere do- 

vettero preesistere pL-r gii stessi luoghi, e ehe le nuove non fii- 

roiio ehe una perfczione di quelle.  Appio non pote  prolungarla 

oltre Capua per la ragione ehe a quell'epoca i ronianl non esten- 

devano il loro dominio al di 1;\ della Campania ^  Non e sicura 
Tepoca nella quäle fu prolungnta da Capua a Bencvento; proba- 

bilmente, pero, dovetto accadcre non si tosto quest'ultima divcnne 

colonia romana, i! ehe k\ ncl 486 di Roma \ Garrucci ^ suppo- 

ne ehe per opera dci censori Q. Fulvio Flacco  ed A. Postumio 

Albino, centotrentoito anni dopo di Appio, val quanto dire nel- 

l'anno 580 di Roma , sia stata cstesa tutta da Capua a Brindisi, 

poggiandosi sul passo di Livio ^   unsores vias glarca extra  nrbein 

snbslriiendas marginandasquc privii omniitm locaverunt, pontesque mnl- 

tis Jocis faciendos. Ma io inteiido ehe questo passo abbia relazione 

alla origine del sistema degli appaki, imperocche forse pel pas- 

sato le vie venivano costruite direttamente dallo Stato. 
Non pare pol verosimile , e Garrucci non vi pose mente , 

ehe dairanno 486, in eui Benevento divcnne colonia romana, al 

580 il tragitto da Capua sin qua siasi fatto per vie mulattiere. 

Dunque, sino a testimonianza in eontrario., deve ritenersi ehe i 
romani abbiano estesa la via a misura del progredire delle colo- 

nie. E per conseguenza, se, come dice lo stesso Garrucci ^, nel- 

Tanno 510 di Roma era stata giA dedotta una colonia in Brin- 

disi, in queirepoca, o poco dopo, devette essere prolungata la via 

sin li\. Per la quäl eosa avremmo: poeo dopo il 442 la costru- 
zione da Roma a Capua . poeo   dopo il 486   quella da Capua  a 

' Lib. 20. 
- Nella 1. 2. § 36. D. de orig. jiir. 
' Garrucci, op. uU   cit. pag. 36. 
* Vedi a pag. 243. 
" Op. ult. cit. pag. 36. 
" XLI, 33 al 27. 
' Luogo ult. cit Vedi pure Piatilli, op. L-U. pag.  19. 
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Benevento . e findmente poco dopo il 510 il prosieguo sino a 

Brindisi. Una magglore disamina dell'argomento mi porterebbe 

troppo fuorl  i confini di questo lavoro. 
Per Opera di chi sia siata prolungata gli storici cd i critici 

non lianno potuto affennar di consenso; ondc me ne tolgo di bri- 

ga anch'io, meno coiiipetentc di loro. 
Non vi e contrasto intorno al corso o topografia dell'AppIa 

da Roma a Benevento: essa, usccndo da Porta Capena, oggi S. 

Sebastiane, passava per Jricia (oggi Albano), Teiracitia, Fondi, 

Formla, Minturno (oggi dlstnitta) siil Liri, Sinuessa (oggi Sessa 

Aumnca), Casilino ', Capua (l'antica, cioe Santa Maria di Capua 

o Capua Vetere), per Galatia o Calatia (presso Maddaloni, e quin- 

di differentc da Caiiil'm, oggi Caiazzo al di !ä de! Volturno), per 

Santa Maria a Vico, Aricnzo, Caudio (il cui sito e controverso, 

mettendolo alcuni ad Aricnzo, altri a Paolise , altri a Bonea ed 

altri a Montesarchio), e finalmente arrivava a Benevento. Qnesto 

tratto da Caudio a Benevento e quello ehe segnatamentc ci in- 

teressa, e su! quäle Pratilli " ha assai errato. 
Tralasciando la discussionc sul sito dell'antico Candium, la 

quäle potrebbeml tirar troppo fuori di carreggiata, passo oltre 

Montesarchio, avvicinandomi a Benevento. 
Ad Oriente di Montesarchio prende a scorrere verso la valle 

del Sabato un torrentc, il quäle conserva per lungo tratto il no- 

me Corvo, e solo In vicinanza di Benevento assume quello di Ser- 

retella. L'Appia, lasciando Montesarchio, seguiva la pianura ehe 

si stende fra questo e il piede d-elle colline ehe fan da scarpa al 
monte Taburno , e si appressava al sito dovc oggi e la ripida 

discesa di Sfcrra CavalJo. Ma di qua doveva seguir altro corso 

ehe quello della presente via rotabile; forse appoggiavasi alla mez- 

za Costa del colle a sinistra, e per causa dei franamcnti vi dovfe 

scomparire ogni traccia di antico. 
Scendendo, perveniva di poi ad incontrare per la prima volta 

il torrente Corvo al luogo dove dicesi Tiifara ed esiste 1' antico 

ponte omonimo, fra i tenimenti di S. Martino Sannita e Monte- 

* Voili a pag. 249. 
' üp. cit. pag. 399 e seg. 
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sarchio sulla sponda sinistra, e di Roccs Bascerano sulla spond.i 
destra. 

Ponte Tnfaro fTav. XXXVI)—Comc quasi tutti i ponti ro- 

mani, c a schiena nel mezzo. Ha tre luci semicircolari, la cen- 

trale di diametro m. 9.00, le laterali di 7.50. Le piie e !c spalie, 

oggi completamente interrate per il soHevamento del letto del 

torrente, son di grossi massi lapidei a bozze. Sono interrati, per 

conseguenza anclie i rostri, i quali esistono solo nella faccia sopra 

corrente. La larghezza de! pontc , misurata tra le due facce a 
monte e a valle, c di ra. 6,50 ; il fronte delle pile , cioe la di- 

stanza di un'arcata dal!' altra e di m. 5.50 Tanto le arcate ehe 

i timpani ed 1 miiri di accompagnamento soii di massi lapidei 

a bozzc , come le pile e le spalie. Una fascia di simili pietrc , 

alta m. 0.60, sporgente m. 0.30, scende, su ambo !e facciate, dal 

mezzo della sommit.i del ponre vcrso le due sponde sin sotto 

il piano stradalc präsente. Su di essa si eleva il parapelto ; ma 
l'esistente e moderno. 

Sul culmine della schiena sopra corrente, in niezzo del para- 

petto, siccome scorgesi dal discgno, si eleva im masso lapidco, 

a!to m. 1.80, largo sul fronte 0.88, spesso 062, sagomato in ci- 

ma a semicilindro. Sul fronte interno, cioe verso la strada, pre- 

senta uno spccchio in incavo di m. 0.55 X i-oo, il quäle do- 

veva contencre qualclie epigrafe, oggi perfettamente distrutta. Sui 

fianchi della parte cilindrica ha due incavi, dcstinati evidentemcnte 

al suo sollcvaniento e ponitura a sito. Stimo ehe questo masso 

iin dallorigine sia staro situato sul detto ponte, poich^ ricordo 

averne notati di simili, e ripetuti su tutta ia lunghezza del para- 
petti, in aitri ponti antichi. 

Neila facciata a valle sono incastonate altre due pietre lapl- 

darie rettangolari, l'uua nel muro di accompagnamento sinistro, 

l'altro nel timpano tra l'arcata maggiore e la sinistra; ma non vi 

si leggono affatto piü le iscrjzioni ehe doveano al certo contenere. 

Questo ponte dove molto sofFrire nei secoH scorsi, ed esscre 

restaurato con gli stessi massi ehe lo componeano; imperocche que- 

sti, sebbene si ravvisino quasi tutti antichi e della stessa cpoca, 

meno pochissimi, pur tuttavia non sono al posto nel qualc nella 

primitiva costruzione furono situati.  Anche  dando  uno sguardo 
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alla figura piiossi scorgere a prima giunta  h veritA de! mio as- 
serto. 

Una specialita cli que,sto pontc son pure i cunei dellc arcatc, 
i quali, invecc di esser tutti L'guaÜ da formare 1'armilla egiial- 

mente ]arga intornü intorno, come vedremo negli altri ponti av- 

vicinandoci a ßcnevcnto , sono di varia lunghczza, t: tagliati a 

squadro nel capo superiorc, da presentare due giunti, l'uno ver- 

ticale, r ahro orizzontalc, al posto della curva di cstradosso ; dt 

gulsa ehe s'iiinestavano ai corsi orizzontali dei tiiiipani c dci iiiuri 

di accompagnamento. Quesca comblnazione di biigne fu molto 

imitata e ripetuta dai nostri arcliitetti del rlnascim^nto sullc fac- 

ciatt; di pubblici e privati edifizii. 

Garrucci S nelia descrizioue dell'Appia da Caudio a Benevento, 

forsc intcnde parlare di questo ponte, qiiando dicc: « Dopo ehe 

ij hl via aveva valkato Tlsclero, ehe e il primo fiiime ad iiicon- 

!) trarsi da chi cntra nelLa valle Caudina, c passato per Candinm 

i) e per le osterie di Caudio, Catidi cauponas, memorat'a da Ora- 

11 zio, girava in eosta il monte Mauro ^, scendendo sotto Apoi- 

» losa, ove scorre il fiume Corvo , aneor povero di acqua e quasi 

» presso la sua sorgente: ivi gittarono 11 ponte i duumviri di Bc- 

>•> ncvcnto, di ehe ci e garantc la cpigrafe rceata di sopra. II 

n ponte vcduto da me e antieo, ma non puo dirsi di quella eo- 

1) struzionc primitiva; e sappiamo ehe fu rifittto da Severo ranno 

" 19S per deposizioiie della lapide letta ivi da Ciriaco d'Ancona 

" (Momms. op. cit. 1409), non piü veduta dopo di lui, e da me 

» inutilmente cercata. In essa e scritto ehe. Settimio Severo e 

)) Antonino siio figlio avevano rifaito da capo il ponte eaduto 

.« per vecehiezza: PONTEM VETVSTATE DILAPSVM A SO- 

))  LO SVA PHCVNIA RESTITVERVNT   « 

Pare ehe V autore faccia uon poca eonfusione: la iserizionc 

eui egli prima si riporta, e ehe dovrebbe, secondo !ui , riferirsi 

alia primitiva eostruzione di questo ponte , c la seguente "^ ehe 

egli dice aver trovata  « ali'incile di un mulino niessa capovolra 

' Le aiiticliG i.-^erizioni di Beneveiito, pag. 41. 
' Vedi ciirta topog. Stato Maggioi*.} 1,50000, Fol. 173. Ul 
S Op. ultinia cit. p;tg. 37 e 28 (Q. W). 
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« e con c.male aperto nel mezzo per farvi  scorrerc !a tavola  o 

11  piinconu ;tlhi saracincsca: » 

C . AVF       A'S . C . F 

C . F\'F        VS     C . F 

vi NDFX 
Iir  , Vir QVINQ 

PONTEm D . S . S . P     C 

ErOHm Q . PROB 

CONs TAT 

HS . .       I ÜO 00 '   - 

AJ essa assegna una data tra il 684 e il 709 di Roma, laonde 

saremmo neircpoca della rcpubblica. Ma quäle e questo mulino 

dove egii  ha letta talc iscrizione? Non ce !o dice. 

Di piü egÜ non precisa hene se intcnde parlarc del ponte 

Tiifaro, del quale ci sciamo occiipando, ovvero di quelle di Apol- 

losa, intermedio tra questo e quello detto Ponte Corvo, al quale 

poi salta in seguito a pie pari. 
La iscrizione ehe egli accenna in ultimo, riportata pure da 

Grutero -, e la seguente: 

IMP. CAES. L   SEPTIMIVS SEVERVS PIVS 

PERTINAX POXT. MAXIMVS TRIB. POT. VI 

IMP. CAES. M. AVRELIUS ANTONINVS 

AVG. IMP. SE\'ERI AVG. FIL. TRIB   POT. 

PROCOS. PONTEM VETVSTATE DILAPSVM 

A SOLO SVA PECVNIA RESTITVERVNT 

Qiiesta iscrizione istessa , ehe il Grutero riferiscc prope Be- 

nevmtnni in via Appia, De Vita ^ e Borgia * attrihuiscono, come 

vedremo, al ponte Leproso; di maniera ehe neila Incertezza non 

si sa a quale dci due 0 pure ad altro ponte attribuire , perche, 

come vedremo, altri ne esistevano presso Benevento. Quindi non 

' Qi'este cifi-Q ult'ine itidieaiio la spesa di 22 mila sesterzii, 
* Pag.  1030, n. 2. 
' 0[>. cit. pa»-. 181  in nota. 
* Op. eit. (ora. H, pa^. 06, in uota. 
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sappiamo nc quando fu costruito , ne da chi, ne in qu.il tempo 

restaurato il ponte Tnfaro, dei quäle ci stiamo occupando. Quei 

restauri, pero', fatti con poca arte e nessuna cura, non ml sem- 

brano dl epoca roman.i. 
Da qucsto pnnte con corso a.s5;i! piano la via girava in ampia 

curva, da dcstra a sinlstra, la sponda destra del sudetto torrente, 

raggiungendolo la seconda volta al ponte ancora esistente detto 

äi JpolJosa, fra il tenimento dl ApoIlosa a scttentrione e quello 

dl Cbianche dt Ceppdonl a mezzoJi. 
II ponte detto TrcsanU ^ sul vallone di S. Giovanni e tutto 

moderne, ma deve occupare il sito delTantico scomparso. 

Ponte di ApoUosa (Tavola XXXVII) — Lo si trova indicato 

sulla carta topografica dello Stato Maggiore ^ con la denomina- 

zione Pontä dei MoUiii, perche ivi accosto c iin mulino detto dl 

JpoUosa, con iina tavcrna ; ma qiii !o si riconosce da tutti sot- 

to qneila datagli da nie. E di v-ighissime forme , sebbene oggi 

non si possano animirare compiutamente a causa dello interri- 

mento di una gran parte dell' altezza delle pile e delle spallc. 

Dalla incisione, la quäle ne rapprescnta la facciata sopra corrente, 

si scorge ehe ha tre luci, la maggiore di diametro m. 9 10, le 

laterali di m. 3.12, a pieno centro tutte e tre e col sesto mo- 

vente esatraraente da sopra la fascia d' imposta. Questa 6 alta 

m. 0,465, e aggetta m. 0.35 dal vivo. Le püe sono larghe m. 2.70 

e lunghe m. 6,15. 
Anche questo ponte e tutto di massi lapidei. L'archivolto di 

tutte e tre le arcate ha costante larghczza, di m. 1.20 nella prin- 

cipale, m. i.oo nelle sccondarie; soltanto il cuneo alla chiave b 

piü alto degli altri. Sopra corrente le pile hanno i rostri. E scom- 

parsa la fascia ehe coroiiava il ponte e sosteneva il parapetto antico. 

Come si scorge dalla incisione, anche questo ponte e a schie- 

na ncl mezzo. Esso ha quattro muri di ac:ompagnamento, due 

per ognuna delle sponde ; i quali anticaraente si slargavano con 

una rivo'ta in fuori ad una certa distanza dalle testate, appena ciofe 

ricominciava la via, come e additato da un pezzo, avanzante an- 

•  Ye.n carta topog. Stato Maggiore 1:50000, F. 173. 11. 
»        Id. id. id. 
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cora intatto, del nuiro sin;stro di accompagn.imcnto sopra cor- 

rente (qui h rivolta sta a circa m. 12 oo ddla luce niinore), ehe 

e quello a sinistra di chi esamina h figura , e non appariscente 

per effetto delle plante ehe sonovi interpo.ste. Da questo pezzo 
di mnro e da quello segnato coa la lettera A nell'angoto destro 

dell'incisione si rilcva pure ehe i sudetti miiri di accompagna- 

mento erano di opera reticolata, opiis reticnlaliini, eseguita cün 

molto magistero. I tasselli o quadrucci di pietra calcarea ehe hi 

compongono hanno il fronte quadrato di lato m. 0.085, e son 

rientranti oltre m. 0.20. Questo genere dl struttura miirale, ehe 

era molto in uso ai tempi di Vitruvio ^ ei ei dice esser molto 

venusto, ma facile a fendersi; per la quäl cosa cousigliava a riem- 

pirne lo interno di minutaglie eon molta e buona malt.i. Vera- 

mente, se dobbiatiio giudicare da questi saggi arrivati sino a noi, 

e in eondlzioni tanto sfavorevoli, perehe in lotta continua da se- 

eoli con le piene del torrente, dobblam rltenere per lo meno ehe 

rautore non abbia compiutamente ragione. Egli dove riferirsi a 

eattivi saggi; ma, adoperando buona malta, anehe questo genere 

di struttura in certe eondizioni puö riuseir solido. Nell'esempio 

nostro trovo ehe a eomporre la malta fu adoperato il rapillo vul- 

canico, abbondante qui nella vallata del Sabato. 

Ritengo ehe questi muri di opera retieolata sieno stati ag- 

giunti dopo, essende dl un genere troppo dlverso dall'opera la- 

pidea pseudisoäoma del ponte. 
Dopo la testata destra di questo ponte per la lunghezza di 

m. 40.00 avanzano aneora le sostruzioni della via Appia, fatte di 

minutaglie dl tufi; poi segue una interruzione, lunga m. 50.00, 

dovuta alle erosioni del torrente, e quindi rieominelan le sostru- 
zioni un'altra volta, emergenti dall'alveo di questo. Quest'ultimo 

tratto , eostituito da una murazione a getto con ghiaia e ciot- 

toli , grossa quanto doveva esser la larghezza della via, fu fatto 

per opporlo all' erosioni del torrente Sopra di essa sono aneora 

alcuni grossi lastroni ealearei, di quelli ehe dovevano pavimentare 

la via ; il quäl flitto   smcntisee  1' affermazione di  Garrucci ^ ehe 

* Libro II. capo VIII. 
* Op. ult. cit. pag. 36. 
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l'Appia dn CapiKi a B.-nevcnto non sia st.ita histrloitLi di selci. 

Attraverso tanti secoli queste sono State divelte e impicgate nel- 

le costruzioni sparse nella campagna prossima ; ma in parte si 

rinvengono ancora :il loro antico posto sotto gli interriinentt 

moderni. 
Indi !a via girava !a sponda sinistra del mcdesimo torrcnte, 

e, iuternaiidosi alquanto verso occidente scconJo una corda del- 

r ampia lunata di esso, portavasi ad incoiitrarlo per la terza volta 

alFantico ponte eslstente, detto Corvo, in contrada Ciaiicelle, del 

tenimento Beneventano, Qui fa mestieri fermarci un tantino. 

Trascrivo un brano del Pratiili ^: Presso al XXV nülliano 

trovansl in poca dhtan:^a Ira hro due piccioJi viUa^gl, appdlali Chian- 

che e ChiancheteUc presso aW Appia; ml chiamat'i, come altrove si l 

dem, daiia di^ione latina plancae, ehe sono (secondo Festo gram- 

matico) tahulae planne et quadraü Uipides, quaU erano le seki del- 

rApp'm '\ Si scorge a prima giunta ehe rautore fu tratto in er- 

rore dalla coesistenza dei due paeselli Chianche e Chianchetelte in 

provincia di Avellino, mcssi a confine con que.sta di Benevento, 

SU due colli della sponda destra del fiume Sabato, molto lungi 

dai luoghi di cui ci stiamo occupando. Invece ii Chianche pel territo- 

rio del quale passava VJppia e quello ehe ho nomin.no di sopra, ed 
e frazione del comune di Ceppaloni. Esso resta, seguendo il corso 

dell'Appia, a destra del ponte Tresanti, di sopra cennato, suUa col- 

lina ehe dai Ciardelli, presso i monti del Fartenio, si stende sino a 
Benevento, ove prende il nome di contrada Montecalvo. Dal lato 

di occidente lungo il suo piede serpeggia ii torrente Corvo. 

II Ciancella poi non e villaggio, ma contrada , la quale a! 

presentc e costituita dalla collina ehe si eleva dal fiume Calore, 

gid riunito col Sabato, appena dopo lo sbocco in essi del torrente 

Corvo \ Pero anticamente tale denominazione doveva compren- 

dere anche la bassa campagna pianeggiaate a pie del coUe Pino; 

altrimenti non si saprebbe spiegare lo accampamento ehe vi mise 

' Op. cit. pacr. 402- Copio Pellogrini, App. alle anticli. \\ Capua, pag. 351. 
* Anche il ponte antico sotto Buotialbergo della via EynaÜa, corno VQ- 

demmo (pag. 257), e ehiamato al presente delle Chianche. 
* Vedi carta topog. ccnnata, F. 173, II. 
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Rugglerl nel 1138, secondo Falcone: Et inä:. amotn cxircitti {Roge- 
riusj Rex costrametatiis est prope B^neventiun in loco uhi dicitur Plan- 

cellae. E di f.itti e piu nmmessibilo ehe Ruggiero .si sia nccamp.ito 

sulhi piana in prossimitä di Ponte Corvo, di fianco la via Appia, 

ehe in un sito fuori mano, quäle e TattLiale contrada Ciancella, 
scparata dalla cittA dallo immenso letto ehe vi forinano i due fiu- 

mi riiiniti, Sabato e Calore. 

Anche De Vita ^ rilcvo c eorresse l'errore di Pratilli riffuar- ö 

do a Chianche e Chmncheklh: 

Ponte Coivo (Tav. XXXVIII), Di questo ponte, come dcgii 

alti'i due, dei quali ho discorso, la ineisione rappresenta la fae- 

ciata sopra corrcnte. Come rilevasi da quella , e tutto di massi 

hipidei, a bo::^:^i' o biigne, eome gli alrri duu deseritti, Es.so, a dif- 

fcrenza degli^ altri ponti romani ehe ho studiati in queste viei- 

nanze, prescnta solo due arcate, eguali, del diametro di m. 7,50, 

cd a sbicco, la qua! eosa non pare sia stata pratieata sovente da- 

gli antiehi. Ha la soHta faseia d'imposta, alta m. 0,45, sporgente 
m. 0.30. L' uniea siia pÜa Im il rosti'o sopra eorrente. I eunei 

delie armille, le quali girano eon le eurve d'intradosso e d'estra- 
dosso eoneentriehe, son kinghi m. i-.oo- Manca al presente la fa 
seia a livello stradale, perduta atrraverso i-secoÜ. I muri di ae- 

eompagnamento suUa sponda sinistra girano in eurva per bei tratto 

da Oriente ad occidente. Sulla sponda destra sopra co;rente havvi 

iina specie di miiro d' ala , e sotto eorrente quello di aeeompa- 

gnamcnto, il quäle volge bruseamente a sinistra. Sopra uno dei 
niassi lapidt'i del primo corso inferiore di questo muro e segnato 

il numero IIII, il quäle non so sc sia eapitato ivi , insieme eol 

masso, easualmente, o vi s'a stato inciso per la numera^'one dei 

ponti, a partire da Benevento; forse v.i piii la prima ipotesi. 

Questo ponte ha una speciale importanza a eausa del su- 

detto suo ultlmo muro di aeeompagnamentn, i! quäle, ripiegando 

bruseamente verso ojcident^ , segna il girare della via Jppia da 

qiiella partj. Di fatti essa volgeva in curva alla mezza-costa per 

dietro i! fabbricato delta masscria de! fratelH Zimparelii di S. Leu- 

cio , c andava a raggiungere ^ pel cammino della   via campestre 

' Thesaurus antiquitatum Senecentanai'um, pag. 180 e 181, 
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esistente per di sopra hi casinctt.i del sig. Francesco del Basso , 
il vaUone S. Vito. Sulla sponda destra di questo, in un fondo ora 

acquistato da Antonio del Basso, esiste qualche rudere ehe si ap- 
parrenne a sostruzioni della via Appla; e poco piü a monte, sul 

ciglione destro dello stesso vallone scorgonsi gli avanzi di qual- 

che Villa, consistenti in muri retlcolati, ehe si elevaiio dairalveo, 

e in pareti decoraCe di stucchi e pitture. 
Seguendo ancora la via campestre al di la del vallone, dppo 

poco si arriva al colle S. Feüce, sulla cui falda occidentale girava 

la strada alla mezza-costa; nia le franc vi hanno distrutca ognl 

traccla. Bisogna pcrcorrere un bei iratto fra le brülle argüle in 

convulsione, pria di poter riprendere Je tracce dell'antica via, poco 

a monte deU'antico Camposanto di Beuevento, detto di S, Cle- 

nientina dalla chiesa omonima. 
Qm riappariscono gli avanzi dei muri di sostegno della via 

in Opera reticolata. Ivi, a monte di quella, nel fondo dci signori 

Beri, ammirasi tuttora un avanzo di mausoleo di opera laterizia, 

intorno al quale gira una base attlca con risaltl di parastate, di 

buonissimo gusto. 

Dopo pochi passi la via raggiunge il fiume Sabato, e lo ca- 

valca sullo storico ponte Leproso, ehe imprcndero a descrivere mi- 

nutamcnte. Perö prima vogÜo rilevare un errore di Borgia '. Egli 
dice ehe la via girava per la contrada Ciancella ^ giungeva al 

ponte della Serretella \ ehe dice trovarsi diruto ai suoi tempi, .e 
di Id pervcniva al ponte Leproso. Ora il ponte della Serretella, 

ancora esistente, ma restaurato, e siruato troppo a valle del Ponte 

Corvo, allo sboceo nel Calore giA riunito al Sabato, e la via a- 

vrebbe dovuto percorrere sulla sponda sinlstra de! torrente una 

curva oziosa per raggiungcrlo, mentre da ponte Corvo a ponte 

Leproso il eammino tracciato da mc c molto piü breve *. 

' Op. cit. parte II, pag. 67, nota (1). 
' Vedi pag. 209 di quesfopera. 
' Dal Poote Corvo il torreate lascia il nome Corvo e prende quollo di 

Serretella. 
* Vedi carta topog. State Maggiore 1:50000, F. 173, II. Ivi il ponte Ser- 

retella, cui si riferisce Borgia, e quello dove e segoata la quota 113, alla con- 

fluenza col Calore. 
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Ponte Leproso o Lebbroso^ o dci Lebbrosi ( T.iv. XXXIX, XL 
e XLI ). 

La etimologia dcl nome De Vita - vuole attribulre alla slmi- 

glianza ehe ha con ia Icbbra h scabrositä delle bugne lapidee delle 
qiiali e costituita hi parte antica; nia non c accettabile questa sua 

opinione , avcnJo simile struttura anche gli altrl tre ponti ehe 

abbiamo studiati finora. Borgia ^ 1' attribuisce alla probabile esi- 

stenza dl un ospedale per i lebbrosi in quelle vlcinanze^ ma non 

vi ha alcun doanncnto storico; sarebbe perö una curiosa ricerca. 
Era cosi chiamato s'.n dai tempi di Landolfo VI, princlpe longo- 

bardo, come risulra da un diploma di concessione ehe costui nel 

1071 faceva dcl pontc a f.;vore di D.icomario rettore di ßene- 

vento. 11 quäl diploma di concessione, appartenente alla cronaca 
di S. Sofia, la quäle si conserva nella Blbliotcca Vat:cana ed e ri- 

portata pure dairUghello (tom. 8. pag, 745, cdiz. Rom.) *, con- 
ticne il seguente brano: 

....(.<. Ut lici'nliam, ßrmamqne potestalcm habcalis, quanlum 

» esse volnerit, in Ponte marmoreo, qnod dicilnr de Lepros'is, tarn 

» sitbhts eodem Ponte, quani dcsuper; enindem Pontem rumpere . . . . 
« (t omiietn aeäificium, ac Jaborem .... facere .... vernmtamen 

» ;(/ pro eodem rupUira, aique mäificio ipse Pons non dxidat, et ne- 

» dificinm, ut sit contrariiis ad cnrros oneratos . . . , qitoe itide tran- 
» sitnra siuii: ac concedimns vobis habendum qnodciimque ad partetn 

» nostrat Reip. evenire debet de omni tiegotio per eumdem Pontem trän- 
»  siluro, etc. ». 

Da questo documento apprcndiamo pure ehe a quell' epoca 
questo tronco delhi via Appia sia stata ancora nel suo essere, e 

ehe all'cpoca medesima debbansi riferire !e occupazioni principali 
delia mole del ponte e le prime devastazloni. 

Lo stato attuale di questo monumento importantlssimo de- 
sumesi dalla Tav. XXXIX, Ia qualc rappresentaci la facciata so- 

pra  corrente.  Da quella 1' osservatore c !o studioso  trarrebbero 

' A seeonda della dlzione latioa o italiana 
* Op. cit. pag. 181, nota. 
' O]). cit. pai-te II   pag. G6, nota. 
' De Vita, op. cit. pag. 181, nota. 
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ben poca utilitä per un criterio esatto ; per la quäl cosa vi ag- 
giungo le TLIV. XL e XLI, frutto di niiei pazicnti studii del mo- 

numento e di scavi praticativi per mio conto. 
Occorre un poco di pazienza da partc del lettorc a seguir- 

mi in una descrizione lunga , e noiosa forse, ma non per tanto 

moito necessaria. 
AI presente il ponte ha in azione le quatlro arcate i, 3, 5, 7 

(Tav. XL.); la prima a sbieco di kice m. 5.35, la scconda e terza 
di ni. 8.30 e la quarta di m. 8.36. La prima luce e Tultima in 

ordine storico , e fu aperta nel ppsto dei muri di accompagna- 

mento della sponda sinistra. Oggi dne muri d'aia, sopra e sotto 

corrente, in linca del ciglione della campagna, fiancheggiano l'at- 

tuale spalla sinistra, la quäle anticamente doveva esser rappre- 

sentata invecc dalla grossa pila della lunghezza di m. 13.50 so- 

pra corrente, avendo questa piu lo aspetto dl una robusta testata 

ehe di una pila. Anzi io stimo ehe nel suo interno debbansi con- 

tenere i vestigli della testata romana. 
Le arcate 3, 5 e 7, come meglio vedremo in seguito, leu- 

gono luogo dellc antichc prima, seconda e terza con le differenze 

di kice rappresentate dagli spostamenti delle pile 4 e ^ e dal re- 
gresso a sinistra della püa 2 secondo le linee punteggiate, men- 

tre le linee tratteggiate rappresentano la icnografia presente. 

La pila 8, l'unica delle antiche ehe sia rimasta quasi intatta, 

oggi fa da testata destra; ma nelFepoca romana seguivano ad essa, 

divise dalla pila ir, altre due arcate, 9 + 10 e 12 -4^ 13, a com- 

pletare le cinque di cui si componeva il ponte. In seguito della 
cennata concessione fatta da Laiidolfo Via Dacomarlo, esseudosi 

addossati i mulini al ponte, con opere di arginazione e con pian- 

tagioni furono allontanate le acque dalla sponda destra, e costrette 

a fluire neli'angusto e deforme letto ehe vedesi raffigurato nella 

planimetria (Tav. XL). Ebbero da cio origlne la erosione inces- 

sante della sponda sinistra ed il bisogno della costruzione della 
arc.ua numero  i. Cosi il pioppcto   olim   Pacca '  ed il cauale di 

' Mi espriraerö serapre cosi, psrcbe per secoli il mulino a valle de! ponte 
fu posseiiuto dalla faniiglla de! Macchesi Pacca sino a poclii annl sono, al- 
lorclie essi lo reuderoiio al Sig. Ferlerico Capone. Ora e passato ad Aollille 
Ventura. 
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carica del mirlino omoninio Iianiio preso il posto di una gr;m 

parte dell'alveo antico del fiume , con disdoro e pregiudizio del 
nostro monumeiito. Ma i prlvilegii feudali e le prepoteuze dei 
Principi soprafFecero arte c monumenti. 

Le quattro arcate ehe sole scrvono oggi al deflusso delle ac- 
qiie e le rre püe ehe le separano non presentano quasi alcuno In- 

teresse per l'artc e per Tarcheologia; soltanto e da osservare ehe 
le prime soii di laterizÜ, mattoni misti a tegole, di varie epoche 

e dimensioni , c le seconde son costituite per la piü gran parte 

di massi calcarci, di lapidi e di cippi sepolcrali tolti ad altri mo- 

numenti romani. La gran pila 2 ha il rostro triangolare sopra 

corrcntc c quadrangolare a base trapezia sotto correntc; le pile 

4 e 6 hanno il rostro sopra corrente pure triangolare e semici- 

lindrico Taltro. Nei due timpani su quest'ultime pile sono aparte 

due luci di sfogo per le piene (Tav. XXXIX) con stipiti ed archi 
di laterizii. 

Ln porzione del monumento la quale piü interessa e quella ehe 
rcsta sulla sponda dcstra; e vedesi disegnata nelle Tavoie XL e XLI, 

in pianta e in elcvato. Quest' ultlma rappresenta la faceiata sot- 

toeorrente, la quale, piü conservando e meglio lasciando scorgere 

la parte antiea, riehiama per parte nostra la maggiore attenzione. 

Ho detto ehe il ponte antico aveva cinque luci; esse erano 

tutte dello stesso diametro , e lo dimostro. I punti di partenza 
sono : la pila F (Tav. XLI) (8 in pianta , Tav. XL), la testata 

destra, il cul fronte interne e proiettato vertiealmente nella retta 

b"y (Tav. XLI) e la curvatura d'intradosso dei cunei lapidei ehe 
tuttavia rimangono degH archivolti antichi nelle arcate B, C, D 

(Tav. XLI). Ora, tenendo conto della larghezza di m. 5 oo della 

pila intatta F, della posizione h"y della f^ieeia interna della testata 

destra, ancora al suo posto, e della curvatura deirintradosso dei 

cunei superstiti dell' arcata C, e considerando ehe la pila E, in- 
termedia tra le arcade B e C , doveva essere eguale alla prima 

F, ho potuto dcterniinare ehe eiascuna arcata aveva Ü raggio di 

metri 4.35. II loro centro non trovavasi sulla linea superlore nl 
(Tav. XLI), ma sulla Inferiore op della fascia d'Iraposta. Cosi ho 

potuto assegnare alle cinque luci ^ , ^, -j, ^ -\- 10, 12 -\- j^ ed 
alle pile antiche 4, 6, 8,  11  il loro posto primicro, come   rile- 
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vasi dalle linee punteggiate ddhi pLimiuL-tria (Tav, XL). E con 

questi calcoli e con questa costriizioiie ho potuto determlnare e- 

ziandio ehe la testata sinistra sia incorporata nelia grossa pila 2, 

alla quäle doveano attaccare pure i due muri di accompagna- 

mcnto, ora distrutn nella maggior parte, e probabilmente in parte 

nascosti fra le moderne costruzioni della presente spaUa sinistra. 

Ma e tempo di rivolgere tutto il nostro esame sulla parte 
del monuniento la qualc e messa sulla sponda destra. 

Ciü ehe richiama subito l'attenzione e la pila F {Tav. XLI, 

fig.  i."), importantissima, essendo l'unica supersdte.   La fig.  i.' 

ce ne niostra la facciata sotto corrente, non intera a causa di un 

rilevato di terra FG addossatovi; e la fig. 3." ce  ne   niostra la 

facciata interiia verso l'arc^ta D, insieme ad un fianco del rostro. 

Come vedesi, la struttura murale tr la pseudisoäbma, di grossi massi 
lapidei, lavorati rusiicamentc a bugne o bozze. Oggi dal   piano 

della platea um non emergono ehe  quattro   corsi di bugne del- 

r alrezza   complessiva di   m. 2.58 , ma   stimo   ehe ve ne   debba 

esserqualche altro sottoposto, il quäle per la presenza della pla- 

tea non ho potuio ricereare.  £ coronata dalla fascia d' imposta , 

alta m. 0.60, e sporgente m. 0.32 dal vivo sottoposto su tuttc 

le flxcee, sebbcne oggi manchino i massi ehe giravano su di que- 

sto, e appena possa vedersene un residuo sulla facciata sopracor- 
rente. La pila, come dissl, e grossa m. ;.oo e lunga m. 7 50, senza 

il rostro, il quäle e a base triangolare e sporgente m. 2.50, cioe 
la metd della grossezza di quella. 

In entrambe le facciatc avanzano alcune bugne del timpani, 
come vedesi sulla stessa pila F, (fig. i.\ Tav. XLI), i quali sa- 
livano sino al livello stradale. 

Le volte delle areate eran costituite di cunei di pietra calca- 

rea; qudli delle armille esterne erano lunghi sul fronte m. 1.20. 

Di tal ehe reca sorpresa il veder distrutta una niole cosi gran- 

diosa, la quäle per la sua iramensa soliditÄ avrebbe dovuto sfi- 
dare impavida i seeoH. Piü ehe i tremuoti e le piene penso ehe 

fuvvi da prima l'opera vandalica dell'uomo; e poi quelli e queste 
poterono compiere 1' opera dl distruzione. Tutto ciö deve rife- 

rirsl perö sempre all'epoea romana imperiale, nel quäl tempo de- 

vono essere State costruite le volte di laterizii dove erano prima 
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quelle di pietra calcarca. E sono indotto a pensare cosi, perche 

i mattoni dei voltl, di m. 0.60 X o ''O X 008, sono indubitata- 
mente di quell'epoca , come ho ricavato dal paraüelo con l'arco 
del Sagramento ^ e con altri ponti sui quali dovro intrattenermi 

in seguito. Vudremo allora di poter precisare meglio l'cpoca di 

siffatte trasformazioni. 
Neil' eseguir queste tion tennero conto dell' antico raggio 

e lo variarono in tutto o in parre^ a seconda del caso. Cosi tro- 

viamo ehe quello dell'arcata D (Tav. XLl) fu ridocto a m 4.30, 

per tiitta la curva, e ehe il centro fu ribassato in 0'"" da p, eo- 

sicche tutta 1' arcata , come scorgesi dalle curve tratteggiate , fu 
ribassata pure di frcccia. L'arcata C, forse perehe mancava la pila 

E, travolta dalle piene, fu ridotta a poco nien ehe met;\ dell'an 

tiea, con raggio di m. 2.275 P^"" ^'^^ porzione di armilla raccor- 
data ai eunei lapidei superstiti, trasportando il ceniro da 0"" -in 

0'" ed ingrossando la pila E della lunghezza sq; nel quäle ultimo 

punto vedcsi una cornice d'imposta con fascia e alta gola rove- 

scia di pezzi calcarei provenienü da altri edifizü. Poi nell' epoca 

moderna fu murata a pietrame 
Notisi pure ehe su una porzione dell'armilla di mattoni di 

questa arcata gira un' altra, v, formata di un cuneo di tufo c di 
due mattoni avvicendatamcnte. Quest' ultimo genere di archi e 

deir epoca longobarda, siccome ho potuto eonstatare con lo Stu- 

dio di altri monumenti. 
La pila E fu ingrossata anche verso l'areata B, restringendo 

questa, mentre prima era compresa nella distanza rs. Come ve- 

desi chiaramente sul disegno , la parete superiore eompresa tra 

queste due arcate ultime e composta tutta di pezzi raccögliticci 
di altri monumenti ; vi son pezzi di fregi e di architravi , altri 

con iscrizione ^. 

' Pag. 242 di quest'opei-a. 
' I due framnaenti ehe vedonsi a sinisti-a EAT ETEM furono intprpre- 

tati da Garrucci (Le aiitielie isci-izioni, ecc. pa^. 82, N. lo) pro bKXTitudi- 
nE TKM/ioyum dominorum nostrorum. Ho un dubbio, ehe egli siasi sbagÜato, 
perelic la distaiiza tra la conimessiira dei due fraranienti c la prima F. del 
aecondo b troppo grande, di m. 0.28. E nialain:>nte egli dice ehe sieno solio u- 
«0 äegli archi del ponte. 
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L'arcata B e costituita Ji tlue porzloni dl annille, quasi e- 
guali, raccordixte; riinci, a sinistra, descritta con centro o' e rag- 

gio di m. 4.35, antichi, I'altiM a destra , con nuovi centro o" e 

raggio di m. ^.6^. Ciö e derivato da!!'essersi doviui servire a 

sinistra della porzione di arcata lapidea superstitc, la quäle non 

comparisce in disegno, essendo nascosta dietro i'armilla di mat- 

toni. Le opere di muratura :(rio" ehe vedonsi costruite nell'inter- 

no di quest'arcata servono all'ufficio di vasche di carica del rou- 

lino oÜin Pacca. La niuratura per la grossezza -<; nasconde la Ve- 
ra faccia interna della testata destra, la qunlc, come dissi, trovasi 

nel piano verticale b"iy. La vera faccia d'imposta delt'antica ar- 

cata sporge ancora per un pezzo al di fuofi del predetto rivesti- 

mento per l'altezza uo. Due cunei, dei quaÜ uno visibile nei di- 

segno , avanzano ancora a sinistra dell'arniilla antica di questa 

arcata; ma neirinterno, come iio detto di sopra, avanzano ancora 
molti cunei sii tutto il giro della porzione di arco clie ha l'an- 
tico raggio. 

Dalla linea verticale b"y cominciano su ambo le facciale i 

muri di accompagnamento, i quall si prolungano sin dentro l'orto 

di un tal Guarrieilo, oltre la linea ah (Tav. XLIj in alzato, c in 

pianta sino alla linea 19-20 (Tav. XL) per la lunghezza di m. 

62.00 circa. Occorre qui fermarci un certo tempo. 

Siccome le cinque arcate antiche avevano lo stesso raggio 

ed una sola linea orizzontale d'imposta ü^HO'"/, cosi il piauo stra- 

dale Sulla schiena era orizzontale, a livello iK; e la fascia lapidea 

ehe sosteneva il parapetto era contenuta tra le orizzontali ik c 

b"c". Dalla verticale b"iy, ehe e la proiezione della faccia interna 

della testata destra , come vedemmo , cominciava il decllvio del 

piano stradale, ü quäl dcclivio, come vedremo, non era uniforme 

per tutta la lunghezza di m. 62.00. Del primo tratto della faseia 

avanzano ancora i sei pezzi lapidei I nell'interno del mullno 0- 

lim Pacca; i quali aggettano da! vivo sotfoposto, cd hanno una 

fascia sul lembo inferiore, secondo ben apparisce dal disegno. 

Ora la inclinazione della faccia inferiore di questi sei pezzi va a 

convergere esattamente al punto i della verticale b"iy, come do- 

veva essere. Sotto questa sezione di fascia esistono ancora i varii 

corsi di bugne sin sotto il livello K^ ehe e ora il pavimento di 
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tina cjimer.i sotterranea del mulino , coverta da volta , la quäle 

occulta In di'segno una porzione dci corsi medesimi. Con la stessa 

pendenza scendono sino ad /; le hugne della fascia H , le quali 

perö sono incastonate al presente nella parete esterna occidentale 

dcl mulino Pacifico; di tal ehe la fliccia ehe a nol mostrasl e 

queHa ehe rimiineva nascosta dal pieno del pavimento della via. 

I varii buch! ehe scorcronsi sla suUe bucne deHa fascia ciie su 

quelle sottoposte servivano di presa deile forbici nell'alzata e si- 
tuazione a posto dei rnassi medesimi. Nel pieno L, formato da 

un rilevato di terra sottoposto alla tertoia del mulino olim Pacca, 

dcTono sccndere i corsi dcllc bu<^ne come pel tratto K. 

L'arcata A, la qualc oggl serve allo scarico delle acque dcl 

mulino Pacifico, c opera posteviorei essa dovette essere apcrta o 

da quel Dacomario, concessionario di Landolfo, o da! suoi .suc- 

cessori, essendo evidentemente opera non coeva del ponte antico. 

E qui o Dacomario o i suoi successori esercitarono per bene , 

come vedesi, la ioro Opera vandalica. Quest'arcata ha due archi- 
volti, l'uno, superiore, piü antico, di mattoni, l'altro Inferiore di 

conci Japidei di epoca assai piü recente. Non recherA meraviglia 

agli intelligent! il saper costruita prima !'armilla esterna e pol 

V interna , essendo cosa ehe praticasi ogni giorno per rinforzo 

dellc areate prcesistcnti. 

La fascia antica dl sostegno del parapetto del ponte LU h in 

d prendeva una pendenza piü dolce , secondo ricavasi dai massi 

superstiti G incastonati nella parete del mulino Pacifico. Di tal 

ehe il piano stradale quivi saliva secondo la linea a"eG.... E suUa 

verticale a"dg_ il muro di accompagnamento occidentale ha una 

bugna verticale g, la quäle segna il tcrmine di questo secondo 

pendio. Questa stessa bugna oceupa a destra Taltezza di due corsi 
e a sinistra quella di trc. 

Quindi segue una livelletta cd di minore pendenza, e final- 

mente il tratto orizzontale bc^ un poco incompleto sul disegno, 

per non essersi potuta comprendere una piccola porzione la quäle 
internasi neU'orto Guarriello. 

Per mettere in evidenza questi ultimi tre trattl del muro di 

accompagnamento ho dovuto praticarc uno scavo in trineca lungo 

la linca 18-13 (Vav. XI,). 
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Come vedesi nel disegno (Tav. XLI, Gg. i.) mancano pnrec- 

chl corsl ai due ulrimi tratti di questo mui"o; per la quäl cosa ho 

dovLito dcterminarne le Hvellette della fascia d'imposta e del piano 

stradalc con gli elemcnti dei corsi supcrstici e con il livello dcl 

tratto di antica via pavimentato 16 17 (Tav XL), dcl qualc ap- 
presso discorrerö. 

La flg. 2. (Tav. XLI) ci da maggiori pai'ticolari sui muri di 

accompagnamento. 

R- R rappresenta 11 masso di fondazione , sul qunlc di qut 

a poco tornercmo; T lo zoccoio, ripetuto anche nel cavo N da 

mc praticato; S la fascia di coronamento, sottoposta al parapct- 

to. A sinistra del cavo N usisCe un sepoicreto M, sul quäle al 

presente poggia la scala esterna Q della cbiesetta dei SS. Cosi- 

mo e Damiano. Questo sepoicreto , 0 niausoleo , da me messo 

in liice , ha uno zoccolo di pietra calcarea a livello di quello 

dei muri di acconipagnanienio , c sopra dl esso ü pai-amento di 

matten! triangolari di cateto m. 0.200 , spessore m. 003^ con 
r ipotenusa per Fronte esterno. li rimanente dello spessore del 

muro e di struttura ewpJectoti. Sul fondo della trincea N esistono 

delle tegole di argiila, inclinate vcrso l'arcata A (Tav. XLT, fig. 

I.) per lo scolo delle piovane. Queste tegole portano la marca 
di fabbrica ^. 

La muratura di fondazione R-R (fig. 2 ) ed O (fig. i.) e di 

tufo trachitico e rapÜlo, pure vulcanico, di una consistenza cosl 

squisita da scmbrare un sol niasso. La stessa esisie in P (fig. r.) 

di fianco e sotto la spalla siuistra dell' arcata A; il quäle ultimo 
fiitto prova ancora piu ehe quest'arcaEa sia opera posteriore, non 

essende verosimile ehe la muratura di fondazione originariamente 
sia stata cosl prossima al pelo d'acqua. 

La esistenza di questa specie di muratura sotto i gravi massi 

lapidei, e la coincidenza deÜo zoccolo de! sepoicreto M (fig. 2 ) 

a livello dello zoccolo del muro di accompagnamento a tanta vi- 
cinanza, di m. 0.6'j, da non permettere il passaggio, in sl angu- 

sto spazio, neppur di un uomo, ml hanno indotto a pensare ehe 

tale non dovette essere lo stato originario del ponte. Stimo ehe 

rantichissimo, quello ehe fu gittato sul fiume Sabato appena estesa 
la via Appia da Capua a Benevento, sia stato costruito di niassi 

42 
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dl tufo trachitico, a simiglianza di PonticeUo K Rovimto quello, 

fu piü solidamente costruito di niassi lapidei , poggiandoli sulle 

antiche fonJazioiii, dovc erano buone. Di fatti, se noa fosse stato 
cosi, perclic non avrebbero costruitc Ic fondazioni con pietramc 

calcareo, tanto abbondante nci greti de! fiume Sabato, dci rorrenti 

vicini c nella campagna prossima, e dei quali son costruite non 

solo le fondazioni, nia anche le masse interne murali delle opere 

romane, qui esistcnti, dell'epoca imperiale? Nei saggi da mc pra- 

ticati nei punti 23 e 24 (Tav. XL) ho riconosciuta la stessa 

specie di muratura antica, e la stessa ho vi.sta demolire dai con 
tadini pochi annl sono al di 1;\ del ponte Lepro.so, dove l'Appia 

cominciava a saÜrc , oltre il camposanto di S. Clementina: e st 

apparteneva appunto ai muri di sostegno dell'Appia. 

Aggiungo un' altra osservazione: non mi sembra verosimile 

ehe i roniani, sl gelosi custodi delle tombe e dei sepolcri, abbiano 

potuto costruire il mausoleo^ ehe e sotto le scale della chiesa dei 
SS. Cosimo e Damiano, di livello molto sottoposto a quello della 

via, massime per Testrema vicinanza, come abbiam visto; e dun- 
que piü probabile ehe il mausoleo sia preesistito, col suo zoccolo 

poggiato suirantico livello della via, quando essi furono costretti 

a sopraelevarla. 
Penso dunque ehe in origine il ponte sia stato costruito, a 

simiglianza di Ponlicdh'^, di massi di tufo traehitico; poi, nel- 

l'cpoca della repubblica o nei primi tcmpi dell' impero sia stato 
ricostruito di massi lapidei; e infine restaurato con laterizü nella 

tarda epoea imperiale. 
De Vita e Borgia, come dissi % attribuirono al ponte Lepro- 

so la iserizione del Grutero nella quäle si dice ehe Settimio Se- 
vero e suo figlio abbiano restaurato un ponte; la qualc iserizione 

sembra ehe Garrueei riferisca invece al Ponte Tufaro. Non e pos- 

sibile vedere chi abbia ragione, maneando una notizia preeisa del 

sito ove la epigrafe fu letta da Ciriaco d'Ancona. 
Se avessero ragione De Vita e Borgia, riterrei ehe I restauri 

' Ve(U pag. 255 di quöst'opora, 
» id. id. 
• Yedi  pag. 266 di quest'opera. 
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fatti da Sjttimio Sevcro sicno proprio quclli di muratura   di hi- 
terizii. 

In iin manoscritto di Alfonso de Blasio, sci'ittorc Beneven- 

tano', ho letro die Torila abbia rovinato due arcatc di qiiesto 

ponte; nin, l'autore non acceiinando la fönte cui attinsc tale no- 

tizia, io non so tenerne conto veruno Tanto piü ehe poco dopo, 
nello stesso capitolo, dice di avcr tratta questa opinione dal Pczza, 

ii quäle avrebbe asserito, sull'autoritä del Biondo. e del Volater- 

rano ^: fuit etiam sub Totila Gjtbomm Rege haec clvitas eversa. Ma 

ciö non d;\ diriito a inferlrne ehe nelia rovina sia stato compreso 
cziandio ü ponte Leprose. 

Prima di lasciare questo monumento per avviarci in cittA , 

stimo pregio dell'opera affermare ehe e tiitta iina poesia quanto 
hanno seritto alcuni autori intorno alRt esistenza qui presso deüa 

sepoltura di Manfredi, imperocche, se Carlo d'Angiö venne per 
la via Latina snlle colline di Calore, ove pose nccampamento, se 

Manfredi era accampato sulla sponda destra di quel fiume, se la 

battagÜa si svolse in quelle piano da Roseto a S. Marciano , se 

presso il Calore fini miseramentc lo Svevo, e inverosimile affatto 
ehe il cadavere sia stato portato tanto lontano e in sito opposto 

a quello dell'azione campale; tanto piü ehe il riconoscimento di 

esso avvenne proprio  nel campo dclTAngioino, e non in cittA. 

Bracci dcU'Appia dopo il ponte — Appena dopo i niuri di ac- 

compagnaniento di sopra descritti, ricominciava la via nel punti 

19-20 ( Tav. XL),   la   quäle prolungava.si   in rcttilineo   appena 
per la lunghezza 20-22 di circa m. 70.00. II quäl tratto diverge 

alquanto verso occidente  dall' asse  longitudinale   del   ponte. Ho 

scoverto il pezzo della via  16-17 ben conservato. Esso ha il pa- 

vimento , snmmnm dorsum 0 summa crusta , formato   delle  soiite 

pietre calcaree pohgone irregolari; e sul margine destro, nel punti 

14 e 15 ha ancora al loro posto due scans.iruote. Ai due iati della 

carreggiata, agger, convessa trasversalniente, piü elevata, e larga 

circa m. 4.00, esistono i passeggiatoi, margiiies, larghi in.  1.80, 
sostenuti da muri, crepidines, spessi m. o 80. 

' Istoi-ia inelita <li Benoveiito dol  165!), libt-o f." capit. XVII. 
' Blonilum, liistoriaruui Hb. G et Volatararura lib. 0, fol. 8Ö. 
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Quesli passeggiatoi a! preseutc sono ricoperti di um specie 

di acciottolato, ehe ha piü lo aspetto di muratiira; forse era quella 

sti'uttura ehe i romani sottoponev.iiio alle selci e chiamavano ru- 

dits, la quak ho trovato pure sotto le seid dclla carreggiata, 
Dopo quesio breve rettilineo di m. 70.00 circa, la vi^i dun- 

que dividevasi in duc rami, uno prendeva a sinistra per Tattuale 

via campcstre di Pantano ( Tav. XL ) , l'altro  volgeva  a  destra 

secomlo l.i llnca 22-23-24, la quäle infila l'attuale via interna di 

S. Filippo. Ncirorto degli eredi Zazo, appcna dopo la siepe, nor- 

male al rettilineo  20-22 dell'Appia, csistono molti avanzi di an- 

tiche costruzioni a profonditä di m. 0.50 sotto il piano di cam- 

pagna, il quale e alto due metri e mezzo circa su quello dell'Ap- 

pia nc! punto 22. Impedendo queste costruzioni il prolungamento 

del sudetto rettilineo, fui indotto a pensare chela via avesse dovuto 
divergcre. E poiche era pure in me fisso il pcnsiero ehe l'attuale 

via di S. Filippo, neirinterno della citti, fosse antica, feci praticare 

degli seavi di saggio nei punti 23 e 24 per rintracciare le sostru- 

zioni dcl braccio dell'Appia vcrso di quella; ed a profonditä di poeo 

oltre un nietro le trovai esattamente  in  allineamento   del punto 
22 e della via S. Filippo. Di piü, studlando aleuni avanzi di gran- 

diose terme, i quali sono, conie dissi \ nella proprieta Palmicri, 
Cardone Oliva ed altri, tra la chiesetta di S. Cristiano e l'Orfa- 

jiotrofio di S. Filippo Nerl, notai ehe il prospetto  principale di 
esse era parallclo alla via S. Filippo, c ehe quegli avanzi si pro- 

traggono oltre lo mura della cittä, verso Torto Morante.  Per la 

quäl cosa e indubitato   ehe  la via   22-23-24,   da   rae  scoverta , 

passava dinanzi le terme, e prolungavasi per la via S. Filippo, la 

quale dirigevasi -^WArco dd Sagramenio ^, supposti rimossi i mo- 
derni ingombri delle ease Penga e Capilongo, a destra, e Pasqui- 

no e Torre ' a sinistra. 
Garrucci^ afFerma ehe Orazio, nel suo viaggio da Roma a 

Brindisi, dovi enirare in Benevento per una porta non iiiolto discosla 

' Pag. 245. 
* Vedi pag. 219 ili quösfopora. 
' latentJo di quella easetta ehe si appoggia M^irro del Sakramentn, nou 

ilol palazzo Tori'o, e!ie b di rincontro. 
* Le autiche iscrizioui di Buuuventy, pjg. 41, 
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dalJa modmm Port' Arsa. Precisamente , ci troviamo di accorjo, 

perchc la via S. Filippo comincia poco al di sopra di Pori'Arsa. 

Sokanto non e da intcndcre ehe l'antica porta doveva esser sita 

coinc l'altra, lungo ii perimetro delle attuali mura , impcrocche 

quesre sono deirepoca longobarda; e, di plu, le rerme si prolun- 

gavano ancora oltre l'attuale pomerio, giusto quanto ho detto poco 

fa, Borgia ^ invece, sulla notlzia raccoka da Falcone, ehe i Papi, 

venendo da Roma, usarono entrare in Brnovento per la porta di 

S. Lorcnzo, asserisce ehe di lä entrava l'Appia. Cio non c esatto. 

Questa via non poteva entrare per la detta porta, iniperocche a- 

vrebbe dovuto fare un brusco ed erto gomito a sinistra tra l'orto 

e il palazzo Pacca , l'uno a sinistra, l'altro a destra, cssendo si- 
tuata quella porta fuori mano, ed a livello molto superiore alla 

via Appia, come dimostrerö allorche parlero dell'edifizio dei SS. 

Quaranta. Ne vi sarebbe stata ragione. Invece ib stimo ehe verso 

porta S. Lorenzo tirava in linea retta la via Latina, come abbia- 

mo gi;\ veduto -. Borgia si ha lasciato sfuggire iina biiona occa- 

sione di spiegare il suo ingegno su questo piinto, allorquaiido ha 

parlato del sito deil'antica Porta Biscarda, contrastando giustamente 

l'opinione dell'Arcidiacono Dclla Vipera ^^ i! quäle la volle con- 

fondere con l'attuale Porta Rettorc, ma errando pur cgli suppo- 

nendola nel sito della prcsente Port'Arsa o ddle Calcarc^. Invece 

tale porta, detta pure de Yscardi '^ siccome'rilevo da due antichi ma- 

noscritti sulle chiese di Bencvcnto " era posta in un sito mcdiano 

tra Port'Arsa e Porta S. Lorenzo. Parmi percio ben probabile, se 

non sicuro addirittura, ehe per questa porta, nell'epoca medioe- 
va!e, dalla via Appia si sia entrati in Bcnevcnto, allorquando Are- 

chi ^ ebbe circuita di mura quella sezione della cittA da port'Arsa 

a porta S. Lorenzo. Ma torniamo indietro un'altra volta. 

' Ü}»efa cit. tom. IL pag. 67 e G8 iu nota 

' Pag. 244. 

' Cmnologia del Capitolo Beneveßtano, pag. 202 

' Borgia, op. cit. i)arte 2.', pag. 419 ü 420, in nota. 

' Autore e luogo ultinii citati. 
° Sono ligati con alti'iin un volumo in car'ta pacoi-a, iatilolato Parrocchie e 

Chiese antlrhf, il qu.il'! yi cousorva nolhi Iii'jüotoca Areivoscovilc di Bünoveuto. 

* Borgia, op. cit. toni. II. jiag. 3Ü'J in uot;i. 
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Dissi ' ehe il ramo sinistro per hi via di Pantano congiun- 

gevasi alla via Latina; e di vero, seguendo il cammino di quella, 

incontrasi a destra uii' altra via campestre ehe sbocca siilla via 

Latina in contrada Celiarulo. Questo ramo doveva servire per chi 

voleva portarsi dai luoghi deir una via a quelli dell' altra per il 

piü corto camm'no. 
AfFermai ^ pure ehe in qucsto sito tra il ponte Leproso e Cel- 

iarulo esistette la citta piü antica ^; ora questo ramo sinistro del- 
l'Appia circondava e attraversava una lunga distcsa di fabbncati, 

i cui vestigii tuttora osservansl dall'orto Zazo sino a Ponte Frat- 

io *. Per la quäl cosa resta sempre piü ribadito il niio concetto, 

ehe i romani, sempre pratici, gittarono il ponte Lepi'oso in quc- 

sto sito, per il bisogno di fare sboccare l'Appia verso il mczzo 

della citta di allora. 
Questa via, per di sotto VArco del Sagramento, saliva la via 

omonima oggi detta Carlo Tone '", e sboccava sulla piazza del 

Duomo; donde, per il Corso Garibaldi, perveniva al Pontile, e 

di h\ all'Arco Traiano. Queste vie son tutte antiche, cssendovisi 

scoverti solto i miei occhi Ic tracce delle fognaturc e del selciato 

romani. 
Forse in epoca piü remota daila via del Sagramento si po- 

tcva imboccare quella di S. Diodato, e di la piü brevementc per- 

\cnire all'incontro della via Egnazia, al di sotto della chiesctta di 

S. Lucia fuori l'Arco Traiano, tenendo presente pero ehe i livelli 

antichi della campagna tra S. Diodato e questa chiesetta erano 

piü bassi degU attuali. 

' Pag. 244. 

' Pag. 244 G seg. 
' Giordano do Nicastro (neiropara inedita di sopra riferita, libro 11, pag. 

245) afferma pur egli ehe la citta antiea siasi ostosa al di la di Celiarulo, 

sebbene le dia poi UQ circuito di sei miglia, ehs non G affatto Ksistito. Al- 

fonso de Btasio ( nel gia citato raanosci-itto) e dello stesso parei-e. Fa me- 

raviglia come Boi'gia abbia potuto asserire il contrario, mentre questi alti-i 

scrittori lo procadettero, e egli si sarebbe potuto aVTalere delle notizie da 

lopo date. 

' Pag. 244 o 250. 

^ Vedi pag. 219. 
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5.   DELL'APPIA   DA   BENEVENTO   A   BRiNDISI 

II c^immino dell'Appin da Romü n Benevento, mono Ic poche 

quistioni partlcolari da mc rilevate e quelhi sul sito dell':intico 

CauJio, ancora insokita, non e per niiila coniroverso; ma , per 

contrario, e irto di quistioni e di difficoIt;\ qtiello da Benevento 
a Brindisl. 

lo non ml arrogo competenza pari a quclla dei dottl scrittori 

ehe ne hanno trattato con larga copia di erudizlonc; ma con un 

poco di amore per le nostre glorie antiche e con la conoscenza 

dei luoghi delle nostre contrade procurerö di mettere la quistlone 

sotto altri nspctti , e di avviarla ad una soluzione piü prossima 
al vero. 

Nei paragrafo precedcnte ho lasclato il Icttore fuorl Port'Au- 

rea a deliziarsi nelle squisite forme di quel meravigjioso monu- 

mento, per prendcr lena, ed avviarci insienie per piü duro cam- 
mmo di quelio sinora pjrcorso. 

Garrucci ^, senza preamboh" , fa uscir I'Appia da Benevento 

per porta Somma, e, per il Ponte delle Tavole (tenimento di Be- 

nevento), per S. Giorgio la Montagna e il villaggio di S, Agnesc, 

la mena sul Calore a Ponte Rotto, ehe chiama Appiano ^. Egli non 

fa distinzione tra cpoca romana e longobarda , e nientedimeno 

ehe, per far uscir I'Appia da porta Somma, va a cercar la esi- 

stenza di questa negli attl della traslazione delle ceneri dl S. Mcr- 

curio Martire da Qiiintodecimo a Benevento (la quäle avvennc 

sotto il Principe Arechi neU'anno 768 •••; e nella carta di dona- 

zloni dello stesso Principe al Monastero dl S. Sofia degü anni 

754 'il 7S8. Egli non pose mcnte ehe attravcrso tanti seccli sono 
cambiate radicalmente la topografia e 1' altimetria della clttä. Di 

quella dissi gid molto , di questa dlco solo ehe in alcuni siti 11 

piano deU'antica cittA era molti metrl, sin oltre dodici, sotto l'at- 

tuale ; ehe dove sino a pochi anni addietro fu porta Somma e- 

sisteva in antico un avvallamento profondissimo. La quäl cosa 

ho potuto constatare con gli scavi delle fondazioni dei casamcnto 

'   Le antiche iscrizioni di Bcnevonto, pag. 41 e seg. 

' Vedi carta topog. citata Stato Maggiore, F. 173, 11. 

'   Borgia, op. cit. tüm. I. pag. 217. 
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dei fratelli Imperlino ehe si va costruendo fuori c di rincontro 

detta porta. 
La porta Somma dcU'epoca longobarda non fu nel sito dcl- 

l'ultima demolita, ma piu in dentro, comc ci dicc il riferito di- 
ploma di conccssionc di Arechi al Monastero dl S. Sofia ': Seil 

et Ecclesiam Sancte Mariae , que sita est iiitra duas vias foms 

ante portam Summnm. E sappiamo ehe S. Maria di porta Somma 

era situata tra il leone e !a torre del Castello attuali ^ e Tattiguo 

monastero di Benedettine cra costituito dail'attuale Palazzo di Pre- 

fettura ^ Questi edifizi sorgevano sul cuUiiine di una coUinetta. 
Ma tutto ciö ho detto per la migliore intelligenza storica , 

senza ehe abbia diretta relazione col soggetto prineipale. 
Vedemmo '' ehe secondo Strabone l'Egnazia e i'Appia si con- 

giungevano apnä Beneventuni; e, sino a prova in contrario , noi 

dobbiamo attenerci al!a sua autoritä. Ciö posto, egli e indubitato 

ehe l'innesto sia dovuto esistere nella campagna Beneventana, non 

molto lungi dalla cittä , la qua! cosa non seppero mtendere ne 

Pellegrini •', nc Pratilli ". Abbiamo visto pure ehe il cammino 

dell'Egnazia, sul quäle non puo cadere verun dubbio, procedeva 

da Port'Aurea per Pontice-Üo '; ora appena al di Ü di questo do- 

veva avvenire l'innesto. Anche d'Anville ^ ritenne qiiestc due vie 

essersi congiunte a Eenevento. Non sono molti anni clie il vi- 

vente sig Antonio Criscuoh , scavando nella sua masseria , poi 

venduta a Morante '\ trovö a poca profonditä le selci o plaucae 

di una via romana, la quäle, secondo io stimo, non poteva esser 

altra ehe I'Appia. Questa da Ponticello doveva prender a destra 

(mcntre l'Egnazia proseguiva in linea retta), ascendere la coUina 

' Borgia, op. cit. toiii. I. pag. 304. 
' Come rilevo dai citati mano-scrittt (pag. 287 di tjuesfopera) sulle ehieae 

anticha di BonGveiito. 

' Borgia   op. cit. toni- U. jag.  191. 

* Pag. 253. 
* Appai-ato dolle Antichitk^di Capua, ece. Napoli, 1651, pag. 403 

' Op. cit. pag. 4 19. 

^ Pag. 255. 

« Op. cit. pag. 937. 

' Vedi carta top. Stato Maggiore F. 173, II. nelia t^uale e detta massa- 

ria   Cretciioco corrottamente. 
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alla mezza costa sino nlla masseria Criscuoli, dirigersi alhx mas- 

seria della Caricelkrla, e, quasi sempre in linea retta, per una via 

facile ed amena, cavalcando il vallonc Lario , e attraversanJo la 

campagna dcl Cobante, portarsi al Ponte Rotto sul Calore. Cosl 

solamente sl trovano le distanze degli Itinerarii. Di fatti la Ta- 

vola Peutlngeriana ' segna quattro miglia da Benevento a Nuce- 

riola c sei da questa al Calore, cioe in uno miglia dieci, corri- 

spondenri a chilometri 14,810. Ora , aperto il compasso ad un 

miglio nel rapporto di 1:50000, e riportandolo quinJici volte dal- 

rArco Traiano a Ponte Rotto, lungo il cammino da me designato, 

sulla carta topografica delio Stato Maggiore ^, si riscontra esat- 

tamente la dlstan/ia di miglia dieci, 0 chilometri quindici circa. 

Per contrario, seguendo il cammino accennato da Garrucci 

lungo le due lince Benevento S. Giorgio e S. Giorgio Ponte 

Rotto, formanti angolo retto, si avrebbero oltrc diciotto chilome- 

tri, o nrgÜa romane dodici, con pendenze disastrose. 

PratilH ^ parla degli importanti ruderi romani ehe ai suoi 
tempi si riscontravano per la campagna del Cobante, e di qual- 

che traccia della via ancora selciata; e, sebbenc egli dica ehe que- 

sto braccio si fosse appartenuto alla via Tralana, vedremo in se- 

guito come non sia cosl, ma ehe invece l'Appia da Benevento al 

Ponte Rotto o Appiano non sia mal mutata. 

Ho detto ehe la prima stazione dopo Benevento a distanza 

di quattro niigha romane, o chilometri 5-924, sia stata Nuuriola o 

Numola o Nncemla o LucerioJa, trovandosi scritta in vario mo- 

do. Nessuuo degli scrittori ha saputo indicare il sito ove surse 
questo villaggio. Corcia *, seguendo THolstenio, !o mette nel di- 

stretto dei Caudini in contrada Rluroia, « dove sorgeva un tem- 

po la chiesa di S. Andrea, presso Benevento. » Asserisce pure 

ehe, in fuori della Tavola Peutingerlana, non ne sia rimasta al- 

tra ricordanza. Ciö non e esatto, imperocche il diploma di con- 

cessionc del 951 ' di Landolfo 11 e Pandolfo I, Principi longo- 

' Segmentum IV. 
' F. 173, n. 
' Op. cit. pag. 451 e 452. 
' Op. cit. tom. I. pag. 380 e 381. 
'   Borgia, op. cit, tom. I. pag. 359 c 360, 

43 
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bardij a favorc dl Maghenolfo, Abbate di S. Giovanni presso Por- 

t' Aurea in qucsta citt.^ (Magbenolßis abbas ecclesu sancti Joannis 

que constnicta est ad portam auream) si parla chiaramcnte di detto 

luogo: « esse in eins potestatem casas et casalinas ipsas qiic in 

» circuitu eidem ecclesie sunt, quam et valneum ipsum, quod ipse 

» ursus sacerdos facere disponit in dstcrna eiusdcin ecclesie que 

ö est ante ipsa ecclesia, quam et vineam iilam et horto. uno te- 

» niente que est a foras porta aurea , et terre ipse de loco hice- 

B riole. » E non soltanto questo documento e prezioso perche ci 

fa sapcre ehe a quell'epoca si conservava ancora 1'antica deno- 

minazione dcl pago romano alla contrada, ma ben anche perche 

nci buio fitto dei sccoli trascorsi b una chiave per farci prpce- 
dere alla ricerca di quel luogo. Notisi, di fatti, ehe le concessioni 

contcnute nel diploma in parola riferisconsi a beni messi intorno 

alla chiesa di S. Giovanni di Port'Aurea e fuori di qucsta porta; 

per la quäl cosa non sembri strano se io penso ehe le terre le 

quali donavansi , de loco hiceriole , sieno State messe pure lungo 

una via ehe muoveva da detta porta, e quindi lungo l'Appia. Ln- 

cerioh era sita nella masseria o latifondo della Cancelkria, ehe fu 

proprietä del Barone dell' Aquila ed ora c del Sig. Giovanni de 

Giovanni; cohl corrisponde esattamente la distanza di quattro mi- 

glia romane , la quäle come abbiamo ora visto , intercedeva da 

Benevento a quella prima staziouc. E ehe sia stato ivi e compro- 
vato dali'affermazione medesima di Corcia e dclFHolstenio , ma 

con la rcttifica di un malinteso nel quäle incorscro, Sappiasi ehe 

Alberto di Morra, Beneventano, pria Cardinalc Cancelliero, pol 

Papa Gregorio VIII, eresse il Priorato di S. Andrea, dotandolo del 

sudetto latifondo; il quäle dalla qualitd di Cancelliero del Morra 

prese il nome della CanceUeria '. Per6 c a notare ehe ia chiesa di 

S. Andrea detta della Piazza, a benefizio di cui fu istituito il su- 

detto Priorato, ehe nel 1400 da Papa Bonifaeio IX fu concesso 
al Capitolo Metropolitano, era messa dentro la cittä, non fuori. 

Forse T Holstcnio   dove confonderc ü henefi:^io con la chiesa ehe 

' Ricavata tale notizia dal fascicolo manoscritto Brete ristretto di molie 

cnse della CUtd di Benerenlo, a finna di nn tal Zeoii 0 Fecli, ehe si contiene 

nel tonm.I. delle Scrilture Miscellunee della Cittä di Beuevento. Bibliotoca 

Arc'ivoscoviie. 
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ne ern investita. Cosl resterebbe riconferiinto ehe Luceriola era 

situara cntro l'attLiale latifonclo deJJir Canceltena. 
Ponte Rotto o Jppiano. — Da Lucmola, dopo altre sei miglia 

romane, l'Appla pervcniva sul Calore , ed il sito dove lo caval- 

cava e certo, esistendo ivi aiicora i ruderi giganti di un gran- 

dioso ponte. Dolente di non poterne dare una incisione, mi li- 

raito a farne una rapida descrizione. 
Innanzi tiUto osservo ehe esso c situato in una posizlone 

tale e con una orientazione siffatta da f;ir comprendere imnie- 

diatamcnte ehe ia via vi doveva pervenire da Benevento secondo 

il cammino da me designato. In quel punto il Calore voige in 

lunata ad angolo retto, e riceve le acque del torrente Mda. Que- 

sta coincidenza poco favorevole ha causato !a rovina del ponre, 

il quäle al presente riceve l'urto delle acquc del Calore non in 
senso normale, ma in direzione dell'asse longitudinale, contro la 

testata destra. Delle cinque maestose arcate ehe lo componevano 

la centrale sfida ancora le ingiurie del tempo c delle onde. Non 

ho avuto Opportunita di misurarne il diaraetro, ma pare ehe sia 

di circa quindicl nietri. I! ponte cra a seliiena nel mezzo. Le püe 

e le testate eran di massi lapidei, le arcate, i timpani ed 1 muri 

di accompagnamento avevano i! rivestimenio di mattonl. Sulla 

sponda sinistra avanza un buon pezzo della testata^ sulla quäle 
si elevano a torre due pilastri rivestiti di mattoni per ciascuna 

facciata, racchiudenti un incasso rivestito di Opera reticoJata con 

quadrueci calcarei di lato m. 0.07 e di coda m. 0.20. L'opcra re- 

ticolata e inncstata negli angoli ai pilastri con morse di mattoni. 

I laterizii di rivestimenio sono triangolari per la piü gran parte, 

con Tipotenusa, sul fronte, di m o 285; quelli 1 quali, a costante 
altezza, spianano la muratura empleclon son quadri, di lato m. 060, 

di spessore m. 0.05. Vempkcton e fatto di ciottoli di fiume. 

Questo ponte e certo delFepoea imperiale, e probabÜmente 

fu opera o di Traiano o di Adriano, ma piuttosto del primo, es- 

sendo di costruzione affatto identica a quella del ponte delle Chian- 

ehe sotto Biionalbergo', il quäle , comc vedremo, fu da lui co- 

struito. 

' Vödi a pag. 257 di qusst'opora. 
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Non so per quäle ragione Pratüli ^ lo mett.i alla distanza, 

del VI" 0 VII" mllliario da Benevento, mcntre, come abbiam ve- 

duto, la Tavola Peutingeriana lo segna al X°, il quäle da me e 

stato verificato esatto ^. 
Passata sulla sponda destra del Calore, la via prendeva a sa- 

lire la contrada / Morroni, ove fu certo un pago romano, ed ove 

freqiienti sono i rüden di antichi edifizii e le scoverte dl anti- 
chit;^; e senz'altro dirigevasi ad Eclano, cittä d'impoi'tanza, la quäle 

surse nel liiogo oggi detto k Grolle, a poca distanza da Mira- 

bella ^. Secondo la Tavola Peutingeriana la via passava di poi 

alle stazioni siib Romiila, AquUonia, Foule Anfidi, Fenusie, Silvtum 

Sabluhaüa , ecc; in altri termini percorreva 1' itinerario ehe de- 

scrive Strabone. 
Poggiandosi su questi elementi, PratÜli '^ e di parere ehe 

questa sia stata la vera e propria continuazione dell'Appia da Be- 

nevento a Bnndisi per Uria; la quäle via c segnata pure dall'i- 

tinerario di Antonino ad un di presso con Ic medcsime stazioni. 

Tenne la stcssa opinione D'Anville, asserendo ehe Strabone abbia 

parlato chiaramente di questa via^che fe' passare per Venosa e con- 

giungere a Benevento con l'Egnazia ^. Ma altri combattono i ci- 

tati autori, poggiandosi suU'autoritA della Satira V di Ora2io, 

nella quäle questi descrive II suo viaggio da Roma a Brindisi 

per Benevento. Orazio percorse un tratto dell'Appia di Strabone 
da Benevento ad Eclano, perche ei cl dice ehe passö la prima notte 

dopo la partenza da Benevento nella villa di Trcvko, il qualu ri- 

mane suUa sinistra di quello. 

.... nisi nos vicina Trivici Villa recepisset .. 

E indubitato pure ehe non si diresse di poi a Venosa, sua 

patria, ma a Canosa, passando, a ventiquattro miglia da Trevico, 

per un villaggio ehe non puö nominare per ostacolo del metro, e 

ehe dice fondato da Dtomedc. Ivi era pessima acqua, ma ottimo 

' Op. cit. pag. 452. 
* Pag. 291. 
^ Corcia, ojj. cit. turn. 2. p:ig. n07- 
* Op, cit, pag,   127 e sog. 
' Op. cit. pag. 237, 
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pane; coIä V amico Vario acconiiatossl plangente  dx lui e daglt 

altri compagni di viaggio: 

Quattuor hinc rapimur viginti et millia rhedis, 

Mansuri oppidulo, quod versu dicere non est, 

Signis perfacile est:  venit vilissima rerum 
Hie aqua; scd panis !onge pulcherrimus, ultra 

Callidus iit soleat humeris portare viator: 

Nam Canusii lapidosus; aquae non ditior urna. 

(Qiii locus a fort! DIomede est conditus olim). 

Flentibiis hie Varius discedit mestus amicis. 

Inde Rubos fessi pervenimus;. . 

Non sono stati pochi gli scrittori, cd io non antioicrö il Ict- 

tore a novcrarli, i quali hanno creduto falsamente ehe quel vil- 

laggio raciuto da Orazio sia stato Equotutko; nia, dopo ehe d'An- 

ville ^ contro il vaticinio di GargaUo^, ebbe scoverto ehe qucsta 

cittä fu tra Castelfranco in Miseano ed Ariano, in sito tanto lonta- 

no dal cammino pcrcorso dal sommo poeta , non puö dubitarsi 

ehe quel villagglo sia stato invecc Tattuale Ascoli Satmno'^ i! 

quäle si trova sul caninilno da Eclano e Canosa, a vcntiquattro 

miglia, seeondo Orazio, da Trevico. 
SIccome da quest'ultima eittä a Brindisi indubiamentc Ora- 

zio percorse la via Egnazia per Bari, io stimo ehe cgU ed i com- 

pagni abbiano preferlto la via da Eclano a Canosa , invece ehe 

proseguir per TAppia, o perche Orazio non volle passare per Ve- 

nosa, sua patria , meraore del nemo prophcta in palria , o perche 

tutti desiderarono aceompagnare sliio ad Ascoli Tamico Vario. 

' Vedi pag. 258 di quest'oper-a. 

* Tommaso Gargallo, traduz. di Q. Orazio Flacco, Venezia, MDCCCXLV, 

in fiiie Hella iiota 3. alla Sat. V « . . . . se coine in Grecia i padsi rammon- 

« tati la Omei'O ne ti-aoan gloria graadissima, cogi avvGuisse in Italia doi 

« pammentati da Oi'azio; la mia difcsa del non rersificahüe Equolusio me ne 

« renderebbe benemerito. L'Italia poi ä assai ttmera della sua c/loria! » Pl la 

solita aciiademia; e frattanto sono gli straniei'i cho le vengonn a stndiaro Io 

no3tre glorio e le nostre raomorio! 

' Corcia, op. cit. torn. 2. pag. 531. 
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6.   DELLA   VIA   TRAIANA 

E nostrn Ventura incontrarcl di iiuovo In quell'eccelso spirito 
ehe fu Trniano, imperocche non v'e sito del mondo .intlco ov'e- 

gli non abbia ].isciato orme proionde del suo passaggio nelhi co- 

struzione di grandios^' opere; queste, in mancanza d'una storia 

scritta piü completa della sua vita grandiosa, lo faranno pur sem- 

pre venerato. Eppure l'invidia non gli risparmio il sarcasmo, ehe 

e l'arme dei deboli, e gli afEbbio il nomignolo dl erba parietana ^, 

perchc il nome di lui veniva di frequente inciso suUe lapidi. Ma le 

iscrizioni, 51 frequenti per le nostre contrade, ci hanno tramandata 

la memoria dell' autore della splendida e munificente istituzione 
dei fanciulli alimentari ^ c delle meravigliose opere pubbliche. 

Ai benefattori deirtnnaniti\ e pcrmessa la nobile ambizione di es- 

ser ricordati ai postcri. Egli sorpasso tiitti i predecessori ^ nella 

coKtruzione e nella restaurazione delle grandi vie deUMmpero, co- 

me attestano di consenso gÜ storici. Cosi ci dice Dionc ** ehe 

Traiano ff ... . stravit Paludes Pontinas Lapidibus; extruxitque iuxta 

« vias aedificia, pontesque magnificos ». E in altro luogo ^: « Vias 

« item miinivit in qiiihus fadeitdis, foiiiinam ant sangiUnem dicuius 
« nunqnam absumpsil ». Maggior meriuo adunque egli ebbe Traiano 

di aver compiute opere si grandiose senza alcun sacrifizio del 

danaro e del sangue del popolo. Perciö fu veramente grande e 
munifieiente; e ben di lui eantö Byron '^': 

« D'un Macedone Alessandro, 
et Tipo d'intemperanza, assai piü grande, 

« Non macchiato di sangue egli s'impose 
<i Sulla fronte severa il diadema 

« D'ogni virtü. Quel nome eternamente 
« Venerato sard ». 

' Amraiano Marcellioo, lib. 21. Miiratori, anoali (j'Italia, ediz. eit. pag. 
395 del Yol. I. 

' Vodi a pag.  148 di quGsfopera. 

^ Bergier, op. eit. tora. I. pag. 52 e aeg. 

* Op. eit, nella vita di Traiano. 

* idem idem. ' 

' Loi-d Byron, IV catito dol poema Childa—Harold, strofa CXI, ti-aduz. 

di A. Ma£föi. 
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Con grande prccisione Galeno, il quäle visse proprio in quei 

tempi, ci narra di kii: « Fias refecH, qnac quidem carum hiiinidae 

« aut lutosae pnrtes eraiit, Japidibus stemens, aut edüis agestionibtis 

« exaUans, qnae senticosac et aspcrae eiwit^ eas expnrgans, ac fluniinn, 

« qnae transiri non possent, ponübns jungcns; tihi longior quam opns 

« irat via videbalur, aliam breviorem exsciudetiSy siciibi vero propter 

V ardnnm coUem diffiälis crat, per mitiora loca deßeckiis; iam si con 

« sessa fms, aut dcstrta ora , ab illa transferms, ac per habitata 

« ducens ^ ». Come vedesi, adunque, Traiano restaurö e migliorö 

molte vie, ed aicune quasi ricostrul, menandole per nuovi e nii- 
giiori siti. Questa forse fu la causa per la quäle moltc vie pre- 

sero nome da Lui, ^ per l'antica costumanza dl intltolarle dal no- 
me dell'autore, sccondo l'autoritd di Siculo Flacco: viae pubHcae 
regalcs auctorum nomina obtinent ^ 

A simiglianza di Aiigusro, anche Traiano ebbe un altro gran- 
de onore, quello delh coniazione di una mcdaglla *, in memoria 

di una delle vie dal suo nome detta Traiana. Questa medagün, 

riportata da Pedrusi -', corrisponde al quadro in bassorilievo del- 

r arco di Costantino ". Ma vi e discordanza tra gli autori per 

determinare a quäle delle vie debbasi essa riferire, se cioe alla 

Via Asiurica in Ispagna, appellata pure Traiana, se ad una delle 

vie da Benevento a Brindisi, se a lutta l'Appia da Roma a Brin- 

disi, 0 solamente al tratto di quest'ultima veryo le Paludi Pon- 
tine. Bergicr e Pedrusi ^ sono di opinione ehe si riferisca a que- 

st'ultimo, per i particolari ehe la compongono, proprÜ delle Pa- 

ludi Pontine. Invece Bellori ^ asserlsce ehe il quadro deirarco di 

Costantino (simile afFatto alla mednglia, come ho detto) si riferi- 
sca al tratto dcll'Appia da Benevento a Brindisi. E cosi pure G'or- 

' Galenus in lib. MetboJ. med. 9. 8. 

* Bergier, op. cit. tom. I. pag. 55, 57, 58, 96, 97,'409—Pedinisi; i Co- 

aari in argento, tom. II. pag. 429 e 430. 

^ Berber, op. cit. tom. I. pag. 93. 

* i<i. id. pag. 95, 9G e 07. 

* Op. ora cit. luogo id. 0 tav. 32 fig. VH. 

^ Bellori, op. cit. tar. 20. 

'' Luogi ora citati. 

^ Luogo Ultimo citato. 
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dano de Niaistro \ sulle orme di Carlo Pariiii ^, riferisce la su- 

detta medaglia a tutta la via Appia restaurata da Traiano. Sem- 

bra, per6, ehe i primi abbiano ragione, osservando Pedrusi ehe 

l'arundine e la ruota, aggiunte alla figura muliebre giacente, im- 

presse sulla medaglia , simboleggino ad un tempo la condizlone 
nella quäle la strada antecedentemente trovavasi , cioe impedita 

dalle Paludi, fcconde di arundini, e quella a cui fu portata da Tra- 
iano , cioe praticabile anche dai carri ; ed asserendo a sua volta 

Bergier ehe la figura muhebre simboleggi il mar di Ponza, detto 

dai latini Poniptina Palus. 
Ne deve omettersi rosservazionc ehe, mentrc questa meda- 

glia corrisponde al quadro deirArco di Costantino in Roma (e si 

sa ehe quel quad-ro, eon altri, faceva parte dell'Arco a Traiano nella 

scessa cittä), manca nel nostro Arco a Traiano una siffatta rap- 

presentazione. Per la quäl cosa e a stimarsi ehe Tartista della me- 

daglia e quello del quadro deirArco di Costantino siensi ispirati 

allo stessü fatto storico, prossimo a Roma, della bonifiea della via 

Appia attraverso le Paludi Pontine, e non giä al restauro o co- 

struzione di uno dei tratii delle vie da Benevento a Brindisi^ co- 

me avrebbe voluto darci a creJere Bellori. Altrimenti l'artista del 

nostro monumento non s'i sarebbe lasciata sfuggire una oeeasio- 

ne eosi propizia per farne soggetto di uno dei piü bei quadri. 
Non e srato desiderio di sfrondare eorone di alloro alle no- 

stre contrade, ma amore del vero, se io ho procurato di chiarjr 

questo punto controverso^ il quäle indirettamente eoUegasi con la 
quistione prescnte, imperocche neu' esergo della riferita medaglia 

leggesi Fia Traiana; e noi ci oeeuperemo dell'altra via omonima, 

la quäle menava da Benevento a Brindisi. 
Non e cosa faeile il determinare quäle delle vie muoventi da 

Benevento per le Puglie abbia avuto tal nome, o se Ve ne sieno 
State due. Perö, pria di tutto, bisogna avvertire ehe sia da cre- 

dere ehe Traiano non abbia aperta una via addirittura nuova e 

diversa dalle esistenti tra questa cittä e Brindisi, ma (sulla seorta 
di Dione e di Galeno) ehe  abbia  restaurata, migliorata e, per 

' Memorie Istoricho ili Benevento (op. inoLÜta, citata) Bibliot. Arcivescov. 

Benevento, lib. III, caii. II. pag. 53 a seg. 
' NelPopei-a; Ronianorum Imp. numismato, fol. 178. 
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qualche tratto, deviata la via mulattiera precsistcntc. Se fossc stato 
altrimenti, gli storici predetti cc ne avrebbüro tramandata notizia. 

Gli scrittori moderni non sono stati molco accurati in tale ricer- 

ca, e si son pure talvolta coiitradetti. Cosi il Bergier, una volta 

asserisce ' ehe quel Principe, per rendere piii facile il viaggiare 

per ritalia, abbia costruita una via, lunga duecento miglia itali- 

che, da Boncvento a Brindisi , appoggiandosi su di questa iscri- 

zione rinvenuta in AscoH: 

V 

IMP   CAESAR 
DIVI NERVAE F. 

NERVA TRAIANVS 

AVG. GERM. DACIC. 

PONT. MAX. TR. POT. 

XIII. IMP. VT. COS. V. 
P. P. 

VIAM A BENEVENTO 
BRVNDISIVM PECVN. 

SVA FECIT 

e poi, per incidente , parlando della suddetta medaglia, afferma 

ehe quegh abbia fatta pavinientare soltanto una via da Benevenio 

:i Brindisi. ^ 
Corcia asserisce da prima ehe da Port'Aurea la Fia Traiana, 

correva congiunla smo ad Echino colFAppia, e ritiene probabile ehe 

.per gratiiudine appunto di aver ITmperatore lastricata quella via 

fossegli innalzato quel Monumento aicuni anni prima della mor- 

tc. Ma e un errore grave il credere ehe la Via Traiana e l'Ap- 

pia siensi confuse in una sino ad Eclano; imperocche in tal casu 
conseguentemente si dovrebbe affermare pure ehe la Fia Traiana 

sia stata ne piü ne meno quella percorsa da Orazio da Beuevento 

a Brindisi, mentre sappiamo ehe questa era giA carreggiablle ai 

tempi di costui. 
Lo stesso autore in altro luogo ^ dopo di aver discorso di 

' Toa. I, pag. 58. 
* Pag. 96 e 97. 
* Oi». cit. tora. 3. pag. 628 e 639. 
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un'altra via, ehe chiania grande  Via   Traiana, la quäle dalle Sali- 

ne suU'Adriatico portava ad Anxano ed a Slponto, e poi, Usciando 

il mare, e facendo un gomito, mciiava ad Ergixjo ', passa a intrat- 

tenersi siille vie EguaT^ia e  Traiana ehe ci rlguardano piü da vi- 

cino. Ma, sventuratamente , egU e bcn poco chiaro. Per mcglio 

confutarlo, mi occorre traserlvere un suo brano. Egli, dopo essere 

arrivato a Ergixjo, dl  sopra nominato, soggiunge:  « Finiva cosi 
« da questo lato i! corso della grande Via Traiana, quella or ora 

« riferita, pcrche indi a XVIII miglia seguiva Tcano Appnh, citt:\ 

(( deW ApnUa propriamente detta. E chi dalla Marina passar vo- 

« leva nella parte intcrna della Daunia poteva   dalla  stessa cittA 

ü dl Siponlo battere un' altra strada , la quäle, dopo XXI miglia 

K menava ad Arpi, indi dopo altre IX a Lticeria, donde ad Eca 

« per altre XII miglia, giungendo in finc dopo altre XVIII mi- 
« miglia ad Equotutico neWIrpinia. Era questa strada il prosegui- 

« mento della stessa   Via Egnaim, o  Traiana, ehe dir si voglia, 

« diversa da quelia ehe diramavasene dalla medesima cittA di E- 

« quotutico, e ehe, toccando similmente Eca, eonduceva indi  a 

(( XIX miglia ad Ardonea, e di lä, dopo oltre XXVI, a Canusio. 

« Alla quäle aeeennando Strabone, e nell' ordine inverso descri- 

« vendola, dice ehe battcr potevasi eoi muli pel paese dei  Pedi- 

« cnU, per la Daunia e pel Sannio insino a Benevento, verso la 

« quäle cittA eolla Via Egna^ia propriamente detta e coir Appia 

« si conglungcva ». 
Innanzi tutto occorre rilevare ehe l'Autore ingencra non po- 

ca confusione a proposito della Via Egna^ia, quasi lasciando sup- 

porre ehe ve ne sieno State tre distinte; e la confusione h mag- 

' Egli veramente da Siponto la fa arrivare prima al Pons Longus sul 
flume Candelaro e quindi Terso il lago di Verano, presso Leaina; di qua poi la 
fa niuovore per Ergizio. Ma questo e un raaiiife3to pi-rore, perche la via a- 
vrebbe fatto un circolo vizioso lungbissimo. L'autore lia confuso la via ehe 
da Larino andava al Pwts Lmgus, passaßdo per Comeliutn, con quella ehe 
dallo stesso Larino menava a Siponlo, passando per £'/-(7i(mm; una terza via, 
poi, congiungeva Siponto con Föns Lcnf,vs. E le varie carte geografiche an- 
tiche, da me consultate, concoi-dauo in ciü e con la Tavola Peutingeriana G 

ritinersrio di Antonino. Corcia pote essere tratto in inganno, come sembra- 
mi, dall'aver confuso il Corneliitm deiritinerarlo di Antonino con VErgitivm 

della Tavola Peutingeriana. 
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giore quando parla del congiunglmento ddl'Ern^iia coa VAppia 

presso Bent-'veiito; nel quäl punco, anzi ehe attenersi al testo pre- 

ciso di Strabone ', il quale parla chiaramente dell'incontro dl due 

sole vie, cioc deWAppia e deWEgna^m, queÜa carreggiabile e que- 
sta mulattiera, introduce di suo Capriccio uaa tcrza via, e la fa 

incontrare pure presso Benevento con le predette. Ho gy\ parlato 

di queste due vie cosi cliiaramcnte, clie non occorre piü tornarvi 
sopra di vantaggio. Di piü malamente dice clie la via da Eqiio- 

tiitico a Siponto, per Troia, Lucera cd Arpi, sia stata prosegui- 

mento dell'Egnazia 0 Traiana; avrebbe dovuto dire chednEqtio- 

tiitico, il quäl paese era appena la seconda stazione ddV E_^naiia 

(la prima dopo Benevento era Fomm Novimi, come vedemmo) 

partiva un'altra via per Siponto. Anzi, piü ehe da EquottUico, l'a- 

vrebbe dovuta fiir muovere da Troia, giacche sino a questa cittä 

si confondevano, come egli stcsso afferma. 

Intanto, e giova rilevarlo in modo speciale, l'autorc obbliando 
ciö ehe aveva asscrito nel voIume primo, ehe cio^ la Fia Traia- 

na e TAppia fossero confuse da Benevento a Eclano, ora dichiara 
ehe la  Traiana e VEgna:(m sieno State la stessa cosa. 

Garrucci ^ ingencra anche egli' confusione, chiamando Appia 
Traiana la via da Benevento a Brindisi per Equotutico e Troia, 

ehe sappiamo essere stata in origine l'Egnazia. Perö e da notare 

ehe anche egli aeeetta ehe Traiano sia stato il primo ad aprire 

alle vetture la sudetta via mulattiera di Strabone ^. 

II solo ehe questa volta mette meglio la quistione a posto 

e Pratilli, sebbene fra molte divagazioni *. Egli bene atferma ehe 
la Via Traiana per Ic nostre eontrade non pote essere altra se 

non TEgnazia; la quale , mentre al dire di Strabone era mulat- 

tiera in origine, fu da quel Prineipe resa careggiabile, deviata nei 

tratti piü diffieiH , e munita di ponti. La quäl cosa non eselude 

per tanto ehe lo stesso Prineipe abbia restaurato pure il ramo 
dell'Appia oltre Benevento. 

' Ve<li a pag. 253 di quest'opera. 

* LB aaticho Iscrizioni di Benevento, pag. 45. 

' Op. ultim. cit. pag. 4fi. 

' Vedi op. cit. pa^. 37 a 31 e 433 c sog. 
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Le colonne milliarie rinvenute lungo k via ehe fu un tem- 

po TEgnazia son parecchic, e tutte parlano dclla munificente o- 
pera di Traiano. E, se talvolta portano la dizione pecimia siia sira- 

vit, cd altre fiate quella pecimia sua jecit,   ben puossi argomen- 
tarc ehe siasl volnco in tai guisa distinguere la semplice lastrica- 

tura di alcuni tratti dalla costrnzione affatto nuova di altri, la quäl 

cosa andrebbe in perfctio accordo con il citato passo di Galeno. 

Un argomento piii convincente a dimostrare ehe la via Tra- 

iana per le nostre eontradc sia stata 1' antiea Egnazia devesi de- 

sumere dal fatto ehe l'Appia era giä aperta alle earrette, e ehe 

il rcstauro di cssa sarebbe stato sempre un  avvenimento   meno 
importante dclla   riduzione a careggiabile di una via mulatiiera. 

Ailorche parlai della via Egnaxia,  ne descrissi il corso par- 

ticolareggiato attraverso la nostra regione quasi suUa guida delle 
tracce della via Traiana, considerando ehe quelle dell'antiea mu- 

lattiera di Strabone sieno certamente sparite da tempo   remoto , 

torse da quello in cui Traiano apr'i la sua via alle earrette. Non 

mi si taeei, adunqiie, di avere errato allora, imperocehe dalla so- 

stanza io non sono affittto uscito, allorquando ho riferito le sta- 
zioni per le quali quella via passava. Perö mi preme ora far av- 

vertire ehe essa aveva un andamento p-ü montuoso, probabilmen- 

te quasi quello ehe ha il Rcgio   TraUiuo, la grande via della pa- 

storizia tra gli Abbruzzi e la Puglia, la quäle devesi ritenere an- 

tiea quanto e antiea la pastorizia fra noi, sebbenc Gregorovius ^ 

affermi ehe sia stata aperta   eon una legge di  Alfonso I d' Ära- 

gona; questi pote reintegrarla e regolarne il corso dopo seeoli di 

abbandono. Traiano, invece, menö la sua via per la valle, ove il 

pote, e per la viez^Äa costa dei eolli, acciö fosse riuscita piii agevole 

alle vetture; la qual eosa concorda pur sempre eon il citato passo 

di Galeno. 
Pur temendo di di%-cntar troppo prolisso, non posso omet- 

tere qui un'altra osservazione: sulle varie antiehe carte geogra- 

fiehe trovo segnato il cammino dell'Appia da Benevento per E- 

quotutico ; il quäle errore , secondo me , ha dovuto  provvenire 

' F. Grogorovjus, Nelle PugUe, tradxiz. ital. di Raff. Mai-iano, Firenze, 

JJarbera, 1883, pag. IG4 e 1G5. 
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sempre dalla i'gnoranza del sito proprio di questa stazione e dalla 

confusione ehe fecesenc con il non versificabile oppidolo di Orazio. 

Nel territorio di Paduli ' fii trovata la segueiite iscrlzione : 

IMP. CAESAR 

DIVI NERVAE F. 

NERVA. TRAIANVS 
AVG. GERM. DACI  

rON. MAX. TR. POT. 
XIII. IMP. VI. COS. V. 

P. P. 

VIAM ET PONTES  

BENEVENTO BRVNDISIUM 

PECVNIA SVA 

la quale attesta chiaramente ehe Traiano muni di ponti questa 

via, imperocche sino a qiiando cssa fu mulattiera non nc ebbe 

afFatto, 0 per lo liieno non di quella magnificenza. 

Nella nostra provincia esistono due ponti di questa cclcbix* 

Fia Traiana, qucUo delle Chianche appie di Buonalbergo e quello 

sul lorrente.di Gincstra degH Schiavoni ^. Di quest'ultlmo, come 

dissi, non esiste ehe una testata di massi lapidei, sulla sponda si- 

nistra, ed un pezzo d' arcata di mattoni. Ma il prinio, sebbene 

alquanto malconcio, lotta ancora contro Ü iavorio incessante delle 
acque ed il vandalismo dei contadini ^. Esso h a cinque lud, due 

del diametro di m. ri.60, una di m. 8.80, la qiiarta fdalla spon- 

da destra procedendo verso la sinistra) di m. 5,80; la quinta, per 

essere interrata e ricoperta di folta vegetazione, non pote esser 

da me misurata. £ largo m. 7.20; ha le tcstate e le pile di massi 
lapidei, coronate da una fascia di simili pietre; le arcate ed i tim- 

pani di laterizii. Queste hanno due armille concentriche, formate 

' GaiTiicci, op. ultima cit. pag, 45 ß 46. 
* Vedi a pag, 257 di queat'opsra. 
' I contadini di tratto in tratto, quatido hanoo bisogno di (ara il pavi- 

mento di un forno per cuocer pane, yanno a ataccaro dallo armillo della arcate 
i bei quailroni ili argilla di lato in. Ü.fK), clie ossi cliiariiaiio in dialetto le chi»n- 
ce, corruzioüQ di plancae. 
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di mattoni di 0,^0 X 0,^0 X 0,0s; di guisa ehe la intera gros- 

sezza di esse e di m. 1.20. I timpani, come si e decto, hanno il 

paramento di laterizii, ma neirinterno sono di muratura empkcton 

di ciottoli e scagÜe calcaree residue della hivoratura dci massi ki- 

pidei. Mancano la fiiscia solita a! livello stradale e il parapetto. So- 

pravvanzano ancora i muri di accompagnamento su ambedue le 

sponde, e, in parte, il selciato romano di lastrc calcaree, planem., 

sul dorso del ponte. E ben puossi ricenere ehe la denominazione 

aitüale del ponte sia derivata da queste lastre calcaree , se non 

vuolsi pure ammettere ehe sia derivato,- invece, dai quadroni di 
argilla dellc arcare, ehe i coiitadini cold chiamano chiance. Pero la 

denominazione Chiancbe , come vedemmo ', e comune ad altre 

contrade prossime alla nostra cittA, nelle quali pare ehe retimo- 

iogia sia spiegata piü dalle lastre dl pietra Ic quali pavimcntava- 

no le vie romanc. Tutto il ponte e lungo metri eento ^ 
Si potrebbc obbiettare ehe non vi sia tcstimonianza .storica 

precisa e speclfica ehe questo ponte, insieme con altri, sia stato 

costruito da Traiano; ma, dopo le eonsiderazioni ehe egli per il 

primo apri alle vetture questa via , e la muni di ponti, e dopo 

Tanalisi del genere di costriizione, il quäle non puossi ritenere a 

lui posteriore , tanto piü ehe non prcscnta aleuna traceia di re- 
stauri, agglunzioni o modifiche, ma apparisce tutta di getto, puossi 

con sodo criterto ritenere ehe sia opera di tanto uomo , e non 

di altri. 
Illustrando il quadro esterno dell'attico deU'Areo Traiano, a 

sinistra del riguardante ^, dissi ehe quello poteasi riferire eon le sue 

rappresentazioni mitologiche di varie divinirä, Silyano , Cerere , 

Bacco e Diana, alle graiidi axioni civili di Traiano nelle provin- 
cie ^ , e segnaiamente allo sviluppo dei eommerci per mezzo 

della costruzione e restauro di vie importanti: e feqi notare pure 

' A pag. 269. 
* Ho fatto voti al Governo e alla Commiasione Consarvatrice dei Monu- 

monti per il restauro e la consorvazione di fjuast'Opera, importante sia per 
la sua mole B la bella costruzioae, sia come un ricordo ed una testimonianza 

dßlla Vi« Traiana cbo !o eavalcava. 
^ Tav. XXVII. pag. IG'J e sog. 
* Pag. 180. 



ehe Diana fu considerata come la cnstode delle vie. La sua pre- 
senza, adunque, nel sudetto qiiadro afFermercbbe un ricordo sto- 

rico di quest'opera cosi grandiosa qaale fu !a Fia Traiana. Forse 

im ricordo plii completo ce ne sarebbe rimasro in quel quadro, 

se, per disavventura, non se ne fosse pcrduto un pezzo, c quello 
proprio ehe ne avrebbe definito 11 soggetto. 

Non posso in questo lavoro dilungarmi piü olcre su qucst'ar- 

gomento; e devo di necessica tacere intorno alle colonne miliarie 

ehe in questa cittä e nel paesi prossimi sonosi rinvenutc; tanto 

piü ehe di esse Hanno discorso eon competenza, ohrc agil scrit- 
tori patrii, il Mommscn,  il Garrucci cd il Pratilli. 
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CAPO IV. 

DEI SANTI QUARANTA 

I. siTO DELL'KDIFIZIO ED ETIMOLOGIA. 

DELLA SUA DENOMINAZIONE PRESENTE 

Chi dal ponte Leproso muove diritto verso il tempio della 

Madonna delle Grazie , fuori la cittä, vede immcdiatamente di 

fronte a se una lunga muraglia (Tav. XLII) parte piü alta, parte 

piü bassa, la quale dalPorto murato del Sig. Marzio Pacca si e- 
stende in linea retta per varie centinaia di metri nei canipi col- 

tivati da sud-est a nord-ovest, cioe secondo la direzione delta col- 

lina tra i due fiumi. 
Ncssuno scrittore patrio, come ben avverte Isernia % si ba 

preso cura di studiare questi avanzi grandios), non avendone forse 

compresa ne la importanza, ne la destinazione. Se ne trova qual- 

che accenno di straforo, come a suo luogo vedrcmo, ma per di- 

verso fine. I primi ehe ne abbiano fatta raenzione furono Alfonso 

de Blasio ^ e Garrucci ^; indi se ne occupö per im momento l'e- 

ruditissinio Prof. Saverio Sorda nella qualitä di membro della 
Commlssione Archelogica *, e da ultimo il nominato Prof Isernia. 

' Op. cit. vol.  1. pag. 442. 
* Manoscritto citato. 
' P. Raffaele Garrucci, / Liguri Behiani (op. cit.) pag. 46. 
* Isernia, luogo ora citato. 
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La tradizionc non ci ha conscrvato un nome proprlo rela- 

tive alla costruzioue romaiia ed alla destinazione primitiva di qiie- 

sto edifizio ; ma da parecchi sccoli lo si conosce e lo si addita 

da tuttl sotto la denominazione / Santi Quaranta. Questa trasse 

origlne dalla chiesa dedicata a Dio in onore di quaranta Santi ' 

periti nel martirlo nella cittä di Sebaste deirArmenia l'anno 320 ^ 

Questa chiesa cra sovrapposta alle antiche costruzioni roma- 

ne; rinterno dclle quali era allora adibito per cimitero carnalo , 

secondo attesta il Cronista Falcone, il quäle, rifercndosi agli av- 
venimenti dell'anno 1128, narra ehe il corpo del Rettore Gu- 

glielmo di questa cittä fu trascinato a furor di popolo tisque ad 

camannm S. Laurentii ^ Di fatti negli anni scorsi piü volte mi 

h accaduto di rinvenire ossanii umani tra le fenditure delle mu- 
raglie nell'interno di  questo edifizio. 

Di questa chiesa, ehe trovasi pure menzionata nel Necrologio 

di S. Spirito*, ora non rimangono ehe informi rudcri, appariscenti 

appena appena di fianco alla via detta Ciipa dci SS. Quaranta •'^; 

ma , comc vcdrenio , in uno dei corridoi dcIT edifizio romano , 

ov'cra il carnaio, scorgonsi ancora alcunc costruzioni dell' epoca 

longobarda; dalle quali argomentasi con soda ragione ehe la chiesa 

ivi fu edificata sotto il dominio longobardo. Di fatti si ha me- 

moria ehe il corpo di S. Eliano , uno dci Quaranta Santi Mar- 
tiri, sia stato trasferito in questa eittä nell'anno 7^5 ^ 

Attualniente delT edifizio roniano non apparisce ehe la fae- 
ciata oceidcntale (tav. XLII, XLIV e XLV, figura i " e 2."), glac- 

che, aitravcrso i secoli, gli altri lati e l'estradosso dei volti sono 

* Borg-ia, op. cit. parte U. pag-, 208 in nota, ove si dice ehe questa chiesa 
trovasi riconlata in un documento delk bibiiotoca Benoventana dci 1180, tora. 
441 N. 4. 

' id. parte I, pag. 193. La loro festa un tempo celebravasi in Benevcnto 
con riguardo il d! 9 marzo, come risulta dal piü   antico martiiologio ehe si 
conserra nclla biblioteca Boneventana (ultimo autore citato, parte I, pag-. 108). 

' Era detta di S. Lorenzo la chiesa antica  della  Madonna delle Grazie. 
Vedi Borgia op. ult. cit. parte 11. pag. 208 e 209 in nota. 

* Copia manoscritta doll' originale in pergamena la quäle ai conserva 
nella Biblioteca Arcivescovile di Benovento. 

' Vedi nella tav. XL di quest'opera. 
° Borgia op. cit. parte L pag. 193. . 
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rimasti interrati; tanro ehe al presente su dl questl ultiml esisto- 
no ciIcLini orti privat!. L'interno, pure dt prlv;ita proprietA ^, e a- 

dibito (i'ordiuario per usi agricoli; e vi fu tcmpü ehe i fiinai vi 
ebbero loro comoda stanza. 

2.   DESCRIZIONE   DKLr.'RDiriZIO 

Oggi non rcsta in piedi ehe una frazionc di tiitto redifizio, 

il qiialt.- principiava dal ?d\azzo Pacca , ed estendevasi per oltre 

mezzo chilomctro da sud-est a nord-ovest lungo la via Latina. 

Questa non e una mia congettura: gli avanzi dcH'antlca mole st 

dirigono evidentemente tanto verso la citt;\, per di sotto la rampa 
della Cupa dei Santi Quaranta, giustificando il rilevato Jell' orto 

niurato del Sig. Marzio Pacca e hi ratiipa tra quest'orto c qucl 

palazzo, quanto verso Celhirulo per parecchie centinaia di mctri. 

Ecco il calcolo delle parziali distanze da me mlsurate: 

i." dal palazzo dei Signori Pacca al niuro del loro orto in 1455 

2° lungo tutto il tiuiro occidentale di questo . » 112.70 

3.° attraverso la Cupa dei Smiti Quaranta . . » 3.10 

4" da questa'via alla porta attuale di questo cdifizio » 15.60 
3 ° lungo tutto il corridoio principale superstite, com- 

presi gii spessori dei due niuri modcrni di fondo .        »    60,00 

6." dal terniine di questo corridoio al cantonc occi- 

dentale della casa colonica del Sig. Gactano Pellcgrini »   23200 
7." da tale cantone  alla   via   pubblica   detta  Cnpa di 

Malo Perlnso ;j    45 00 
8." attraverso questa via     .        .        .        .        ,        »      7 40 

9." sino ai rudcri ehe scorgonsi nel fondo rustico dei 

fratelli  Alessio c Gioacchino Do Cristofaro   .        .        »     55.70 

Totale m. 546.05 
Vedremo in appresso quanta importanza  abbia   questo ele- 

njento della lunghezza deH'edifizio sulle indagini  della sua desti- 

nazione. 

II  fronte di iiitto Tcdifizio verso occidente non serbava un 

allincamcnto geoinetrlco csatto, ma faccva una curva, con la con- 

' V, iiroprietä del Sacordote Niola Collarile, 
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cavitA rlvolta a occidente^ segiio pluttosto delle agglunzioni e mo- 

difiche apport.itevi di mano In mano, ehe del bisogno o di er- 

rori della primitiva costruzlone. La orientazione precisa di quel 

fronte 6 la g\h dctta, da sud-est a nord-ovest; di maniera ehe 

quella ehe per brcvitä chiamo facciata occidcntalc piü propria- 

mcnte guarda il sud-ovest. 

Ma la porzione degli avanzi la quale ci interesserA si e queüa 

segnata al numero 5.° delle sudctte dlstanze progressive. La ve- 

duta prospettica esterna di essa vedesi nella tavola XLII, dovc 

appariscono la facciata occidentale con le sue finestre, il piano 

sottoposto di campagna , poco piü depresso dell' antico , gli ortt 

soprapposti alle volte dei superstiti corridoi. Dl questi rendono 

ragione completa la icnografia nella ravola XLIV e la veduta pro- 
spettica intcrna nclla tavola XLIII. I particolari della struttura 

murale interna cd esterna si desumono dalle tre figure della ta- 

vola XLV. 
Come rilevasi dalla icnografia (tav. XLIV), la porzione super- 

stlte consta dl un corrldoio longitudinale JBC e di due altri cor- 

ridoi normali al primo , l'uno E a fondo chiuso , l'altro D con 
uscita. Ma oltre a questi, i qiiali sono piü appariscenti, cssendo 

liberi di interrlmcnti, altri corridoi dovevano esistere: cosl e molto 
evidente ehe sieno esistiti i due corridoi P" e G paralleU al cor- 

ridoio longitudinale, dd un altro parallclamente al corrldoio F; il 

quale ultimo argomentasi, come vedremo meglio in proseguo, dal- 

l'avanzo del muro 5 alle spalle del miiro Orientale del corrldoio D. 

Per meglio intendere ogni parte, bisognerä procedere a gra- 
do a grado nella descrizione e nella disamina; e cosl faremo. 

Sebbenc ora sieno tronchi 1 murl longitudinali del corridoio 

ABC, si dcsume ehe questo doveva esser lungo quanto tutto 
l'edifizio; la muratura ehe oggi lo chiude al due estrenii c mo- 

• derna. II muro occidentale ad (tav. XLIV) elevasi sopra di un 

masso di muratura a getto, la quale fa da platea generale, e sporge 

fuori della muraglia per ohre m. 0.30 (tav. XLV, fig. i% lettere 
/, », X, v; fig. 2 ^ lettera r; fig. 3.% lettere n, d). Tale masso anti- 

camente sottostava al piano di campagna, ma eon la eoltura del 

terreno adiaeente, attraverso I varii secoli di abbandono del mo- 

numentOj non splo restö scoverto e§so ma beii aathe la puddin- 
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ga rocciosa al disotto del piano di fondazione (fig. 2." per Tal- 

tezza n, fig. 3." superficie lettere n, 0, Cy a). 

A questo punto e mestiere osservare die ü muro ad (Tav. 

XLIV) presenta tre epoche distinte nelle tre porzioni, per ordine 

di data, bc, ah, cd; le quali ho rappresentatc tutte e tre nella ta- 

vola XLV, le due prime con Li fig. 3.% lettere A e B, Tultima 

con la figura i.\ La porzlone di muro ehe io stimo piü antica, 

ed e molto piü dannegglata delle altre, tanto ehe aU'esterno vien 

sorretta da un vecchio pilastrone (Tav. XLIV; lettera v) di mu- 
ratura moderna di materiali misti, si eleva sul masso di platea 

di sopra descritto a zone alternate di muratura pseudo-reiicolata 
e di laterizii con riempimento ad cmpkcton. Le fasce dei laterizii 

sono costituite della grossezza di tre mattoni, eccettuata quella 

a livello delle finestre, la quäle e formata dt sei (Tav. XLV, fig. 
3;', lettere kl). 

Le diverse et3 delle tre notate porzioni della sudetta mura- 

glia non sono fatte palesi esciusivamente da una certa differenza 

di conservazione, ma ben anche da altri partlcolari. Innanzi tutto 

e considercvole il fatto ehe le finestre ehe in essa si aprono han- 

no diversa forma, diverse dimensloni, e sono situate differente- 

mente nelle tre distinte porzioni. Di fatti !e tre finestre 2 (tav. 

XLIV) della porzione piü antica sono semieircolarl (tav. XLV, 
fig. 3.' lettera /;) di raggio m. 0.66, e sono divise da un plla- 

stro largo m. 3.75; 1'unica finestra i (tav. XLIV), oltre il se- 

micerehio, del diametro di m. 1.47, ha la parte rettangolare (tav. 

XLV, fig 3.^ lettera g) alta m. i.oo; non si sa di quanto erano 

distanti tra di loro le altre finestre di questa porzione, pcrelie 
mancano; e finalmente le sei finestre ; (tav. XLIV) della por- 

zione meno antica hanno la larghezza delle finestre 2 e la parte 
retiangolare alta 111. 1.26 (tav. XLV. fig. i," lettera i e fig. 2."). 

Inoltre e a notare ehe, inentre il semleerchio dl quest'ultime im- 
posta sulla stessa fascia di laterizii delle prime, quello della se- 

conda finestra imposta un metro al di sopra, eome bene riievasi 

dalle fig. i.^ e 3.^" della tav. XLV. Ma puö stimarsi perö ehe que- 

sto partiio sia stato consigliaio piuttosto dalla salita del eorridoto 

longitudinale della eampagna verso la cittd attuale. Di piü gh ar- 

chi delle finestre della porzione piü recente sono Strombali dal di 
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fuori al di dentro, nientre quello delb fincstrci nnici g (tav. XLV, 

fig. j,") non ha stromhatura. In quelle della sezione. piü antica 
nulla piü si ravvisa a causa del deterioramento dclla muratura. 

Perö tanto le finestre dell' arco strombato ehe t'unica finestra i 

(tav. XLIV) Hanno gli stipici diritti dal di fuori al di dentro senza 

ne stromhatura ne schiancio; e quindi sono di eguale larghezza 
si di fuori ehe di dentro, come vedcsi rappresentato in pianta 

(tav. XLIV). Accosto la porzione ah, quella hc aveva la canto- 

nata di niattoni (tav. XLIV), e, ciö ehe piü monta, per tutta la 
grossezza del muro. La.quäl cosa, congiunta dFaltra, ehe il pi- 

lastro tra il punto fe e la prima finestra e dt m. 4.64, mentre i 
pilastri intermedii tra le finestre 2 sono di ra. 3.75, h pensare 
ehe dal punto b poteva aver principio Tedifizio nell'epoca piü an- 

lica, ed estendersi verso Cellarido nella direzione bc. Arrogi ehe 

l'ultimo pilastro di questa sezione accosto quella meno antica e 

appena di m. 0.94, e öon ha cantonata di mattoni come il pri- 
mo; cosicche se ne puö desumere ehe esso non sia intero , ma 

sia stato tagliato allorche gH fu innestata la muratura cd. 
Questa porzione piü antica di muraglia bc airimposta delle 

finestre 2 ha minore grossezza di quanta ne abbia la muraglia 
ab; ma pcrö Ta prima ha le riseghe , per eui alla base ra (tav. 

XLV, fig. 3.") va a mettersi a pari col fronte della seeonda , il 

quäle si elcva a piombo senza aleuna risega. 
La porzione di muraglia cd (tav. XLIV), tranne il tipo dif- 

ferente delle finestre . fu modellata sulla porzione piü antica hc. 

E di vero , portando un esame sulla tav. XLV , seorgesi subito 

ehe non solo il tipo del fronte sia identico (fig. 1.^), ma ben an- 

che vi sieno stati conservati i corsi di mattoni di eguale gros- 
sezza e alla medesima altezza di quelli del fronte A della fig. 3"; 

e ehe di piü, eome in questo, il muro presenti le riseghe interne 

ed esterne (fig. 2.', sezione trasvcrsale). 
Per contrario, e non vi occorre molto a diseernerlo, e aff"atto 

diverso il tipo del fronte B della fig. 3.^: i corsi di mattoni stanno 

a diversa altezza di quella delle altre due porzioni esaminate, e 

son eostituiti tutti di sei m.attoni, invece ehe di tre. Di piü la pa- 
retc pseudo-reticolata, eon i corsi alternati di mattoni, non sorge 

sopra un scmpliee masso o platea sporgcnte,  di poea grossezza 
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verticale (come vcdesi nella fig. 2.^ tav. XLV, lettcra r) ma su 
Lin proprio muro, in a piombo, acdb. £ notcvole osservare qui 

un particolare, sul quäle dovremo tornare, ehe cioc il reticolato 

della nnirnglia B (fig. 3.' tav. XLVj non poggi orizzontaimente 

sul miiro svottostante di fondazione innanzi descricto, ma secondo 

Tinclinata ah, con salita verso la cittd. Sulla faccia esterna di que- 

st'ultima porzione di muraglia sono notevoli ancora alcuni fori, 

disposti con un certo ordine e rivestiti di un tubo di argilla; i 

quali stimo sieno dei buch! di impalcati, fatti durante la costru- 

2ione per immettervi i travicelli, a cagione ehe, essendo il rauro 

costituito di materiali minuti, il foro sarebbesi ostruito col so- 

praccarico. 
Da tutto resame fatto apparisce chiaro il mio concetto, ehe 

la muraglia ahcd (tav. XLIV) non sia stata costruita tutta in un'e- 

poca sola, ma sia stata estesa e restaurata in tre epoche diffe- 

renti, c ehe alla prima epoca appartenga la porzione di mezzo. 

Questa, avendo i due pilastri estremi di varia dimensione, e l'uno, 

il piü grosso, con la cantonata di laterizii, e Taltro troncato da 

linea incerta, avendo le finestre mcno comode, perche costituite 

dei solo semicircolo, e addimostrando maggiore vetusti apparente, 

a parer mio doveva preesistere alle altre due. 
Avendo gii accennato alla sezione trasversale (tav. XLV, fig. 

2.'') dei corridoio longitudinale, ricavata con taglio normale alla 

muraglia meno antica, intratteniamoci un momento ancora intor- 

no ad essa. Come scorgesi chiaraniente dalla figura, la muraglia 

a valle poggia sul masso r di sopra descritto. Su di esso elevasi 

da prima una fliscia di sei mattoni, alla quäle si sovrappongono 

un corso di opera pseudo-reticolata, quindi una seconda faseia di 

tre mattoni, indi un secondo corso pseudo-reticolato e finalmente 

una terza faseia di mattoni, formanti tutti un pilastro grosso m. 

1.78, alte m. 2.30. Su di esso elevasi con due riseglie, una in- 

terna e l'altra esterna, un secondo pilastro, grosso m. 1.53, alto 
m. 1.75, costituito dal basso all'alto successivamente di una faseia 

reticolata, di una seconda di mattoni, di una terza reticolata e di 

una quarta di mattoni. E da ultimo con due simili riseghe ele- 

vasi il terzo pilastro, grosso m. 1.2(3, ed alto fino all'estradosso 

della volta interna. Questo pilastro c decorato pure, avvicenda- 
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tamente, di fasce di rcticoLlto e dl laterizüj e queiia di queste ul- 
time h quäle «pita all' ifflposta dcll' arco delle finestre per ec- 

cezione e formata di sei filari di mactoni. La stessa disposizlone 

di fasce alttrnate notasi neH'interno de! corridoio  longitiidinale. 
Le finestre hanno l'archivolto di laterizü per tutta la gros- 

sezza del muro, una mostra di leterizii dcntata sulIe facce ester- 

na ed inrerna, ed il rivestimento di laterizii nell'interno della luce, 

secondo ben vedesi nelle figure  i/ e 2.^ della tav. XLV. 
Pria di procedere oltre, fa mestieri osservare ehe I'opera rc- 

t'colata e formata di ciottoli spaccati , disposti con la superficie 

di spacco verticale, e con im certo ordine da dar scmbianze di 

Opera reticolata; ma vi sono perö dei siti, piü verso CellarLilo , 

dove, in alto della inuragiia, il reticolato e quasi pcrfetto. I filari 

di laterizii poi o son formati di mattoni, di lato esterno m. 0.42 

quando sono triangolari , e 0.31 negli altri casi, o di tegole di 

m. 0.56 X o 47. In quest'ultimo caso I corsi son costitu'ti dalla 

grossezza di due sole tegole. 
Come apparisce dalla sezione trasversale (tas,'. XLV fig. 2.") 

e dalla veduta inlerna delF edifizio (tav. XLIII) , gli archi delle 

finestre e la volta del corridoio longitudinale impostano sulla stes- 
sa linea; cosicche quelle si aprono addirittura nel fianco della volta. 

Questa, ehe gira dt tutto sesto, ha il diametro di m. 3.25, ed e 

a getlo, formato di pezzt di tufo trachitico e maka di rapillo vul- 

canico. II muro interne gh , il quäle e coevo del muro cd, ha 

(tav. XLIV) pure il paramento visto di struttura pseudo-retico- 

lata con strati alternati di laterizii, ed ha due riseghe a livello 

delle corrispondenti della muraglla esrerna (tav. XLV , fig. 2 "). 

Esso b meno grosso dell'altro, e non scende a livello del piano 

di fondazione della muraglia esterna, a cagione ehe la roccia pud- 

dinga sulla quäle poggiano va salendo dal versante det Sabato 

verso quelle del Calore. Cosicche nel lato opposto, verso nord- 

est, l'edifizio doveva essere meno alto, come in seguito vedremo 

megUo. La grossezza del muro sudetto interno gh (tav. XLIV) 
c di m. o.6j, ma aumenta due volte, per effetto delle due rise- 

ghe, sino al di sotto del livello pq (tav. XLV, fig. 2."). 
Questo edifizio ha subito variazioni e restauri non solamente 

al di fuori, raa ben anche al di dentro,   come   faro man mano 
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osservare. II muro <;/ (Tav. XLIV), ehe un tempo doveva segulr 

la linea qr, parallela al muro bc, ora invece e piantato di sbieco, 

e va restringendo il corridoio da q vcrso /. Fu tagllato vcrso q 

e ringrossato verso r, sia nella parete rq ehe na qiielhi sn del- 

Taltro corridoio. Dilatti in questi duc ultimi sitl al di soito de! 

paramento di mattoni , opera meno-antica , esiste rantico para- 

mcnto pseudo-reticolato, uniforme a qucllo del rcstante edifizio. 

Parrebbe ehe tale ringrosso, ehe e di mattoni , fosse servito ad 

accrescere la soIidit;\ dcl muro qr c del muro rm; anzi su quc~ 

st'ultima parete, neirintervalio sl, il ringrosso e niolto maggiorc. 

Ambedue le pareti longitudinali del corridoio D al pressnt-e hanno 

il rivestimento di mattoni ehe non avevano prima; perö noii resta 

giustificato il tagHo o mancanza di grossezza verso q. 
Giacche siamo In questo corridoio, oceorrer.i fennarvisi aieun 

poco. Dissi ehe da csso dovevano partire altri due corridol, F e 

G; e di f;uti in questo punto la volta a botre ehe covre il cor- 
ridoio D presenta due lunette, corrispondenti proprio alla sua in- 

tersezione con le due voJtc a botte del due corridol aboliti. I loro 
ingressi i e /c vedonsi murati, il primo con muratura moderna, 

il secondo con muratura di laterizii; ma si l'una ehe Taltra non 

s'innestano con quclla ancica dell'edifizio. 
Nel punto )' della volta a botte del corridoio D s'incontrano 

due altre piccole lunette, corrispondenti a due finestre ehe si a- 

prlvano nella volta stessa, e davaao luce, sebbenc scarsa, al cor- 

ridoio. Lungo la llnea Inin , presso la parete , esiste un poggio 

tutto di mattoni della larghezza di m. 0.30, £ alto, presso la pa- 
rete attuale di fondo nx, m. 1.30 dal piano dl risega del muro, 

piano ehe io stimo sia stato quello del pavlmento di questo cor- 
ridoio. Qucsta mia ipotesi fondasi sul fatto ehe al di sotto di tale 
risega esiste un masso di muratura a getto, senza aleun para- 

mento visto, deiralte?:za di m. 0.90, il quäle masso poggia suUa 

solita puddinga naturale. L'imposta della volta trovasi in questo 

punto appena m. ü.75 al di sopra de! poggio sudetto. Di maniera 
ehe tutta l'altezza del corridoio, avendo la volta il raggio di m. 

1.50, sarebbe stata in origine, presso alla parete di fondo nx, di 

m. 3.55. Ma siccome il corridoio D seendeva verso quello lon- 

gitudinale ABC, si ha ancora un'altro argomcnto per provare ehe 
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Tedifizio era meno alto a nord-cst ehe a sud-ovest, cioe meno 

alto verso Ui via Latina ehe di contro lo sboceo deU' Appia. II 

poggio J711 svoltava pure luiigo la linea Ip neU'aboUto corridoio 

F, come apparisce manifesto della rivolta /, la quäle addentrasi 

neila muratura i ehe ora ehiude 1' entrata di quel corridoio. La 

muratura a getto sottoposta al paramento di mattonl della parete 

longitudinale gx del corridoio D scende piii bassa ehe quella della 

parete opposra ora csaminata. 

II fondo nx del corridoio D ora vedesi a prima giunta mu- 

rato da muratura moderna di pietrame calcareo; ma, esaminando 

questa aecuratamente, scorgesi ehe sia in parte superiiciale, e ehe 

a! di dietro esista intatto 11 pilastro antico xo di mattoni. Questo 
pilastro fa conoscere ehe tra esso e !a parete di eontro esisteva 

11 passaggio mo, il quäle faceva comunieare l'edifizio con altri an- 

diti o corridoi. 

Sotto la muratura ehe ehiude questo passaggio a livello della 
risega di sopra acceiinata, e per conseguenza sotto la soglia del 

vano mo, esiste il canaletto Jim, diretto con rapide pendio da m 

verso n , cioe verso V interno del corridoio D. Un altro canale 

piih grande, ?/(, esiste sotto U parete/». Esso sta assai piü basso 

deU'altro, essende scavato nella puddinga sottoposta al piano di 

fondazione della sudetta parete; ed e diretto in senso normale al 

primo, ma pure con pendio verso il corridoio D. Ha i muretti 

lateral! di mattoni, ed e eoverto dl tegole di argilla. 

Alle spalle del muro fin esiste, come dlssi , un altro pezzo 

di muro s di mattoni, il quäle dimostra ehe l'edifizio si estendeva 

anehe di la. Tenendo presente la distanza del pezzo di muro s 

al corridoio F, quella da questo al corridoio B, l'altra tra i cor- 

ridoi Z) ed £", e i! rapporto tra la larghczza e la lunghezza di 
essi (quello D e lungo quattro volte la lunghezza e quelle E tre 

volte), ho considerato ehe probabilmente altri corridoi iniermedii 
sieno potuti esistere. Cosi parmi ehe sieno esistiti: un corri- 

doio accosto quello £" ed a questo parallelo, due corridoi tra 5 ed 

F, paralleli a quest'ultimo, ed un altro, pure parallele a questo, 

tra F e B; e tutti con ingressi awieendati, c'ioh ora da un verso 

ed ora dall'altro. Presse il dette pezzo di muro 5, dove riuscii a 
penetrare per un foro ehe trovai aperto nella parete fm, esistono 
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altri rott;imi di muro ed un grosso masso par:illelepIpcdo di tufo 

trachitico, di m. 0.^5 X 044 X 0.60; su di una faccia del quäle 

b incisa la lettera E, alta m. 0.155, larga m. 0.140. 

Ora passianio ad esaminare il corridoio E; il quale , come 
dissi, c chiuso per tre lati, ed aperto soltanto verso 11 corridoio 

ABC. I pilastri ehe vedonsi tratteggiati , e ehe ne restringono 

l'antica ampiezza, furono aggiunti nell'epoca longobarda, per so- 

stenere gli archi di rinforzo della volta antica, aüorquando vi fu 

edificata al di sopra la chiesa dei Santi Quaranta '. Che questi 

pilastri e gli archi sieno di cpoca Longobarda parmi quasi sicuro, 

avendo essi la stessa struttiira di altri simili che io ho ricono- 

sciuti in altri antichi cdifizii di qiicsta cittA della stessa epoca. La 

muratiira der pilastri dell'epoca longobarda 6 formata scmpre di 
materiali presi dagli edifizii preesistcnti, e quella degÜ archi ha 

un carattere spiccatissimo , pcrche e costituita di cnnei di tufo , 

piü ampii nej fronte che nella rientranza, alternati con due 0 tre 

filari di mattoni. A prima giunta la muratura longobarda appa- 

risce di bella struttura, ma tanto i pilastri che gli archi di quel- 

r epoca hanno soliditd piü apparentc ehe reale , per difetto sJa 

della malta, sia dei cunei di tufo, i quali trovansi messi in opera 

con la faccia piü ampia verticale. E Jevesi ascrivere a questi di- 

fetti la rovina di quasi tutti gli edifizii di quel periodo. La mu- 

ratura nei fondati del corridoio E e quella ehe gira alle spalle 

dei pilastri longobardi e di opera romana pseudo-reticolata. 

Nel primo fondato della parete destra , entrando in questo 

corridoio, scorgesi ancora una porta , aperta posteriormente alla 

primitiva costruzione , per la quale forse scendevasi dalla chiesa 

nel carnaio -. Di fianco all'ingresso in questo corridoio, a sinistra 

di chi entra, vedesi il pÜastro di mattoni e, W quale, sebbene ag- 

giunto posteriormente, c certo di epoca romana. Esso corrisponde 

esattamente, come vedesi, al pilastro b del muro estcrno ab , o 

meglio alla porzione di muro esterno, il quale io dissi essere stato 

aggiunto nella seconda epoca dell'edifizio. Ci6 prova ancora piü 

che questo non sia tutto della stessa epoca , 0 per Io meno sia 

' Vedi a pag. 308 di quest'opera. 
» id. id. 
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stnto restaurüto in vari tempi. £ importantc pure far notare ehe 

il miiro interno gh e perfettameiite coevo del muro esterno cd. 
Le varie murature delle differenci epoche vedonsi segnate esatta- 
mente nclla tavoU XLIV; per consegueiizi intorno a. cio non mi 

estendero piü di vimtaggio. 

Uli altro particolare pure interessante, ehe pol dovremo te- 
ner presente nelle indagini clie faremo suUa destimizione primiera 

di questo cdifizio, si e ehe i muri interni non hanno fincstre, nfe 

presentano affatto tracce di averne avute; soltanto, come vedem- 

nio , nclla volta del corridoio D esistevano diie fincstre , le cui 

luncttc incontravansl con i loro vertici in y (Tav. XLIV). 

Non ometro ehe per un mom^nto pensai pure ehe la parte 

piü antiea dcll'edifizlo füsse quella piii prossinia alla cittä^ {ab in 
pianta Tav XLIV e B in alzato Tav. VLV, fig 3.-'') alla quäle 

sarebbe corrisposto esattamentc dl rincontro il corridoio della me- 

desima epoca, facendomelo supporre principalmentc il genere dl 

muratura intcrna del pezzo di muraglia sudetto, di scardoni di 

tufo trachitico , molto simigliante a quello delle sostruzioni del 

pontc Lebbroso ^ c di altre opcre da me ritcniitc Ic piü antiebe, 

e poi anchc la maggiore divcrsitä di tipo tra questa porzione e 

Ic altre due. Sc non ehe me nc dissuasero non solamente il de- 

terioranienio maggiore della porzione mediana hc (Tav. XLIV), 

ma ben anche il tipo delle sue fincstre, appena semicircolari, ca- 

paci di far passarc piü poca luce e meno aria. II quäle tipo puö 

animetcersi piuttosto in uno cdifizio del primo tempo ehe del 

.secondo, nel quäle la riflessione e l'esperienza son consigliere di 

maggiori pcrfezioni d'arte. Nulla posso dire se questo cdifizio ab- 

bia avuto nn altro piano al di sopra di quello ehe ci avanza. 

Accennai ehe il paramcnto visto d:lla porzione di nuiragüa 

B (Tav. XLV, fig. 5.^) poggia su di una iinca inclinata ab, eon 

salita verso la eitt:\ attuale; questo e un fatto di grande rüievo, 

perche diraostra ehe una via passava di lä dinanzi l'edifizio. Essa 
riuseiva parallela alla Latina , la quale, secondo vedemmo ^, dal 

ponte Fratto, per Cellarulo, per disottn i muri de! nuovo tempio 

' Vetti a pag. 283 di quost'opora. 
' Pag. 230. 
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ttella Madonna delle Grazie , In linea retta mcnava verso porta 

S. Lorenzo Di guisa ehe questo edifizio restava tra le sudettc 

due vie, la secoada dellc quali aveva un livello di molto snpe- 

riore a quello della prima. Per la quäl cosa, come vedemmo, dal- 

Temrata sulla via Latina si scendeva verso il corridoio ABC (,Tav. 

XLIV). Se si praticasse iino scavo tra il nuovo tempio della Ma- 
donna e il corridoio D (Tav. XLIV), si appLirerebbero molti altri 

particolari importanti. 
£ utile far rilevare ehe il corridoio ABC (Tav. XLIV) andava 

salendo da C verso A, siccome argomentasi da varie tracce esistenti 

nello interno; ma non potrei dire a quäl piano si fosse trovato il 

pavimento; per la quäle indagine occorrerebbero altri scavi. Perö 

stimo ehe csso sia esistito non molto al disotto delle riseghe p Q q 

(Tav. XLV, fig.   i.^). 

3.   DESTINAZIONE   DELL'EDEFIZtO 

Questa della destinazione deU'cdifizio e una indagine difEeile, 

imperocche ne la storia, ne la tradizione ei porgono i! minimo 

accenno. Bisognerd afEdarci completamente alla eritiea. 
II P. Raffaele Garrucci ^ asseri per incidente, parlando di una 

certa epigrafe da lui copiata su dt una pietra, ehe questa « do- 
« vette appartenere a qudJa immensa fabhrica ehe i fuori porta S. 

ft LoretiTp in hiogo dato Santi Quaranta e sul Galore da levante 

« a ponente, reliquia grandiosa di magnifiche tenne. » Ambedue le 

affermazioni, ehe quella pietra sia appartenuta a questo edifizio e 

ehe questo abbia avuta la destinazione di terme, non hanno fon- 
damento; ehe, se l'avessero avuto , l'autore non avrebbe rispar- 

miate parole per direelo. Dovettero essere piuttosto sue conget- 

ture del momento, figlie di impressione passeggiera, rimaste im- 

propriamente scritte uel suo libro. Ma queste afTermazioni azzar- 

date produeono assai male, imperocche d'ordinario fanno il giro 

del mondo; e, massimamente quando l'autore ha un nome nelle 

Icttere e nelle scienze, per distruggerle, se pur vi si riesce, de- 

vesi lottare non poeo. 

' I L'iguri Bebiani, pag. 46. 
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Stimo ehe non cl voglia gran fatica per diniostnirc ehe que- 

sti avanzi non sieno appartenuti a terme; ia enorme lunghezza, 

di metri 546.00, Ia forma molto allungata, il giro di corridoi po- 

co o nulla iiluminati, I'altezza airinterno delle finestre de! corri- 
doio longitLidinale, il rivestimL-nto alquanto rustico di opera pseu- 

do-reticohua, il quäle altro non ne ammetteva sopra di se, meno 

l'intonaco tutto al piü, ma di rado, sono elcmenti bastevoH a fare 

escludere a prima giunra 1'affermazione di Garrncci. Ne Ia pre- 

senza dci duc canali mn e Ui (Tav. XLIV; verso il corridoio D 

puo giustificarc ia sua affermazione, avendo potuto avere essi al- 
tra destinazione. 

L' eriidito Professore Saverio Sorda ', il qiiale fu membro 

della Commissione Conservatrice dei Monumenti per questa pro- 

vinc'a, opino ehe questo edifizio sia stato un crittoporlico. La sua 

ipotesi e p;ü seria certamente di quella di Garrucci, ma neppure 
sembrami accettabile, come andrö dimostrando. Bisogna pria ri- 

cordare ehe cosa era il crittoportico, cryptoporticus, voce formata 

della greca cripto, nascondo. e dalla ht'm:i porlicus, porlico. Era chia- 
niato pure cryptae portkns -. La ctimologla dcl iiome spiega di per 

se in ehe consisteva, in genere , siffiitto edifizio: era un portico 

chiuso intorno intorno, o una specie di gallerie o lunghi eorri- 

doi a volta, o addirittura sotterranei, o per meta sotterra, 0 in- 

fine interamente fuori terra •'. Era un luogo di passeggio, e sif- 
fattamente costruito da potervi restare a lungo sia nei grandi ca- 

lori cstivi eome nei rigidi freddi invernali. Canina parla di quelle 

di Balbi in Roma \ deH'altro esistente in Pompei '; parla pure, 

e lo descrive e ne da Ia ienografia, di quello delha cclebre villa 

di Plinio Secondo a Laurcnto ^  villa ehe lo stesso Plinio descrisse 

' Nativo di Fi-ngneto Monforte, ma daik gioTi'nezza stabilito In Bono- 

vont'i, ovo mori ov son pochi anni. 

- Canina, op. cit. toni. 8. pag. 394. 

^ Consuita sul proposito: Canina, op. cit. tom. 8 pag. 394 0 seg. Q Win- 

ckelraann, opero comploto, 1. ediz. Ital. Pi-ato, frat. Giacchetti, MDCCCXXXf, 
toni. VI. pag. 149 e seg. 

• Opei-a 0 luogo ultimo citato, Tav. CVIH.   N. XUIT. 
' id. i.l. Tav. XCI. N.   U. 

" id. id. pag. 787 e seg. Tav. CCXL. 
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splendidainentc nella sua lettera a Gallo '. £ bene rifer'ire !e pa- 

role di Plinio istesso a riguardo del crittoporcico: « Quindi si 

(f stende un crittoportico, ehe par quasi un'üpera pubblica Ha 

« finestre da ambo le parti, molte da qnella del mare, raeno da 

« qiiclla dcll'orto, ciascuna dcllc quali corrispoiule a ducdeU'al- 

« tra. Quando l' arla e serena c quieta si aprono tutte ; nia se 

(( quinci o quindi tira un vento molcsto, si aprono senza ofFesa 
(( quelle sole dove tacciono i venti. Dinanzi al crittoportico ci c 

« un sisto olezzantc di viole. II calore del so! ehe vi hatte e ac- 

« cresciiito dal riflesso del crittoportico, il quäle comc manticnc 

« il sole, cosi scaccia e respinge i venti boreall; c quanto e il 

« caldo ehe si ha su! davanti tanto e il fresco ehe si gode di 

<( dietro. Esso arresta del pari i venti australi , e eosi rompe e 
c( doma i venti piü opposti, gli uni da un lato, gli altri dall'al- 

« tro. Ameno nel vcrno, lo e ancor p'ü nclla State Poiche pri- 

(c ma del mezzogiorno il sisto, dopo di esso lo stradon gestato- 

(. rio e la vicina parte deli'orto sono confortati dalla sua ombra; 

(c la quäle, secondo ehe eresce o cala il glorno , qua e lä cade, 

« or piii corta, ora piü lunga. Lo stesso crittoportico non e tanto 

(c mai privo di sole, quanto allora clie il piii eoeente raggio di 
« esso cade a piombo sovra il suo cohno. Oltre a ci6, per le a- 

« perte finestre vi cntrano e giuocano i zefiri; ne il luogo e mai 

« molesto per un'aria chiusa e stagnante -. » Lo stesso Plinio in 

un' altra lettera ad ApolHnare •••, descrivendo la sua villa di To- 

scana, parla di due altri crittoportici, 1' uno estivo di sotto, V al- 
tro invernaie di sopra; « quello disotto, simile ad un sotterraneo; 

« rigido nella State per ragion del fresco, ehe vi si imprigioiia, 

(c e contento dell'aria ehe ha, non sa desiderarne, ne volerne di 

« piu ». Canina e Winckelmann ' parlano pure di un genere di 
costruzioni simiii ai crittoportici esistenti nella Villa Adriana a 

Tivoli, e dette iu/cri dallo storico Sp;irziano •'. 
Daile descriEioni e dai disegni del Canina   intorno ai men- 

' Lib. ir. lettora XVII. 
* Trad. del Cav. Pier Alesaandro Paravia, Venozia, Gius. AiitonGlli, 1837. 

' T.iliro V, lett. VI. 
' Opera o luoghi ultinii  citati. 
' Nella Tita di adriaao. 
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zionnti crittoportici rÜevasi ehe vi sia poca o nessuna an.ilogia 

con 1' cdifizio sul quiile ci stiamo intrattenendo. Tanto quelU di 

B:ilbi e di Pompe!, quanto quelii dellc vilie Tiburtina e Lauren- 

tina hanno per lo piü forma dl -portici quadrilateri, racchiudenti 

nel mezzo giardini 0 boschetti, laddove ne! nostro caso si ha un 

corridoio lungo piu dl mczzo chÜometro con qualche altro cor- 

ridoio normale ed aitri paralleli al primo, dispostl ne'Ua maniera 
ehe di sopra ho descritta. 

Ci fa sapere poi Phnio ehe le finestre del suo crittoportico 

di Laurento potevansi chiudere; e quelle, invece, dell'edifizio no- 

stro non conservano afFatto tracce dalle quali possa argomentarsi 

ehe abbiano avuti gli infissi; anzi appare pii'i ehe manifesto ehe 

non ne abbiano avutl affatto. N^ pare ehe possa neppur corri- 

spondergli il crittoportico inferiore della villa di Toscana di Pli- 

nio medesimo, non potendosi ntenere ehe la scarsezza di luec e 

di aria dl quello dovessero addirittura intendersi per assoluta pri- 

vazione. Sarei stato indotto a seguire la opinione di Sorda, se 

nd nosiro edifizio fosse esistito sohimente il corridoio longitudi- 

nale di occidente; ma non saprei comprendere la destiiiazionc e 
il bisogno dci corridoi secondarii. 

Non dissiniLilo ehe per un istante quel lungo corridoio nii si 
appalesö eome una via eoverta fianeheggiante la via Laiina per 

comodo di pubbÜco passeggio; ma la soverchia altezza dellc fine- 

stre, la quäle avrebbe tolto tutto il hello della vista di uno splen- 

dido panorama della vallata del Sabato, c la mancanza assoluta 

di finestre nel muro a settentrione ( ed abbiamo visto anzi ehe 

parallelamente, alle spalle, al lungo corridoio ne esistevano altri) 

le quali d'estate sarebbero State preziosissime, me nedistolsero 

subito. Come me ne distolse pure la orientazione dcU'edifizio, la 

quäle eon il lungo fronte a sud-ovest, esposto al vento piü do- 

minante di questa cittä e il pcggiore per !a salute , non sarebbe 

stata alLitto fellce per un passeggio ; ne fellce sarebbe stata la 

frequenza ed ampiezza delle finestre, attraverso le quali il sole sa- 
rebbe penetrato a suo bell'agio. 

Ma v'ha di plii. Mentre il diametro della voita a hotte del 
corridoio longltudinalc del nosiro edifizio e di m. 3,25, la lar- 

ghezza del corridoio medesimo presso il pavimento si riduce ap- 
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pcn:i a m. 2,65, per effcito dellc quattro riseghc, due per banda, 

delle due pareti. La quäle larghezza di m. 2,65 sembrami csscrc 

troppo meschina ed angusta per un pubblico piisseggio. E poi 

quäle bisogno vl sarebbe stato allora dellc riseghe sudette e de! 

ringrosso graduato della muraglia esterna occidentale? Vedremo 

ehe esse invece servirono bcne ad ua'altra dcstinaziono, ben pii'i 

importante, deU'cdlfizio. 
Esclusa anche l'ipotesi ehe questo edifizio sia stato un crit- 

loportico, parmi dover ritenere cou piü sano giudizio ehe invece 

sia stato un emporio, einporiian Dice Canina': « Tutro noi d'in 

« torno del porto Ostiente di Traiano rimangono rovine di va- 

« stissime fabbriciie, ehe dovevano esscre ad nso di granan 0 tna- 

« gaxx_eni per altre merci ehe si irasportavano dalle navi: e qtustd 

« si conoscono essen State costnilte in ümti amblenü hinghi e doppii 

« con voJtc di tutlo sesto sopm e am slruttura di solida opera cemm- 

« ti^ia esteriormente riveslila coUa laterixin. mista coUa reticolare. Vi- 

(( cino ai porti dovevano essere quei fori per il commercio ehe 

« ivi si faceva, e si dicevano emporii, emporia , e dovevano essere 

« questl pure circohdati con grandi fabbriche per uso di inagaz- 

« zeni 0 portici d' intertenimento per i commercianti .. Qujsta 

descrizione ha molto riscontro neilo edifizio nostro sia riguardo 

aU'organismo ehe al genere di struttura murale. Vitruvio, parlando 

dei porti ^ accenna solamente di passaggio agli emporii. 
Mi si obbietterÄ innanzi tutto ehe qui, non avendo ne mare, 

ne porti, non si saprebbe spiegare La esistenza di un emporio ; 

ma la obbiczione e piü speciosa ehe esatta Un emporio poteva 

bene essere edificato non solamente presso i porti, ma ben anche 
nei centri di maggiore commercio. Ricordiamoci ehe non appena 

i romani poterono stabilire ima colonia in questa cittA, bentosto 

estesero la via Appia sino a Brindisi, la quäle univa Roma alle 
Pughe, ricchi£sime per grano e per olio, e la faceva comunicare 

con rOriente, donde importavansi moki altri prodotti. Ci6 posto, 

cssendo Benevento il luogo obbligato di passaggio delle vie ehe 

da Roma conducevano nelle Puglie e in Oriente, puo bene sup- 

' Op. cit. tom. 8. pag. 573. 
» Op. cit. üb. V. pag. 88. 
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porsi ehe siasi sentito il bisogno di avere qu'i un eiiiporio per co- 

modo del commercio , e psr provvedere alla pubblica annona. 

Grano, biade, olio, vino ed altri prodotti di prlaia necessita po- 

terono essere in questo einporio depositati, per farne la ripartizio- 

ne alle colonie viclne, e prowederne Roma Istessa ; e l'edifizio 

pote essere estcso ed ingrnndito a misiu'a ehe crebbe il bisogno. 

Mi si dirä : raa su quäle fondamento storico voi poggiate tutte 

queste vostre ipotesi ? Eh, se per un edifizio cosi vasto , quäle 

abbiamo visto ehe doveva essere 11 nostro, manca ogni rlcordo 

storico ed ogni tradizione, Ü supporre ehe abbia avuto una de- 

stinazione piutiosto ehe un'altra e permesso, quante volte la cri- 

tica archeologica puo sola esser maestra e guida fra le tenebre; 

e vedrenio ehe la eritica ei fard alquanta luce sulla quistione. 

Torniamo un poco ad esaminare la sezione traversale di quel 

lungo corridoio (Tav. XLV, fig. 2.); quel muro eosi grosso e- 

sternamente sul lato di occidente, eon riseghe entro e fuori, non 

parc fatto apposta per resistere a grandi spinte dal di dentro ? 

Non si potevano certo temere quelle della volta a botte, giacche 

cssa e impostata molto alta, e si appoggia alla minore grossczza 

del muro; altre spinte, invcee, volcansl elidere e contrastare, ed 

eran quelle appunto naseenti dal peso dei depositi delle grana- 
glie e di altri prodotti, Notisi pure ehe i! poggio di muratura 

nitilp, tra i corridoi D ed f non pote avere altra destinazione se 
non quella dell' appoggio di vasi contenenti liquidi. Questi due 

eorridoi, quelle E ed altri simiglianti ehe ho supposto esistere S 

potevano benc essere tanti cellarii, cdlaria, variamente denomi- 

nati, dal prodoito ehe erano destinati a contenere, ceUarhim oka- 

rinm , v'marimn , granarium. Vitruvio ^ parla di eiaseuno partita- 
mentc, e della orientazione e cautela ehe dovevano osservarsi per 

ognuno. Veramente egli parla dei cellarü delle case di campagna, 

ma nessuno ostaeolo vi ha a ritenere lo stesso per quelH di un 
emporio, 

Un partieolare interessante eade in acconeio qui riferire, a 
proposito del eellar!o, ed e ehe la contrada ehe   eirconda il no- 

' Pag. 320. 
' Op. cit. Üb. VI. ijag. 52 e 53. 
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siro eJifizio de'i Saiiti Qnaranta e denominata CeJIamh, la qinile 
denominazione a me sembrauna immediata derivazionc dal cel- 

larinni. Ed e molto antica, trovandosi rcgistrata in un documento 

delle regaVie ' acquistate dalla S. Sede ne! secolo XI in Benevento, 

documento estratto daH'archivio AposioÜco Vaticano \ e ripor- 
tato da Borgia ' con la intestazione: Pioprietas que (sie) reniänsit 

ciirie (sie) de rcgaUhus Beneventi. Ivi si nominano: Isda * de Cel- 
lando mm posta '•; e poi vincam de Cellanih E Borgia afferma * 

appunto ehe la contrada Cellaruh sia proprio questa vicino i Santi 

Qnarnnta- 
Non e niancato chi ha voluto trarre l'etimologia di CeUarnh 

da cenio cdk per uso di bagni csistenti in quella contrada; ma 

essa non c affatto giustificata. I bagni in Benevento esistevano 

dove ancor oggi dicesi fneirinterno dclla präsente cittA , quasi 

sul Calorej Cortik dci Bagni, Hco dd Bagni, almeno secondo e 

traiizione, perche uno Studio suU'oggetto io non ho potuco an- 

cora praticare; altri , come vedemmo \ stavano tra le proprleti 

Palmieri e Cardona Oliva tra S. Fiiippo e la Chiesa di S. Cri- 
stiano; ove nci passati tempi era una chiesa, ehe chianiavasi _S. 

Bartolomeo in thermis ^ Siccome questi cdiiizÜ dei bagni ebbero 

sviluppo maggiore sorto i romani, e la parte di Bunevento da loro 
o sotto di loro costruita fu quella da S. Lorenzo a Port'Arsa a 

venir su, cosi io stimo ehe nella porzione piü antiea da S. Lorenzo 

a Cellarub non sieno esistiti bagni pubbliei. Penso ehe dovettero 

trarre m in^^anno, e laseiar eredere ehe fossero celle di bagni, 
tutte le stanze delle antiehe ease private ehe colä presso venivano 

' Eran tlette r,'fjaUe i boni pubbliei appartonenti al Principe, poi passati 

e devoluti alla seda Apostoliea (Boi-gia   op. cit. toin. II. pag. :^G5). 

* Pag. 134. 
' Tom. op. cit. tom. II. pag. 265 o 366. 
'  Dicesi ancora al pr-eseute in Henevento Isca un taiTono  coUivabilo in 

vicinaiiza dei fiurai. 
" Posta era detto un sito presso Visca, ove p3tRa^i pöscai-a. Vedi Borgia, 

op. cit. tom. II. pag. 270. 

' Luogo Ultimo citato. 

' Fag. ^80. 
* Manoscritto citato di Alfouso do Blasio o Taltro 8uUo antiehe ehieso di 

Benevento. 
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dissepolte,   delle qu:i]i due ;inni h '   ne   furono   vandalicamente 
distrutte moltissime d;i un ignorantc villano. 

Avevo gvX scritto quasi nute le cose ehe precedono, e fer- 
mato il concctto ehe queste muraglie fossero appartenute ad un 

emporio, quando mi venne fra mani il citato manoscritto di Alfonso 
de Blasio; di cui mi corre l'obbligo di riportare le segucnti pa- 

role, le quali colÜmano con le idee giA da me espresse:  « Diffi- 

« coltar non puossi ehe dai nomi   antichi  ehe  sinora in questa 

« cittä con<>ervansi manifestate ne vengano   le  famose  flibbrkhe 

« ehe in qucl contorno stavann.   Usarono gli antichi fahhricar forti 
« edificii per la conservazione delle pubbliche vettovaglie noman- 

« doli c&llavinm, come ne h fede Isidoro. Per lo ehe palesato ne 

«  vicne ehe quel giardino nominato Cellario , ed ora dal volgo 

« CelJaroh, cra appunto un pubbhco edifieio nel quäle si conser- 
(f vavano le comuni vettovaglie, addltandoeelo   maggiormente i 

« gran frammenti di antichiti , ehe cold alla giornata si scopro- 

« no ». Non devo omettere per6 ehe lo stesso autore poco dopo 
diee quest'altro, ehe sembra eontradire il riferito:  « Ne devo la- 

(' sciare indietro la famosissima fabbrica della nostra basiliea, ehe 

ü sine ad ora la vetusta   tradizione   nc  mostra il particolar suo 

« sito fuor la porta di S, Lorenzo, ove si eonservano non pochi 
(( suoi frammenti e particolarmcnte un suo spazioso portieo, ehe 
i< sopm vi sta la dinita chiesa dci 5. Ouaranta, ecc ». Ma chi sa 

ehe le basiüche erano unite ai fori ed erano i luoghi ove si trat- 
tavano i pubbliei e privati negozii,   comprende   di   leggieri ehe 

possono mettersi subito di aecordo le due idee di de Blasio. ri- 

tenendo ehe quell'cdifieio finora esaminato sia stato un empo'rio, 

c ehe aeeosto o ad esso ineorporato sia stata la basiliea. 

4.   ETA   DELL'EDIFIZIO 

Mancando ogni documento storico, non piiossi indagare l'e- 
poca, nella quäle questo edifizio pote sorgere, se non prendendo 

a base la sua struttura murale. Tra i varii gencri delle strutture 

' Noti il lettoi-e ehe, qiiest'opai-a, coiniuciata a pubblicarsi nel 1889, e 
aocora ia corso di stampa nel 1892. 
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Vitriivlo segna per primo l'opus reticuhtuin, il qu:ile, ei dice , si 

usavLi allora da tutti *. In tnl cnso si era obbligati di mettere alle 

cantonate dclle mura delle pletre quadrangolarl dell'altezza cor- 

rlspondente alla diagonale dci quadrucci dcl retlcohito, non po- 

tcndo ripiegare questi sullo spigolo estremo ^. Perö avvertc Ca- 

nina •\' c( Nel tcmpo in cui la potenza dei Roniani cra giiinta a 

« molta grandczza, e principalmente sotto il governo di Traiano 

« e di Adi'iano, rendendosi ii meteriaie laterizio cotto assai co- 

« mune, si fece frequentemente uso di qiiesto per coUegtire l'apera re- 

it ticolata nelh svoUate ed estrmiitä delle pareü e neue arciiaxioni, in- 

« vece della piotra tagliata a forma di mattoni, come si praticava 

(( negli Ultimi anni dclla repuhblica e nel principio dell' Impero , e 
c< come si e poc'anzi osservato. Ma, ondc coHegare meglio To- 

(( pera reticolata coUa latcrizia , si pratico comnncmente di frap- 

« porre ad ogni nove in undici ordini dl quadrelli del reticolato 

(( circa clnque in sette strati orizzontali di miteriale laterizio , 

« dal ehe ne nacque una bella specic di costruzione reticolata 
« mista con la laterizia, e nei monunienti ererti in talc epoca 

« in Roma, e specialmcnre In Tivoli nella vastissima villa di A- 

« driano^ se ne animirano molti ben ordinati escmpü ». 

Ora, essende il generc di muratura adop^rato nel nostro mo- 

numento affiuto identico a questo descritto da Canina ed asse- 
gnato all' opoca di Traiano e di Adriano , e prendendo a guida 

una notizia cosi preziosa di scritcore tanto accurato nello Studio 

degli anticlii monumenci, devesi ritenere ehe Tedifizio del quale 

ci stiamo occupando non possa rimontare al massimo ehe a qual- 

che predecessore di Traiano, e ehe le aggiunzioni, gli ampÜa- 
nienti ed 1 restauri non possano essere avvenuti ehe sotto Tim- 

pero dei sudetti due piincipi. E ne conforti in questa opinionc 

il pensare ehe questi furono larghi di opere pubbliche nclle no- 

stre comrade, segnatamente intorno Bcnevcnto, e ehe il primo 

in particolar modo provvide scmpre e con paterne eure all' an- 

nona ed ai commcrci \ Del resto, nel silenzio della storia e nella 

' Op. cit. lib. 2. pag. 30. 

* Canina, op. cit. tora. 8. pag. 117. 

' Op. cit. tom. 8. pag. 12«. 

* Vüdi a pag. 78 tli qiiest'opera.   - 
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mancanza di qualsiasi epigrafe, e giuocoforza ^ccontentarsi dl quc- 
sti elementi. 

Prima di chludere questo paragrafo , non vogüo trasandare 

di combattere un pregiudizio popoLire; tutto il popolo qui crede 

e ripetc ehe questo edifizio dei Saiiti Qiiaranta abbia sotterranee 

comunicazioni ccn il tcairo rotnano, dcl quäle ci occnperemo nel 

seguente capitolo. II pregiudizio o errore, secondo me, 6 derivato 

dal fatto seguente: il primo ordine deU'antico teatro c tutto in- 

terrato, ed c interrato per l'altezza di parecchi metri tutto il tratto 

di via ehe corre da porta S. Lorenzo a Cellanilo , colm.injo la 

via Latina sin sopra restradosso delle vülte deH'edifizio dei Santi 

Qiiinanta; ora, supponendo Ü volgo ehe lo stato attuale di quei 

luo^hi-sia esistito sempre ad un modo j aiiche in antico tem- 
po, ehe il primo ordine dei teatro sia stato costituito di sottcr- 

ranei, ehe sottcrranei sieno stati anche i corridoi dei Saiitl Qiia- 

ranta, e vedcndo ehe anche presso le antiche terme ' nella pro 

prietä Mucci e Palmieri esiscono antichi vuoci , ha pensato ehe 
tutti questi dal teatro ai Santi Oiiaranla siensi coUegati. Ad av- 

valorare tale credenza si e potuto prestare ancora il fatco ehe i 

eorrldoi dei teatro, girando in curva, neiroseuritd son potuti sem- 
brare distendersi per lungo, ed avere raaggiore lunghezza di quella 

ehe in effetti essi Hanno. 

Parmi ehe io abbia detto molto intorno a questo edifizio dci 

Santi Quoranta y e ehe altro non possa dirsi seuza ehe vi sicno 

pratieati degli scavi razionali in aleuni punti piü importanii ^. Ter- 

niino eon un augurio, ehe lo Stato, !a Provinela e il Comune 

vogliano prendere a euorc questi avanzi importanti , cosi come 
tutti i monumenti beneventani. 

' Vedi a pag. 2S6 di quest'opara. 

' Anni sono, mi pare nel 1877, da questa Commissione Coiisei'Tatrice dei 

Moiiiimeiiti si fecero eseguire aluuni scavi, ma pare ehe non abbiano inenato 

a pratiui risultati, non essenJoseiie, forse, saputo precisai-e la estüiisione e il 

fioe. 
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CAPO V. 

DEL TEATRO ANTICO 

1.   ERROXFAMENTE   FU   RITENUTO   ANFITEATRO. 

DONDE  IL   NOMI-:   GROTTONI   Dl   MAPPA? 

R.ucont;! Tacito ^ ehe Neronc, dopo h rovina del teatro di 
Napoli, la qiiale fu degno coronamento dclle follie di lui, avvia- 
tosi nlla volta dell'Adriatico, si fermö in Benevento, ovc il famo- 
so Vatinio, di lui amico, diede gli spettacoli gladiatorii ^: pelilu- 
riisqne viaris Hadriae traiccliis, apuä Benevaiturn iuterlm consdit: uhi 
gUadialorlum munns a Vatinio cekbrc edehalnr. Q.uesto passo storico 
c servito di base a tutti gli scrittori patrii beneventani per soste- 
ncre ehe questa cittä abbia avuto il suo anfiteatro, e alla maggior 
parte di loro per ritenere ehe a quest'edificio si debbano riferire 
i grandiosi vestigii dcl teatro. Della Vipcra \ Giordano de Ni- 
castro ', De Vita % Isernia '' (quest'ultiroo piü calorosaraente de- 

'   Annali, lib. XV. capit. XXXIII e XXXIV. 
' Ghi sia stato questo Vatinio ce lo dieo Tacito stesso nel luogo sopra 

citato: uno dei piu iufami mostri della corte di Nerone, disccpolo cl'iui sarto, 
deformo del eorpo, biiffono volgaro; il (juale, pria accolto per ischerno, da indi, 
calunniando gli ottinii, tanto si estolse ehe in favori, licchezze o potenza di 

nuocere sorpassö i piü tristi. 
^ Chronologia Episco|ioi-um et Archiep- Metrop. Ecciesiaö Beneventanaa, 

Neapoli, Typis Dominici Montanai-i, MDCXXXVI. pag. 4 e 206. 
* Op. ined. eit lib. II. capo III. pag. 300 e sog. 
* Op. cit. pag. 283 e seg. 
* Op. cit. vol.'I. pag. 29ä B seg. 
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gii nltri) hanno sostcmico anibü Ic tusi; solo de Blasio \ pur at- 

tribuendo alLi sua patria l'anfiteatro, lia asserito ehe gU avanzi 

ehe studiei-emo fossero quclÜ di un teatro. L'Abate Casselli nella 

sua Topografia ädla Pontificia cittä di Benc-vento ^ segnava quei ru- 

deri come appartcncnti ad un teatro. NuUadimcno questi duc ultimi 
autori non hanno avuta autorita bastevole a farc scomparirc un 

pregiudizio cosi gravc e manifesto di per sc, siccome non nc cb- 
bero nemmeno Garrucci c Rossi i quali pure affermarono que- 
sto cdifizio fosse un teatro \ 

Qüesto pregiudizio , comune a molti scrittori di storie Io~ 

cali "^j e derivato dall'aver voluto ad ogni costo attrlbuire alla 

citt;\ natale 1' esistcnza dell' anfiteatro % dairavere errato intorno 

alla forma, scambiando qiiella del teatro con quella dell'anfitea- 
tro ^, e dall'aver creduto falsamente ehe scmpre gli spettacoli gla- 

diatorii s\ fossero dati in anfiteatri di pietra. £ provato ehe molte 

cittd_, pure avendo avuta una grande importanza , non ebbero 
anfiteatro , tra Ic quali Maffei ^ cita Napoli. E nei primi tempi 

deir impero _, quando gli spettacoli gladiatorü cominciarono ad 

mtrodursi, qncsti si facevano negli stadii, negli steccati, nei tea- 

tri stessij e piü tardi negii anfiteatri di legno ^. Tacito ci ha tra- 

mandato ehe sotto Vespasiano s'incendi6 il belüssimo anfiteatro 

di legno di Piaccnza ^, e ehe Nerone, il quäle amava moltissimo 
sifFatti spettacoli , costrui in Campo Marzio un anfiteatro di le- 

gno ^^ Si andrebbc troppo per le lunghe, se sl volesse riportare 

altri esempii ricavati dagli storici. II primo anfiteatro di fabbrica 

'  Manoscritto citato, üb. I. cap. XVII. 
* E la pianta di Benevento dell" Abato M. Saverio Casselli, detlicata a 

Papa Pio VI <lai Consoli della cittä. Non porta data; dal Municipio se ne con- 
soi'va il rame. 

' Garrucci, lo antiche iscrizioni dl Benevento, op, cit. pag. 83, n. 79 
Rossi, D.'Il'Arco Traiaiio, op. cit. tom. I. pag. LXVI, n. 58. 

* Maffei, De gli anfiteatri, Verona, MDCCXXVUI, pag. 58 e 59. 
' Id. pag. 87. 
" Id. pag. 06. 
' Id. pag. 85. 
* Id. pag. C9, 89. 
• Le Storie, lib. 2. cap. XSI. 

'" Annali, lib. 13., cap. XXXI. 
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hl quello ehe Stntilio Tauro eresse In Roma per omaggio ad 

Augusto '; ma era assai picciolo e disadatto -, e con i gradini di 
legno, tanto ehe sotto Nerone si bruclö ^ 

Per conseguenza Roma non ebbe un completo anfiteatro dl 
pietra prima dcl Colosseo o Flavio. 

Premesse ie quali considerazioiil, e egli presumlblle ehe Be- 
nevcnto abbia avuto un anfiteatro di pietra ai tempi di Nerone? 

Devesi convenire ehe o Vatinio abbia improvvisato uno stcccato 

di legno, o si sia servito di altro recinto. Ed e importante no- 

tare ehe Tacito, il quäle aeeenna a molti anfiteatri, non avrebbe 

taciuto questo di Benevento, ove fosse esistito, allorquando feee 

parola degli spcttacoli gladiatorii di Vatinio; invece egli limitossi 

ad accennare solo questi spettacoli. N^ Lipsio La cenno deU'anfi- 

teatro di Benevento, ne in quesia cittä aicuna iscrizionc si e rln- 
venuta ehe nc faceia menzione. 

Sembrami ehe tra I primi sia stato Della Vipera a cadere in 

jnganno, avendo scritto: « neque minimum est Beneventanae Ur- 

» bis excellentiae arguinentum, ciusdem Amphitheatrum pro lu- 

» dis coram Tmperatorc Nerone celebrandis a Vatinio fuissc elec- 

» tum * »; e poi_, riferendosi al rlnvenimcnto di un tcsoretto: A^m«- 

ini argentei invenü prope minas Amphithcatri Bmeventanae Urbls •'. 

Nelio stesso errore incorse Vergerio , il quäle, secondo ne 

rapporta Alfonso De Blasio ^ avrebbe scritto ehe Beneventi Am- 

phitheatrum prope Dianas templum persistehat et hifaromm tnnem, ex 

ciiiiis ruinis campaniiis et prospectus cnlhedralis fuenmt erecti. GH 
scrittori patrii posteriori, invece di affidarsi ai proprii oechi, e dt 

eseguire piü esatti studii sui ruderi del monumcnto, hanno rical- 

cate le orme di quei primi, paghi delle loro vaghe affermazioni. E 

gli errori degU scrittori locali hanno ripetuto altrl storici italiani, 

fra i quali il Selvatieo^, ehe sembra aver copiato dal nostroDe Vita. 

' Dione, lib. 51; Maffei op. cit. pag.  18. 
- Maffei, op. cit. pag.   19. 
' Sifilino, conipenilio di Dione; .Maffei, op, cit. pag. ?0. 
* Op. cit. pag. 4. 
'^ Op. cit. pag. 206, in fine. 
' Manoscritto citato. 

' Op. cit. parte 1. pag. 363, tra le Aggiunte e ReUißcaziom.   Per Bana- 
vento iioa l'avesse m^i fatte; si avrebbe ri.sparmiato mxo sproposito. 
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Rossi, tra' i pochi, ncUa sua bell'opera suU'Arco Traiano, toc- 

cando per incidcnte di qiiesto t'^atro, sepp2 splendidametite con- 

fiitare De Vita. Non dsvo privare it lectore delle p.irole di lui: 

» il siipei'bo teatro sostenuto da portici amplii e maestosi, il quäle 

» serba ancor le vestigia delle soprapposte voJts, delle scalinats, 

» del ripiani o precinsioni, dei corridori o vomiforn, delle scaJ'Jte e 

» nkchis corrispondenti , non ehe del Uiogo dcH'orchestra , sedili 

» c portici superlori; e non Vanfiteatro colle cavte partim ad doa- 

)) cariim nsuni, parliin ad receptum et ciistodiam Jerarum Immag'mzto 

» dal De Vita; poiche, oltre all'essere Ignoto agli antichi un rale an- 

)j fiteatro lapidco in Benevenio, ed all'essere le caves anche pro- 

» prie dei teatri, come in occasione di qiiel di Nicea ci fa saper 

3) Plinio: hiiic iheatro... inuJta debenttir, itt hasUkac circa, iit porticiis 

» siipra caveam; il nlun vestigio di figura ovale riserbata per gli 

i) anfiteatri, ma 1' emisferica propria dei teatri , V ampiezza delle 

» volte interiori, In liberta dell'ingresso e dell'Liscita non impedita 

)) da traccia alcuna di fcrrata o canceUi, la libera comunicazione 

» dei portici niente applicabile alla custodia e separazione delle 

» fiere diverse, il seliclato delle vie, l'entrata, le basi e le colon- 

» ne marmoree della semlcircolare facciata Orientale, lo fan toccar 

» con mano per vero teatro co'i suol portici da mettervisi gli spet- 

») tatori al coptTto delle piogge grandi ed improvvise, i quali sono 

» uno dei tre essenziali pezzi deÜ'antico teatro, sebbcne nel no- 

)> stro pro niaxima parte snperiecta humo iacml comepuHa ^ 

» Ma una tale opinlone, dicc Isernia;, riferendosi ad un pa-- 

)i Cere di Garrucci, uniforme a questo di Rossi, non e stata mal 

» avvalorata da oculari osservazioni o da qualche pianta dell'cdi- 

» fizio fatta Icvare in altri tempi da coloro ehe erano al governo 

» della citt;\, o da privati cittadini studiosi di cose patrie ^ ». lo 

ho appagato il desiderio deiramico, avendo fatta elevare con non 

lieve fitica e dispendio la pianta ehe qui dono al lettorc (Tav. 

XLVI)_, e sulla quäle ci intratterremo nel seguente paragrafo. 

Non devo omcttere di spiegare la etimologia del nome Grot- 

ioni di Mappa ehe ha accompagnato un lungo periodo di terapo 

' Ilossi, op. cit. tom. I. num. 58, pag. LXVI o se^ 
* Op. cit   vol. I. pag. 595. 
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i ruderi di questo grandioso edifizio , imperocchc porrA avvenire 

dl Imbattersi in esso Icggendo gll scricti amichi 0 di-seutirlo dalUi 

bocca dei popolo. La cosa e assai semplice: slccome la estinta fa- 

miglia dei signori Aiappa dl qiiesta citta avcva la sua casa (ro- 

vinata col tremuoto dei 1688 e poi ricostruita ^) dal lato di mez- 

zodi, accosco i ruderi di questo edifizio, c si serviva dei corridoi 

e dei vani di questo p5r uso di cantine o grotte, cosi dal loro 

casato quei sotterranei e quei ruderi trassero il iiome, aiicor ri- 
niasto in bocca al popolo, di  GroUoni di Mappa. 

AI termine dei Capo IV accennai ad alcuni pregiudizii de! 

volgo intorno al sudetti GroUoni di Mappa ed ai ruderi de I Sanli 

Qnamnta -; sventuramente sono stati avvnlorati dalla penna di pa- 

trii scrittori. Cosi il citato Prof. Saverio Sorda nella relazione al!a 

Comtnissione Arcbeologica di Benevento, nella tornata dei 20 Ot- 
tobre 1871, discorrcndo dell'edifizio de / 5^/;^/ Qaaranta, o\iVii a 

diverse altre inesattczze, aggiungeva: « ... sc oltre il criitoportico 

pL-I vcrno, Benevento avesse potuto averne anche un altro per !a 
estä, quest'altro, suU'csempio dei soiterraneo di Plinio nel Lau- 

rentino, io congetturo dover essere stato qud soltenaneo Mi' om csi- 
slaite, e chiamato voJgarmmU il Groitone di Mappa « ^ 

Nientedimeno adunque ehe il Prof. Sorda scanibiava i mae- 

stosi amhalacri dei teatro per quelli di im crittoportico! Cosi co- 

me liii, pochl essendosi presa cura di esaminare diligcntemente o- 

gni avanzo di antico edifizio, e di scriverne con cognizione di 

causc, non deve rccar meraviglia se dei -nostri Monumenti, in L 
talia e fuori, ncssuno abbia avuta piena conosccnza. 

ir.  DESCRrzrONE DEL MONUMENTO 

La icnografia del maestoso teatro non e lavoro di fantasia 
sulle tracce di pochi ruderi^ nia sibbene il frutto di un paziente 

e dispendioso lavoro di scavi e di rilevamento. Tutto cio si ve- 

drä ivi mffignrato esiste; esistono gli ambulatorii del pianterrcno 

* Giorrl. De Nica-^^tro, Meiiiorie stonche, erjc... lib. IL pag. 307. 
' Pag. 336. 

' Vedi il periolir^o « La   Gioventa   Sannüica  anno II., numei-i S e 9 (5 
Luglio Q 5 Agosto 1878), Benevento. 
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con le loro volte, esistono i voinitorii, esistono le volte di soste- 

gno delle scale, csiste Torchestra, esiste U scena. Per quei corri- 

do! lio camminato, sotto quelle volte son pcnctrato^ sebbene spes- 

so con gravc disagio^ della scena vedo ogni giorno il rnnro po- 

stico elevarsi dal piano della campagna. Oggi quegli ambulacri, 

quegli anditi, quei vomitorii, per la plü parte nel completo do- 

minio privato, sono adibiti a cantine, a pozzi nen, e qualcuno ad- 

diritiura ad abitazione! 

I! pianterreiio, o primo ordine del Monumento, 6 per con- 

seguenza quasi tutto sotterra; ne emerge soltanto poca partc. Su 

di qucst.i si elevano (Tav. XLIX) degli altrl due ordini informi 

ruderi , racchius; la piü parte da moderne abitazionl. Süll' estra- 

dosso delle volle degli ambulacri e dci vomitorÜ corrono una 

scrada e alcuni vicoletti, ed una strada circonda tutto il portico 
esterno de! teatro. 

Dope quello ehe dissi sulla fine del paragrafo prccedcnte , 

non deve recar meraviglia se questo grandioso teatro non sia af- 

fatto conosciuto. Han saputo i dotti, ha saputo mai il Ministero 

della Pubblica Istruzione ehe a Bcnevento esiste un teatro anti- 

co, quasi perfettamente conservato nel pianterreno, e meritevole 

di esscr dichiarato Monumento Nazionale ? Se il Prof. Sorda lo 

scambiava per un crittoportico, gli altri patrii scrittori lo credet- 

tero un anfiteatro; ancora oggidi la via ehe lo circonda e i vi- 

coli ehe lo attraversano son denominati nelle pubbliche tabellc 

viarie via e vkoU anfitehli-o. Voglio sperare ehe dopo questa niia 

pubbhcazione il Consiglio Comunale cambiera la erronea deno- 

m'nazioue. Cosi spero pure ehe lo Stato e il Comune di Bene- 

vcnto si accingano ad espropriare, per ora, almeno tutta la parte 

sotterranea, al fine di mostrare al pubblico un Monumento cosi 
grandioso. 

Esaminiamone ora un poco la icnografia (Tav. XLVI). 

II muro postico della scena misura la lunghezza di m. 88,80; 

ma il diametro del perimetro cstcrno semicircolare del teatro e 

ancora piü lungo, a causa della sporto delle colonne addossate ai 

pilastri e del primo scalino 0 zoccolo del monumento. Donde ve- 

desi giä ehe per le sue dimensioni questo teatro cguagliava quasi 

quello di Marcello a Roma. Ventitre arcate  eguali i^, intercalate 
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da pilastri o , costituiscono rintcrcolunnio nrcuato ; altre due ar- 

cate attaccano il semicerchio al rcttangolo  della  scena  con   due 

corrldoi c, ehe vanno dritti dalla periferia all'orchestra. Le prime 

danno adito al primo r.mbulacro semicircolare n n n ; cd altcrna- 

tivamente corrispondono, per  mezzo  delle  altre   arcate   interne 

m,  m\ m", o direttamcnte  alla   scala /, o alla scala T di ritorno 

dal secondo ambulacro semicircolare //;', o al corridoio traverso 

/", il quaje collega i due sudetti  ambulacri   scmicircolari /;, n, n 

e I, i, i. Da quest'ultimo, per di soito gli archi ^ ed b, si per- 

viene o nel compreso e o in quello /. II primo  non   ha uscita, 

ed e coverto da una volta conica , la quäle era di   sostegno alla 

prima cavea. II secondo, invece, costitulva un vomitorio, dal quak% 

mediante la scaletta /", si pervoniva ai posti   della   prima   cavea. 

Di esso, pero, una sezione //;, coverta da volra, faccva pure da 

sostegno della prima cavea, mentre il tratto/' rimaneva scoverto. 

Gli archi k , h', k" e quelli m, ni, m"  limitavano   la  lunghezxa 

delle scale principaU , il cui senso in ascesa  c deterniinato   dalla 

direzione della freccia. I corridoi c, c, convergenti verso rorchc- 

stra, vanno restringendosi dalla periieria al cerchio deirorchestra. 

Su di essi stavano le rribune per i magisirati e per le vestali. 

Di tutti gli ambulacri, i corridoi, le arcatc e gli imi rcccssi 
accennati esistono tuttora intatte le volte di covertura. 

Sulla volta deli'ambulacro iH correva la precinzione, la quale 

scparava gli stalli della prima cavea, piü bassa, da quelli della se- 

conda. Alla sommita di questa si elevava un muro semicircolare 

sulla verticale del circuito m, ni, m" del pianterreno. Oggi ne 

esiste ancora quakhe avanzo, e in un rudere verso il mezzo del 

semicerchio stesso m, m\ m" vedesi un nicchio, il quale doveva 

contenere ccrtamente una statua. Questo muro scparava la som- 

mita della cavea dal portico ehe ivi esisteva , secondo-i precetti 

di Vitruvio, riproducente all'esterno ad un dipresso le stesse ar- 

cuazioni t del pianterreno. Questo pordco era coverto da tetto. 

Deil'orchestra non ho potuto determinare esattamente il dia- 

metro per non aver potuto operare uno scavo accosto 11 suo pe- 

rimetro semicircolare interno. Da prima io lo aveva assegnato 

della lunghezza sq, di m. 30,00, facendo riuscire il cerchio lan- 

gentc in ;; alla retta^^-jma poi ho   pcnsato  ehe  cssendo la ^y 
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una obliqua e rlsuhando la grossezza del mufo qrs minore di 

quella dei muri concentrlci g,k,m,t (mentre qucsto muro riceve 

tutta la spinta dclle volte e col relativo sovniccarico), tale ipotesi 

non fossc accettabile, e die, Jnvece, il raggio deirorchcstra fosse 

limitato alla lunghezza d x di m. 14,40. Con questa ipotesi la 

grossezza del muro (j r s risulterebbe eguale a quella degU altri 

sLidetti muri concentrici, e il cerchio deirorchcstra, x ;(, risulte- 

rebbe tangente in u alla retta uyv, la quäle non solo e parallela 

al diametro , ma concorre al punio v, ccntro di ua torrino, il 

quäle con la sua concavitä rivolta all'orchestra, dJmostra esscre 

State probabilmcnte un nicchio della scena, cosi come vedesi nci 
teatri di Pompeo e di Marcello- 

Cosi si trovercbbe pure la lunghezza della scena, dal compre- 

so 4 di sinistra al suo corrispondente di destra, essere 11 dopple 

del diametro deirorchestra, giusto il precetto di Vitruvio \ 

L'andito 4, in comunicazionc con 11 corridoio c, e qulndi con 

r orchestra, faceva passare da questo a! portico esterno , postico 

alla scena, e di piü faceva montare sulla scena stessa per via di 

scale. Scavi piü complcti metterebbero a nudo tante altre parti 
della scena ehe io non ho potuto disseppelllrc. 

Come dissi, il muro postico della scena si eleva ancora tut- 

tod'i molio ako dal piano dcgli orti contigui. t costruito col pa- 

ramento visto o cortina dl laterizii. Mostra di tratto in tratto delle 
piattabande pure di laterizii. 

Alfonso de Blasio ^ asserisce ehe le colonne doriche di mar- 

mo bianco scannellate ehe sono al presente nel nostro Duomo sie- 

no State presc dalla scena di questo teatro; ma cgli non riporta 

nessun documento a sostegno di questa sua opinione. 

Del portico semicircolare esterno presento i particolarl in 
quattro figure della Tav. XLVII. Sebbene queste sieno chiare di 

per se, pur tuttavia mi tgcca nggiungere unaparticolare descrizione. 

Pilaslri — I pilastri si compongono (figure i;'', 2." e 4.") di 

un'appendice interna /, x, reggente le volte dell'ambulacro, del pi- 

lastro esterno k, v, f, reggente le arcate esteriori del portico coii 

' Op. cit. lib. V, eapo VII- 
' Manoscritto citato. 
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I'impost^ piii b<issa del primo, e di uiia colonna c, sporgente per 

due terzi dal fronte di quest' ultlmo. II piUistro esterno si eleva 

SU di una base composta di alto zoccolo o plinto, di un toro, dt 

un listello c di un guscio, ed e coronalo per trc lati da una cor- 

nice di imposta con astragalo (Tav. XLVII figura i." e 2/'' e Tav. 

XLVIII). La colonna ha la stessa base de! pilastro con l'aggiunta 

di un altro piccolo toro al di sopra del guscio, ehe questa voha 

b piü basso. Tanto il pilastro esterno ehe l'intemo son costituiü 

di grossi parallelepipedi di pietra calcarea. La base delUcoloana 

e quella del pilastro esterno, sino alle risvolte, formano un sol 

grosso masso di pietra. Moltipezzidellecolonne, come quelU p, d, e 

(Tav. XLVII fig.  i.^ e 3,''*)fanno parte del pilastro o del timpaao. 

Arcate — Nove grossi cunei di pietta calcarea, con estradosso 

piano, formano il fronte dcU'arcata, larga m. 3,50, alta dal secon- 

do scalino m, 4,62. La serraglia g (Tav. XLVII fig. i.% 2.-''e 3.'') 

e alta in. 1,00 e lunga m. 1,87, cioe undici ccntimetri piü lunga 

del pilastro esterno, ehe e grosso m. 1,76. Tutto il rimanente del- 

l'arcata e costituito pure di grossi cunei di pietra calcarea. Degli 

stessi grossi massi son costituiti eziandio i timpani ed. i rinfian- 

chi tanto delle arcate (Tav. XLVH fig. i.^ e 3.^) ehe della volta 

del primo ambulacro semicircolare. II rimanente della volta di 

quest' ultimo e costituito di un filare di tufi e di uno dl grossi 

laterizii^ siccome vedesi raffigurato nell'intervallo rs (fig. 3.-'). II 

fronte esterno deU'arcata a (fig. 1.") era decorato dcU'arehivolto 

scornieiato c (vedesi meglio rappresentato nclla Tav. XLVIII) , 

molto consunto dal tempo. Esso era rieavato dagli stessi cunei 

deU'arcata. 
Ordine — SuU'estradosso piano deU'arcata doveva poggiare la 

trabeazione; e per conseguenza al Hvello deU'estradosso stesso do- 

veva terminare la colonna col suo capitello. Oggi iion esistono 

piü tracce, almeno ncUe parti visibili del mouumento ( ammcno 

ehe non ve ne sieno nelle muraglie delle case contigue) della 

trabeazione e dei capitelU delle colonne. Di quest' ultimi dovea 

esistere quakuno ai tempi dell' erudito Giovanni Colle De Vita, 

imperocche cgli nella citata sui opera * riporta una  incisione in 

' Thosaunis Antiquitatmu Benevontanai-uni, pag. 84 dissort. X. 
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cui .ippnre una colonna con capitello L'altezza di tutta h colonnn, 

comprest base e capitello, era di diametri sei e mczzo, ossia mo- 

duli tredici. Sia da queste proporzioni, ehe dalle sagome della 

base, si argomcnia ehe l'ordine inferiore de! teatro dovea essere 

jl Toscano , alquanto greve. AI di sopra di esso esistevano altrl 

due ordini , l'uno sino all'altezza della seconda cavea , raltro da 

questa al totto. E dl tre ordini soprapposti componevansi appnnto 

i teatri di Pompeo e di Marcello. Nello scorso anno (1892) sca- 

vandosi ima grotta in una casa ivi prossima, venne alla luce un 

grossissimo pezzo di pietra calcarca appartcnente forse ad una delle 

trabeazioni degli ordini del teatro , perche avcva una curvatura 

esterna convessa. Esso aveva ledimensioni di m. 1,35 X 1,32 XOj84 
ed abbracciava l'arcbitrave e il fregio. La cornice dell' architrave 

costitulta di un listello, della gola rovescia c di due fasce divise 

da un fusarolo , accenna tanto all'ordine ionico ehe al corintio. 

Per6, essendo il pianterrcno decorato dell'ordine toscano, e a cre- 

derc ehe su di esso non vi fossero ehe prima il dorico e poi il 

ionico. Onde quel masso si sarebbe appartenuto alla cornice ulti- 
ma di coronamento. 

II portico esterno del pianterreno si eleva di uno scalino 0 

(Tav. XLVII %. i." 2." e 4.'), ehe rieorre tutto intorno. Peru 

In epoca posteriore alla prima eostruzione, e forse a creder mio 

per garentirsi dalle piene del fiume Sabato o dalle acque pluviali 

cadenti sulla strada, al primo scalino fu aggiunto un altro n nelhi 

luce delle arcate. E ehe sia stato aggiunto apparisce manifesco non 

solo dalla mancanza di ricorrenza rispetto alle linee della base e 

del pieno dei pilastri , nia benanche dal notare due grossezze di 

paviniento l'una suU'altra (fig. 2.") per raggiungere i! nuovo li- 

vello Im dello scalino aggiunto. II pavimento sottoposto e di gros- 

si iastroni di argilla di o'",(?i X o,6r X 0,04, mentre il superiore 

e di battuto, spesso da O"\TO a 0,15. Vi ha di piü. Accosto il 

primo scalino rinvenni dei tegoloni di argÜla lunghi o'",9o, lar- 

ghi 0,62 , situati in guis.i da formare un canale di scolo delle 
acque. 

II pavimento degli ambulacri e degli anditi non serba un 
piano orizzontale , ma va in declivio dall' ambulacro nn n verso 

rambukicro /// sin  dentro i cavi o celle e  (Tav.   XLVI).   Cosi 
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essendo, 11 suolo dell'orchcstra riuscir dovea plü basso del livcllo 

della soglia delle arcitc esterne, giusto come vedesi praticato an- 
ehe nei teatri di Mnrcello e di ErcoLino ^. 

Tutti gli archi son di mattoni, e di mattonl son pure i pa- 

ramenti visti dei pilastri iiuerni e dei mLi.ri lungo i corridoi c gli 

ambulacri. II masso interno e di imiratura emphcton , stratificata 

ad altezze costanti da grossi mattoni di argilla di o'",6i X o,(5i 

X 0,04. Vempkcton, al solito, e formato di ciottoii di fiume e di 

bnona malta di raplllo vulcanico. La muratura delie celle e (Tav. 

XLVI) e di pietrame calcareo senza apparccchio per l'altezza di 
m. 0,85 dal piano di risega della fondazione; e reticolata con pie- 

tiTime calcareo per l'altezza di o'",^;; e nel rimanente, sino al na- 

scimento della volta, halacortina 0 paramento visto di mattoni. 

Avendo avuto la Ventura di poter scendere fin sotto il piano 

di risega delle fondazioni , constatai ehe queste furono costrulte 

cntro cassoni di legno. Esistono a distanza, nella muratura, gli in- 

cassi dei travicelli verticali e le impronte dcUe tavolette orlzzon- 
tali ehe insieme ai primi formavano le casse. 

Prima di por termine a qaesto capitolo, devo aggiiingere al- 
cuni altri schiarimenti. 

Vitruvio - consigliava dl sltuarc un porrico alla sommitÄ della 

cavea, come lo si vede dJsegnato da Canina per i teatri di Pom- 

peo e di Marcello ^; perche esse impediva la dispersione delle 

ende sonore ehe venivano emesse dalla scena; di piü riparava gli 

spettatoti della summa cavea dai raggi del sole, e permetteva di- 

sporvi al di sotto gli stalli della plebe piü bassa, ehe non era 

ammessa a sedere neppure nella summa cavea. II Canina stesso , 

perö, riconosce ehe non tutti i teatri lo abbiano avuto *. 

Sovente suUa soramitä della cavea girava un muro, semplice 

0 decorato, come se ne ha esempio nel teatro di Ercolano. Cosl 

era cinta la cavea del nostro teatro dal muro ehe dissl elevarsi 

al secondo ordine sulla verticale del perimetro m, tu', m" {Tav. 

XLVI). Questo muro potcva cssere pure   decorato di un ordine 

' Canina Tav. CV G CIX. 

^ Libro V, capo VII. 
' Tav. CII[ e CV. 

* Canina op. cit. vol. 8, parte Tt capitolo VI pag, 358. 
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o con colonne addoss.itc alhi parete, o con scmplici paraste. E i 

nicchi, dei quali ancora evvi un avanzo, decoravano l'intercolun- 

nio. Evidentemente nel nostro teatro il portico, anzi ehe stare al 

di dentro della cavea, girava all'esterno, suUa verdcale del descrlt- 

to portico del pianterreno e del primo piano. 
Vedemmo ehe suü' estradosso piano delle arcate del portico 

esterno al pianterreno (Tav. Xl.VII, fig. r.^ e 2.") poggiava la 

trabeazione deirordine. Cosi essendo , questa faceva da parapetto 

alle arcate dell'ordine superlore, imperocchc suirestradosso stesso 

correva il pavimento del primo piano. 
Non devo oracttcre ehe la orientazione   del te.itro sia  pro- 

prio quella consigüata da Vitruvio \ per non avere urti da mez 
zogiorno , imperocche la convessitA da questo lato impediva ehe 

il sole avcsse recato molestia agli spettatori. 
Per chiarire le cose dette, e per mostrare al lettore tutte le 

parti interne del nostro teatro, io avrei voluto darne almeno un 

solo spaccato verticale; pero me ne e mancato il tempo , e ne 

ehiedo venia. Ed avrei voluto tanto piü soddisfare a questa man- 
canza per quanto era vivo in me il desiderio di mostrare ehe , 

se di molti antiehi teatri si andö indagando per ipotesl le varie 

membra, nel nostro, invece, quasi tutto Torganismo e al suo po- 

sto , massime del pianterreno e della scena Se ven:ura portasse 
ehe il governo si decidesse a fat'ne eseguire il disseppellimento , 

si metterebbe in luce uno dei piü grandios! edifizii ehe gU anti- 

ehi ci abbiano lasciati. 

in.   EPOCA   DEL   MONUMENTO 

11 pi'mo teatro di pietra menato a compimento in Roma fu 

quello di Cn. Pcnipeo ^, essendosi usato fino allora co.struirli di 

legno. Siamo gia adunque sul termine dclla rcpubblica. E se Vi- 

truvio giä parla della costruzione dei teatri lapidei, egli non 0- 

mette di dire ehe ogni anno in Roma si eostruivano molti tea- 

tri temporanei ^ di legno. II nostro teatro, adunque, non puö ri- 

* Libro V, capo VIII. 
' Canina, op. eit. vol. 8. capitolo VI, pag. 339. 

^ Op. cit. üb. V, capo V. 
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salire ad epoca anteriorc aü'ln^pcro. Pero, nclLi mancanza di scor- 
ta sicura, non si puö fissare Tepoca certa della sua costruzioiie. 
Se si giiarda alla sagoma della base dei pilastri, se ne trova un 
riscontro presso a poco in quelle delle lesine ehe fiancheggiano 
il fornice dell'Arco di Augusto a Susa '. Ma qucsta coincidenza 
non potrcbbe essere scorta sicura , potendosi pur ritcnere conie 
nna imitazione di epoca posteriore. Ne maggior lucc si trae dalla 
struttura inuraria, essende impiegati nel nostro teatro, come ve- 
demmo, tuttl i generi, il lapideo quadrato, il cementizio, il reti- 
colato e il laterizio. I mattoni impiegativi Hanno pure varic di- 
mcnsioni, essendovene di m. 0,2(5X0,145X0,035 e di m, 0,44 
XO)44X 0,035 per il paramento visto, e anche di quelli trian- 
golari, e poi altri di m. 0,^1 X 0,^1 X 0,047 per gH spianamenti 
deWempkcton, a determinate altczze della massa muraria, e a com- 
porre le vokc. 

Pratilü - riporta la seguente iscrizione, ehe dice ai suoi tempi 
da poco scoverta presso le rive del fiume Sabato , e fatta fedel- 
mente trascrivcre dal fu Monsignor Arcidiacono Giovanni de Ni- 
castro. 

DIVO CÖMMODO 
AVGVSTO 

PIO FELICr P. P. 
RESTITVTOIU SCEH 
THEATR, SACROR 

CERTAMIN   ET PVBL 
AERARI ET THERMAR 

BENEVENTANt 
D. D. 

Dalla qualc appariscc ehe Con:modo rcstaiirö il teatro e le 
ternic dl Bcnevento, per cui i coloni Bcncventani gli innalzarono 
qucsta memoria. Dunquc giä ai suoi tcmpl esistcva il nostro tea- 
tro, ammeno ehe ncn si dinicstri essernc cs'stito ajtro. 

' Canina, op. cit. Tav. GLXXXIV. 
' Via Appia, op. cit. pag. 418. 
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Per la quäl cosa s'inganna il Selvatico ', ripetendo l'eri'ore di 

qualche nostro scrlttore localc, ehe questo edifizio (secondo ho 

fatto notare di sopra a pag. 341, cgli lo ritlene per anfiteatro) 

sia stato edificalo e coiidotlo ad ultiino ßnhnento durante il dominio 

dei tre hnperatori Pupkno, BaJbino e Gordiano. 

Questo monumento ha subito La medesima svcntura dl tuttl 

gU altri: il bisogno di innalzare in breve ora Ic niura della cittä 

per oppoi'si alle orde barbariche, la comoditä di ritrarre con poca 

spesa il materiale necessario per la costruzione di ponti e di edi- 

• fizii sacri, Tlngordigia dei prossimi fornaciari per ottencrne pie- 

trame da caice, hanno fatto rovinare questo edifizio, il quäle per 

la sua straordinaria solidita avrebbe sfidato i secoH. Con tutto ciö, 

corae dissi, ne avanza ancora tanto da farlo ritenere un monu- 

mento degno di alta considerazione. Per la quäl'cosa rinnovo i 

voti ehe lo Stato e il Comune tacciano a gara per rimetterne in 

luce alnienb tutto il pianterreno, per il maggior decoro di questa 

illustre citt;\ e per T Interesse degli studü sullc antichitä. 

* Op. cit. parte I. pag. 363 ~ Aygiunie e tieU\fica:ioni. 



CAPO VI. 
DEI LONGOBARDI IN BENEVENTO 

E DEL CHIOSTRO E DELLA CHIESA DI S. SOFIA 

I.   DE!   LONGOBARD!   '   IN   BENEVENTO 

Ai principü d'aprile dell'anno 5^8 i Longobardi, guidntt dal 

re Aiboino, si mossero per d'scendere in Italia, al cu'i confine, 

vcrso il Veneto, apparvei'o nel maggio. Sotto dello stesso re fon- 

darono i ducati di Spoleto e di Benevento, e quest'uUimo pro- 

babiiniente nell'anno 571 ^ II principio della loro dominazione, 

nei dieci anni dopo la morte di Aiboino, nel qual periodo non 

si elessero altro re, ma ciascun Diica sl serbö indipendente, fu 

dolorosamente accompagnato da atti di crudeltd e di rapine, se- 
gnatamente coatro i sacerdoti e Ic nostre Cliiese, per confessione 

delio stesso P. Diacono, loro connazionale ^ S Gregorlo Maguo *, 

' Queste ^enti, secondo riferisee Pao!o Diaeooo (De Gestis LongobarJo- 
runi) abitarono da prima la ScaniUiiavia, donde passarono ad occxipare al- 
euai luoghi della Germania. Quivi eoinbatterono valorosarnonte eonti-o i Ro- 
mani, secondo ne fa fede Taeito (annaü Hb. 11. cap. 45, e lib. XI, cap. 17; 
op«?eolo sulia Germania, cap, 40). Secondo lo .stesso P. Diacono (Capo IX.) 
furono denominati Longobardi dalla Iiinghezza della barba, non mai rasa (eran 
chiamati prima Viimili), nella loro ling-ua significando lanfj liinga, e haertVi 
barba. La quäle oplnlone 'a derisa da alcuni moderni (Muratori, Di-^aertazionn 
sopra le Antichitä Italiane, toriio 1. pag. 235, NapoU Gius. Rairaondi, MDCCLII). 
Altri dorivo tal nome dalla lunga alabanla di cui audavano armatl (Da Vica, 
Thesaurus alter anticjuitatum Beneventanaruin Medü aevi, pag. 2). 

- Hirsch Ferd. 11 Ducato dt Bonevento sino alla caduta del RegQO Lon- 
gobardo, trad. di M. Scliipa, L. Roux e C.   1800, pag.  11. 

' Op. cit. lib. II. cap. XXXIl. 
* lib- III; cap. XXXVm dei Dialoghi. 
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spettatore di quelle tragedie, parla di quegli scempii con le la- 

grime agli occhi. Poco innanzi del loro arrivo, la Lombardia er.i 

stata travagliata d;t orribilc pestc e da carcstia. Per la qual cosa, 

essendo quella regione stremata di forze e di averi, e iion po- 

teiido l'Imperatore greco Tiberio mandare milizie in Italia, a causa 

dclla guerra persiana ', f;icile riusci agli invasori distendere rapi- 

damente il loro dominio e rafforzarlo La prostrazlone moralede- 

gl'Italiaiii a quel tcmpo non pote far esercitare nessuna azione 

civilizzatrice sul popolo invasore, estremamente rozzo ne! sem- 

biante e nelle vesti, digiuno della piü elementare cultura ^. 

La stessa sorte della Lombardia toccö alle nostre provincie; 

e per le stesse ragioni, della peste e della carestia, i nostri ca- 

stelli uno appresso l'altro si arresero. Cosi i Longobardi presero 

e devastarono Aquino (anno 577), la sede Vescovile presso il Vol- 
turno, e distrussero il celebre Monastero di Montecassino, in guisa 

da farlo rimaner disabitato per oltre cento anni ^ Lo esterminio 

e le depredazioni condnuaroiio per la Campania, per le Puglie e 

per la moderna Calabria, sempre diretti piü crudeimente contro 
le Chiese cd i Monasteri. 

I Longobardi, quando discesero in Italia, erano o pagani o 

ariani; la qual cosa spiega in parte la loro avversione contro la 

religione cattoiica, avversione in Benevento dispiegata piü violen- 

temente *. E mentre nella Lombardia, per opera della regiiia Teo- 

dolinda ^ si opcro piü presto la conversione di essi alla fede cat- 

tolica, qui In Benevento durö a lungo T idolatria, non ostante 

ehe Arechi I, succeduto a Zotone nel 591, se non cosivertito prO' 

prio al cristianesimo ^come a taluno e parso dcdurre da una let- 

tera indirizzata a lui da S. Gregorio Magno per la provvista di 

certi legnami ehe occorrevano per il tempio di S. Pietro e Paolo 
in Roma), avesse fatta una certa tregua col Pap.:". 

' Hirsch, op. cit. pag.  13. 
' Muratori, Antich. Ital. torao I. pag. 234. 
' Hirsch, op. cit. pag.   14. 
* Hirsch, op. cit. pag. 39. 

° Ella fe edificaro in Monza la basiUca A\ S. Giovanni Battista (P. Dia- 
cono, üb. IV, cap. XXHI.). 

* Hii"sch, op. cit. pag. 'Z2 e -U. 
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L'idolatria dei Longobardl di Benevento si proLrasse sino al 

tempo del Duca Romoaldo, il qiiale adorava in segreto una vi- 

pera d'oro. Nel tempo ehe la citü dt Benevento cra assediata da 

Costante, S. Barbato, ehe poi fu Vescovo illustre di questa Chiesa, 

Seppe istillare neiranimo di Teodorata, mogHc di Romoaldo, i 

sentimenti piü vivi della cattoHca fede, slno a persuaderla di con-- 

segnargli di nascosto del marito il famoso idolo ofitico di orOj 

della cui materia fe' costruire un calice ed una patena '. 

Lo stesso S. Barbato riuscl a fare abbattere i! celebre arbore 

fuori la cittA, dove i Longobardi idolatri riunivansi a sciogliere i 

loro voti; il quäle arbore per secoli ha tenuto vJva la superstiziosa 

leggenda delle streghe, con poco decoro di questa illustre citti 
S. Barbato vi si recö in forma solenne a fare gli scongiuri, uon 

per le streghe, ma per !* annientamento della idolatria \ E fatto 

accertato ehe da quel giorno i Longobardi abbandonarono II culto 

degli idoli, e abbracciarono cou fervore la fede cattolica. 

La stessa Duchessa Teodorata divenne si fervente cattolica, 

ehe fondü fuori le mura della cittä, al di !A del ponte Leproso, 

Ulla Basilica in onore di S. Pietro con Monastero di Monache \ 

Giä vedonsi adunque i Longobardi da idolatri e persecutori della 

Chiesa, passare ad cssere i piü ferventi cattolici, e da distruttori 

dei cenobii divenlre essi stessi i piü asceti ecnobiti, per opera 

principale delle loro femmlne, la cui pietä c religione assurse alla 

piü sublime maestü, 

A Romoaldo successe Grimaldo II, ehe dominö appena tre 

anni; e quindi il fratello minorenne di costui Gisulfo, sotto la tu- 

tela di sua niadre Teodorata. Questa, emulando le virtu della re- 

' Stef. Borgia, Mem. Istor. di Benev. 11, pag. 270 e 277. 
' Sief. Borgia (op. eit. I. pag. 212 in nota)   asserisce ehe il sito del ce- 

lebre arbore sia stato in contrada la piana della Cappella del territorio Bene- 
ventano, e propriamente lä dove surse una Chiesa dal titolo di S. Maria   in 
Voto, per ricordo del fatto narrato. 

' P. Diacono, op. eit. Üb. VI eap. I. Que-sto Monastero delle Monache Be- 
nedettine esistette sino a Carlo d'Angiij; nel qual tempo le soldateseha di co- 
stui vi eommisaro atti abbomiuevoli, dopo la scoiifitta di Manfredi. Allora lu 
Monache, vistesi insicure lä fuori , lo abbandonarono. Oggi aiicora quel .sito 
donominasi S. Pietro da fuori, per distinguere quel Moiiastei'O dall'altro 01110- 

aimo eütro la cittä, abolito da pochi anni, e ridotto a magazzino doi tabacchi. 
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gina Tcodolinda' , c favorita dalla libcrui clie le concedea h tu- 

tela, prosegui ardentemente nella propagazione della fede cattolica 

tra i suoi sudditi Longobardi, nella edificazione di altri Monasleri 

di donne, tra cui quelli dl S. Maria in Locosano e di S. Maria in 

Caslanicto. A cagione dei quaÜ esempii, sul principio del seco- 

lü VIII i tre nobili beneventaiii Paldone, Tasone e Tatone fon- 

darono il celebre Monastero di S. Vincenzo al Volturno -. 

Gisulfo I, per quanto si sa, non fece cose memorabili sul 

rlgLiardo, ma il figlio Romoaldo II, successogli nel 706, prosegui 

ccn zelo l'opera dell'ava, facendo molte donaziont ai Moiiasteri,- 

in ispecie a quello di S. Sofia ^ fondato dall'Abatc Zaccaria presso 

Ponticello *, fuori Benevcnto. Ai suoi tempi furono pur restau- 

rati e ampliati i Monasterl di Montecassino e di S. Vincenzo al 
Volturno. 

Questo Romoaldo, come Arechi I, estcse la Influenza e il 

dominio del Ducato Bencventano, e gli conservo la indipendcnza 

dal regno Longobardo, non ostante avesse sposaia Guntberga, nl- 

pote del Re Liutprando. Egii si sentiva cosi indipendente da pro- 
clamarsi nei diplomi « Noi gloriosissimo Signore, sommo Duca 

della gente dei Longobardi » '. A questa indipendenza contribui 

non poco Taffezione del popolo Bencventano, il quäle non vedeva 

a se vicino ehe la sola potestä del Duca, non mai quella del Re, 

ed cra tenero di questo suo particolarismo ^ 

E naturale ehe con tanta possanza i Duchi Longobardi aves- 

sero aviito qui uno splendido palazzo ed una corte completa, de- 

gni di sovrani e rivaleggianti con quelli di Pavia. II loro palazzo 

nei dücunienti beneventani e chiamato sacrum pahtium, ed e certo 

sia stato situato su quel largo ehe oggidi chiamasi Piano di Corte \ 

' Dß Vita, Alter Thesaurus etc. pag. 60. 

' Hirsch, op. cit. pag. 61. 

" Da non confondersi eon I'altro memorabile di cui ci occuperemo tra poco. 

* E quel PonticGÜo della via Egnazia, del ijuale ho parlato giä a pag. 355. 
' Hirsch, op. cit. pag. 76. 

" Hii'seh. op. cit. pag. 79. 

' Coyte chiamava.ii in ipiei tempi il pala^zo dßi Duchi, dei Re, ecc; o 

quindi derivonne ü iiomo ehe si conserva tutt'ora al largo ove si innalzö la 

sodü dei Duchi p Prineipi Longobai-di. In questo palazzo i-isiedottoro di pol i 
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Perö Re Liutprando, nella lotta tra il Papa e 1' Iinpcratore 

d'Oriente, non appena si accorse ehe i Diichi di Beneveiito e di 
Spoleto favorivano le sorti dcl Papa, li obbligo a sottoincttersi 

con giuramento di fedeltä c con segno di ostaggi. Qiicsto fatto, 

se non puö cousiderarsi come una completa, immediata dipendcnza 

del Ducato Beneventanö, fu pero uti acto per cui riconobbcsi ncl 
Re il supremo diricto d'imperio. 

Morto Romoaldo II nel 731, dopo 26 aniii di govenio, la- 

sciando un bambino a nome Gisulfo, in Benevento scoppio una 

discordia, della quale approfitto Andelais per farsi ritener Diica. 

Ciö diede occasionc a Liutprando nel 732 di recarsi di persona 

in Benevento. Egli dcpose rusurpatore, ma al posto di Gisulfo 

mise suo nipote Gregorio, al certo con vcdute politiche, essendo 

suo parentCj ed estraneo aftatto ai beneventani \ 

Costoro nel 739, cessato di vivere Gregorio, senza attenderc 

ehe il Re Liutprando avesse imposto loro altro Duca estraneo, e 

ncppure Gisulfo, ehe nel frattempo era stato educato alla corte di 

Pavia (forse con sentimenti tutti regii) elessero Duca Godescalco. 

II quale non tardö ad allearsi con il Duca Trasmondo di Spoleto, 

e a muovere ostilita a Liutprando, con esito propizio. Perö que- 
sti non se ne stette, Imperocchc, appena sottomesso il ducato di 

Spoleto, e scacciatone Trasmondo, marcio sopra Benevento. Al- 

l'accostarsi di lui Adescalco fuggi; ma fu ucciso mentre s'imbar- 
cava per la Grecia. 

Allora Liutprando mise a capo dl questo ducato il giovane 

Gisulfo, di sopra nominato, il quale domino per nove anni, dal 

742 al 751. Egli fece ricchi doni all'accennato Monastero di S. So- 

fia a Ponticellö e al Monastero di monache di S. Maria in Clngla, 

con la sua protezione feudale. Piü largo ancora di favori fu verso 

Montecassino, clie doto pure di un certo potere temporale. 

Naturalmente, mcmore del benefizio fattogli da Liutprando, 

Gisulfo gli si mantcnne devoto, fino a imporre lo stesso nome a 

•Rettori di Benevento, quamlo qiieMa citta passö nol dominio   Pontificio, e ri 
8i manteBDero, come vedremo in altro poato, aino al 1321, opoca iti cui pag- 
Sarono ad abitare liel Caetello a Po. ta Somma (vedi Borgia, Mem. Ist. di Be- 
nerento, parte II. pag. 105, 108 e 190). 

' Hirsch, op. cit. pag. 87. 
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sLio figlio', non trascurando perö affatto la digiiitä del suo grado 

pi-incipesco. Nulla di meno questa dipcndenza fu scossa non ap- 

pena, morto Liutprando, il nipote di costul Ildebrando, sbalzato 

dal trono Longohardo, fu sostitulto da Rachi, il quäle, quäl Duca 

del Friuli, veniva considerato straniero. Non avendo neppur co- 

stui incontrate le simpatie del popolo Longohardo, e costretto a 

rinunciare alb corona, and6 a chiudersi nel  Monastero di Mon- 

tecassino. 
GH successe sul ti-ono 11 fratello Aristolfo, II quäle rcse an- 

cora piLi dipendente il ducato di Benevento, come e dimostrato non 
soltanto dagli aiuti prestati al Re contro il Papa nel 756, appeiia 

Pipino si fu tornato in Francia , ma benanchc da una decisionc 

resa da Aristolfo in un processo di Benevento \ Era in quel tcmpo 

Duca di Benevento Liutprando, figlio del dcfunto G.sulfo, rimasto 

un certo tempo sotto la tutela della madre Scauniperga. 
Frattanto Dcsidcrio era pervenuto sul trono Longobardo, alla 

motte di Aristolfo, contro le nuove voglie di Rachi ehe aveva 

lasciato il Chiostro. E poiche Liutprando di Benevento insieme al 

Duca Alboino di Spoleto aveva soUecltato la venuta di Pipino in 

Italia, Desiderio marciö sopra Benevento. Fuggissene Liutprando, 

ricovrando a Taranto; e il Re mise sul Ducato Benevcntano A- 
rechi II (anno 758), longobardo di illustre prosapia, originario 

di Benevento, e stato glA alla corte di Liutprando. EglisposöA- 

dalperga, figlia di Desiderio, la quäle aveva avuto per precettore 

il celebre Paolo Warnefrido DIacono. Q.Liesto Arcchi domino Be- 

nevento quasi trent'anni. 
Grandi fatti poütlci si svolsero in quel tempo. Non ostante 

ehe Desiderio avesse data in isposa sua figlia a Carlo Magno, 

questi scese in Itaha, c conquistö il regno Longobardo. Pare ehe 

la condotta di Arechi sia siata allora quella di principe indlpen- 

dente , avendo poste basi cosi solide al suo dominio sul duca- 
to di Benevento, da pervenire al coronamento del massimo suo 

pensiero di appellarsi di fatto Principe sovrano, e di vestirne le 
insegne. Ma, non pertanto, fu obbligato piü tardi a riconoscere la 

' Hirsch, op. cit. pag. 95, 96, 100. 
' Hirsch, op. cit. pag. 103. 
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sua dipendenza dalla potestä deirimpero d'Occidente, come la do- 

vettero riconoscere i suoi siiccessori. rc Pero fu sempre legame 

» assai lento, e ü lor grado principesco non nc fu mcnomamente 

» pregiudicato, come i fatti interni del loro territorio rlraascro 

B immuni da mescolanze e mfluenze straniere. Cosi avvcnnc ehe 

» questa parte, ehe piü era stata sciolta per lo innanzi dal regno 

» Longobardo e s'era sviluppata indipendentemente, fu quella ap- 

» punto ehe mantenne piü puramente Ic istituzioni Longobarde^ 
»  sino ai piü tardi secoH ' ». 

II Principe Arechi fu da tutti amato per Ic singoLiri doti 

ehe in lui risplendevano, poiche üx piissinio, di gran prudcnza e 

sapere e di gran valore; tra i Principi Bencventani non vi fu al- 

Tri, per unanime consentimento, piii di lui savio, ne migliore \ 

II pregevolissirao lavoro di Pugliese % da poco pubblicato, ha 

fatto rifulgere di maggior Juce questa grandiosa figura di Prin- 

cipe e lo stato piü ehe prospero e civile di Benevento sotto il di 

lui rcggimento. Per la quäl cosa stimo assai utile, per la migÜo- 

re intelligenza di quanto dovro dire in seguito, trascriverc qual- 

che brano di tale opera, anchc come omaggio all'autore. Dope aver 
parlato dello splendore della di lui corte, egii dice: 

« In tanlo hisso non fu trascurato il culto delle lettere, e 

» Arechi fu emulo fortunaco di Carlo anehe nel coltivare e pro- 

» muovere gli studii, aecordando protezione ai letterati. E in un' 
» epoca in cui i notai spesso spesso si trovavano a dover mettere 

» a pie di certi atti: v il tal da tali non fimia, perche gentihiomo )•>, 
» Arechi si formö una coltura assai rara pei suoi tempi, e nelle 

» ore laseiategli libere dalle gravi eure di governo prendeva di- 

n letto a discorrere di arti hberali con Paolo Diacono, e a scri- 

» vere lui stesso di storia Sacra e profana. Ci restano di lui, ol- 

» tre al suo Editto, di cui ci occuperemo in seguito, gli atti di 

n S. Mercurio, scritti in una forma ehe, se non e preeisamcnte 

»  quella di Cicerone, e certo , giudieata alla  stregua  dei  templ, 

' Hirsch, op. cit. pag. 112. 

' Pompeo Sarnelli, MemoriQ Cronologiche doi Vescoti e degfi Ai-cive- 
Scovi  della S. Chiesa di Benevento, Napoli, 1691, Giua. Rosolli. pag. 42 0 43. 

' F. P. Pugliese, Arechi Principe di BeneTento 0 i suoi successori, Fog- 
gia 1892, 
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» pregevolisslma. E sebbene non sieno giuuti s'mo a aoi dci versi 

» ehe portIno 11 nome dl Arechi, anch'egli, non cade alcun diib- 

» bio, tentö dl appendere corone alla Musa: e Pietro Diacono, 

)) continuatore della Cronaca Cassinese, lo attesta, dicendo ehe 

» nella Biblioteca di Montecassino si conservavano versus Arichis, 

»  Pauli et CiiroHiK 

« Di un tale culto per le lettere, come di tutti i gencrosi 

» propositi, partecipava con gentile fervore la Duchcssa Adalperga, 

» la noblle figlluola di Re Desiderio , la degna allieva dl Paolo 

» Diacono. Fin da glovinetta fu cosi desiderosa di apprendere, 

•>•> ehe mandava a memoria interi brani di scelte poesie e di prose 

» filosofiche; studiosissima anche di storia, dette al suo illustre 

j> precettore rincarico di rendere completa la storia di Eutropio, 

» e di continuarla, tramandando ai posteri le gesta dei Longo- 

» bardi. E quando Diacono, per cercar sicurezza e riposo, e per 

n vivere ancora in terra longobarda, si reco alla corte di Bcne- 

s vento, vi fu dalla coppia ducale accolto con grande effusione di 

» animo, e circondato da afFettuose eure per tutto il tempo della 

»   sua dimora in quella cittä ». 
« E Paolo Diaeono si moströ grato oltremodo verso i suoi 

)i benefattori, come traspare dai versi ehe scrisse in loro onorc 

» e dalla eommovente epigrafe ehe eompose per la tomba del suo 

» diletto Principe, II quäle si moriva in Salerno dell' etä di 53 

»  anni il 26 Agoslo 787« '. 

Vedremo ehe non diverso giudizto d;i il Gregorovius dello 

splendore e dello stato di eultura di Benevento a qucU'epoca. II 

quäl fatto, eongiunto alla pietA somma delle prlncipesse longo- 

barde, fra cui splendida rifulge Adalperga, ei prova come sia statö 

possibile a qucl tempo in Benevento la creazione di tante opere 

sublirai di pietA e di arte. Che, se 1 tremuoti e le vandaliche de- 

vastazioni non avcssero distrutte quest'ultime, noi le ammirerem- 

mo oggi ancora nel loro esscrc, siccome ce le han lasciate de- 

scritte i eronisti dell'epoca. h vcramente lagrimevole di non po- 

tere ammirare oggi in Benevento nessun monumenlo longobardo, 

se non nei pochi frammenti che ne avanzano. 

' F. P. Pugliese, op, cit. pag. 35, 36 e 37. Vedi anche  Stefano Borgiat 
Mem. Ist. di Reiievonto, parte I. pag. 9ä e segiiouti, in uota. 
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2.   FONDAZIONE   DI  S.   SOFIA. 

SUE   VICISSITUDINI   ATTRAVERSO   I  SECOLI 

Non fu Gfsultb quei ehe gittö le prime costruzionl del tem- 

pio di S. Sofia; ]a gloria di avcrlo innalzato spctta tutta ad 

Arechi II. La esistenza dell' altra cbiesa di S. Sofia a Ponticelh, 

fondata dall' Abate Zaccaria, e alla quäle i due Gisulfi fecero 

doni ' dovette trarre in inganno Leone Ostiensc nel fargli asse- 

rire : « Iste Gisulphus cacpit aedlficare Ecclesiam S. Soplilae in 

i) ßencyento, quam, cum mortc pracvcntus explere non posset, 

» Arichis, qui ei successit, mirifice illam pcrfedt. Ibique sancti- 

» monialum caenobium statuens, Monasterio sancti Benedicti hie 

» in Cassino concessit, sicut in sequentibus ostendemus » *. Ma in 

altro luogo agglunge, sulle orme dl Erchemperto: ^ « Hie intra 

j) moenia Beneventi templutn Domino opulentissimum, ac decen- 

)) tissimum condidit, quod Graeco vocabulo AGHIAN SOFIAN 

» idest sanctam sapientiam nominavit, etc. * L'autore ci lia fatto 

sapere ^ ehe Arechi mise questo Monastei'o alla dlpendenza de! 

Monastero di Monte Cassino. Aggiunge ehe, dotatolo di rieche 

rendite, vi mise per prima Abadcssa sua sorella, la quäle nomossi 

Gariperga; ehe nella Chiesa, sotto un altare, ripose le ceneri di 

dodici fratelli martiri, raccolte in diverse cittildella Puglia; e sotto 

di tanti altri altari, disposti in giro allo altare maggiore, in circuilu 

maioris altaris, coUocö degnamente le eeneri di S. Mercurio e di 

trentuno altri santi martiri e confessori, raccolte per l'Italia in siti 

difFerenti. II palazzo de! Principe era vieino, se non eontiguo pro- 

prio al tempio {....vicin'mni Joco Uli palntiiim eral), tanto ehe di 

nette tempo quegli vi si recava ad orare ". Cio riconferma sem- 

pre piü la tradizione del nome Piano di Corte' ehe ancora oggidi 

conserva il largo ehe e alle spalle deU'attuale Monastero. 

'  Vedi pag. 300 e 301 di quest'opei-a. 

' Leone Ostiense, in Chroiiic. Cassin. 

' Herempet'ti LangobarJi Monachi Cassinensis Historiae de gestis Princi- 

pum Beneventanorum Epitoine Chronologica. 

* Leone Ostiense, lib. I, Capo IX.. 

^ Luogo Ultimo citato. 

' Luogo Ultimo citato. 

' Vedi pag. 360 di quesfopora. 
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Reca meniviglla come il Pugliese, autore si coscienzioso della 

monografia sopra citata, sia potuto cadere nell'errore di credere 

ehe il templo da Arechi costruito in Benevento fosse stato dcdicato 

alla Santa di nomo Sofia '. E tanto piii reca meravIgUa in quanto 

ehe egU riporta il riferito passo di Ercliemperto, in cui dicesi ehe 

il tempio con greco voeabolo fu appellato Saitta Sap'miia. Vi era 

in Benevento im'altra Chiesa dedicata alla Santa di nome Sofia, ma 

fu quclla fondata daH'Abatc Zaeearia aPonticclh, fuori la eittä ^. 

Stefano Borgia ^ e di parcre ehe la dedieazione del tempio 

di S. Sofia segui nelFanno •j6o, il 17 Febbraio. Non si sa quando 

il Monastero cessö di essere abitato da monache, ne per quäle 

eausa'^ ; pevo nel dccimo sccolo certamente era occupato da mo- 

naei, avendosi notizia ehe essi volevano sottrarsi alla soggezione 

di Monte Cassino \ La quäle Indipendenza non acquistarono ehe 

nell'anno 1022 per eoncessione di Benedetto VIII, e si elessero 

liberauiente per Äbate un tale Bisanzio. II primo loro Abate era 

stato Orso. Delle rieche donazioni ehe ebbe questo insigne Mo- 

nastero in varii tempi non e qui il easo diseorrere, ma si pos- 

sono rilcvare da Borgia e dairUghelÜ nell'Italia Sacra. 

Questo Monastero passö in Benefizio o Commenda, come 

rilevasi da docuraentl delFepoca di Callisro III. Indi nel 1595, eol 

consenso dell'Abatc Commendatario Cardinale Aseanio Colonna, da 

Clemente VIII fu unito alla Congregazione dei Canonici Regolari 

de! SS. Salvatore, soppressovi l'ordine dei Benedettini. Trn questi c 

meritevole di menzione l'Abate Desiderio Beneventano, ehe poi fu 

Abate di Montecassino c da ultimo Papa col nome di Vitcore III. ". 
I piü preziosi docunienti ehe si conteneano in questo Mona- 

stero furon tolti e trasportati a Roma dal nominato Cardinale A- 

scanio Colonna; poi, alla morte di lui, furon da Papa Paolo V 

ricupcrati e fatti deporre nella Biblioteca Vaticana, ovc tutt' ora 

son conservati. 

' Vedi F. P. Pugliese, op. cit. pag. 33 in nota. 
' Vedi pag. 360 e 361 di quest'opera. 
* Mem. Istor. tom. I. pag'. 237. 
* DG Vita,   Altet"  Thesaurus  antiquitatura   Benoventanarura   Medii Aeri, 

pagina 99. 
' Stef. Borgia, Mem. Istor. tom. I. pag. 241 e seg. 
* Borgia, op. cit- tom. I, pag, 250. De Vita, antiquitatuni. etc. pag. 99. 
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Nel 1854 tiaU'Arcivescovo dl Benevento Bussi il Monastero 
di S. Sofia fu dato ai frati Ignorantelli delle Scuolc Pie, ehe lo 
occLipano ancora al prcsente. 

Mi piace qui riportarc un brano dl Gregorovius ' : ff I mae- 

» stri (parla dcl sudetti benemcriti frati Ignorantelli, ehe vi im- 

» partiscono la istruzione elementare ai bambini) ncl loro abito 

» nero da frati, volenterosi mi condussero intorno a visitare le 

B scuole. IG pensavo al tempo in ehe Paolo Warnefried ^ si ag- 

» girava appunto in questi portici, ovvero a quando Desiderio, 

» un membro della famiglia ducale, ehe in seguito, eonie Abate 

» dt Monteeassino e poscia successore di Papa Gregorio VII ebbe 

» fama mondialc, faceva quivi i suoi studii. II chiostro di S. Sofia 

» fu per lungo tratto ilprincipale istituto scientifico di Benevento. 

» Ncl nono secolo gli studii ceologici, gli scolastiei, i gramnia- 

» tici vi erano cosi in fiore, ehe i fihsofi bencventani godevano 

» fama e grido in tutta Italia. Allorche, gettando uno sguardo in- 

» dietro, misuriamo oggi la cultura scientifica di quegli operosi 

» Löngobardi, noi dobbiamo non dinientieare ehe essa stava in 

» relazione coi tempi loro. Onde gli istituti educativi di allora 

» non ebbero meriti minori, anzi forse maggiori, delle scuole e 

»  dei centri di istruzione e di sapere del tempo presente ». 

Sventuratamente dell'insigne Monastero e del eelebre tempio 

di S. Sofia non avanza quasi piü nulla al presente, avcndo tutto 

distrutto i tremuoti. Nell'anno 847, eioe appena circa un sceolo 

dopo la costruzione di S. Sofia, vi fu per tutta la beneventana 

regionc orrendo tremuoto, ehe fece rovinare molti edifizü fin dai 

fondamenti \ Segui nell'anno 98^ altro piü violento tremuoto *, 

il quäle abbatte quindiei torri e fe' morire centoeinquanta per- 
sone. Poi accaddero gli altri nel 1125, nel 1138, nel 1456 nel 
1^27% nel 5 giugno  16S8 c nel 14 marzo 1702. 

Egii e sieuro ehe nel  1^88 non era piü in piedi l'antico Mo- 

' Nelle Pug-lie, pag. 89 e 90. 
* Lo stesso die Paolo Diacouo. 
* Cronaca Cassinese pag. 137, eapo XXVII lilj. I. 

* Sarnelli, RIeniorie   Cionologichß  dei   Veseovi ed   Apcivescovi   della S. 
Chiesa di Benevento, Napoli MDCXCI, capo XI, Hb. 11 pag. J9G. 

' Idem pag. 47^ G7, 93, 94, 13X   150, 163, i6G. 
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numento, imperocchc il piü volte ricordato Giordano de Nicastro, 

scrivendonc nel suo manoscritto Benevento Sacro ' proprio neU'anno 

1683, asserisce ehe quello si vedea ai suoi gionii non era ehe 

un picciolo avanzo o reliquia dd celeberruno edificato da Arechi 

sei volte plü ainpio di quello non. fosse ai suoi tcnipi. 

Nel i6<^6 TArcivescovo Cardinale Orsini, ehe poi fu P;ipa 
Bcnedctto XIII, imprese a rcstaurare la Chiesa; ma non 1' avca 

pcranco terminata ehe pati nuovamente eon l'altro tremuoto del 

1702. II prelodato Arcivescovo, sotto la sorveglianza dell'Arcidia- 

cono Giordano de Nicastro ^, rldusse la Chiesa alle proporzioni 

di oggl. Tutto rilevasi dairistromento di consegna della Chiesa e 

del Monastero, fatta in data del di 8 Febbraio 1708 dall'Areive- 

scovo Orsini alla Congregazione dei Canonici Regolari ^. II me- 

desimo Orsini riedificö pure dalle fondazioni.il eampanile, ehe era 

stato costruito in origine dali'Abate Gregorio, seeondo di talno- 

me, nell'undecimo secolo *. 

5.   DELLA   CHIESA   L   DEL   CHIOSTRO   DI   S.   SOFtA 

COME   VEDONSI  AL   PRESENTE 

La Chiesa 

La Chiesa atmale di S, Sofia come abbiamo veduto, non ha 

le dimensioni dell'antica, edifieata da Arechi; ma stimo, perö, ne 

abbia eonservata la forma circolare , desumendosi dalle parole 

citate della Cronaca Cassinesc ehe Arechi coUoco le ceneri di 

molti santi sotto varii altari in drcuitu malorls altaris. Questa e- 

spressione in circmtii contrasta aßlitto con raffermazione, non ba- 

sata SU alcun documento, di qualche scrittore, eome il Borgia '", ri- 

petuta poi da Salazaro ^ ehe il nostro tempio fosse stato costruito 

' Benecento Sacro, Manos. Bibliot. Areives. di Renevento. 

* Ve(]i Mem. Istor. (inedite) della eittä di Benevento, lib. II pag. 207. 

^ II eitato istromento, a stampe, trovasi nel volume Miscellanea, clio   si 

conserva nella Biblioteea Arcives. di Benevento, 

* Giordano de Nicastro, Manos. sadetto, pag. 346. 

' Op. cit. toni. I pag. 239. 

' Deinetrio Salazaro, Stiidii sui monumenti delFItalia meridicaale dal IV 

al XIII secolo, Napoli MDCCCLXXl pag. 69. 
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ad imitazione deiromonimo di Costantinopoli. II Gregorovius ' , 

afFernia pure ehe « II nome dato da Arcchi al Monastero lascia 

pensare a relazioiii ed intelligenze bizantlne, c la stessa costru- 

zione della cupola (?) sembra accennare a Bisanzio». E sebbene 

il De Vita- asserisca ehe la forma circolare presente l'abbla as- 

sunta dopo la ruina , con la moderna costruzione , vi sono an- 

cora diversi altri fatti ehe mi riconfermano nella sudetta niia 
ipotesi. 

I Longobardi qul, come nel resto d'Italia, sebbene si fossero 

giovati deirArchitettura, a preferenza delle altre arti ', non costrui- 

rono con uno stile loro proprio, ehe fosse il prodotto del loro 

pacse d'orlgine o della loro civiltA o del loro gusto artistieo, ma 

si servirono dell' arehltettura ehe trovarono, come osservö giusta- 

mente il Cav. GiuHo Cordero dei Conti di S. Quintino nella sua 

celebrata monografia, ehe ha per titolo K DeU'Ilaliana Architettura 
dnrante la dominaxione Longoharda *. 

Ora in qiiel tenipo ehe fu costruito \\ tempio di S. Sofia, 

due stili dispuntavansi il campo, il naseente Lombardo e il Bi- 

zantino (sebbene vi abbia ehi stimi nato il lombardo dall' aceop- 

piämento del Romano eol Bizantino ^ ) quello piü nel settentrione, 

questo piü nel mezzogiorno e nel centro a cagione del piü fre- 

quente contatto e commereio con l'Oriente. In ambedue gli stili 

sembra sia stata prcdiletta la forma pohgonale: hanno pianta po- 

ligonale Santa Fosea di Torcello % l'antiea eattedrale di Brescia ^ 

mia   chlesa a Hierapolis\   S. Angelo a Perugia \   S. Vitale di 

' Nelle Puglie, op. cit. pag. 88. 
' Alter antiquitatum etc. pag. 99. 

' D'Agincourfc, Storia dell'Arte, Trad. Italiana, Prato, MDCCCXXVl 
vol. I pag.  177. 

* Giunta V al vol. 4 di Vitruvio, edizione citata, pag.  14-1 döi vol. 4. 

^ Le arti del disegno in Italia, parte 3. pag. 27 e 28 (Parravicini, se- 
guito del Selvatico). 

* Hübsch, Monumenti deirArchitettura Cristiana da Costantiuo a Carlo- 
magno, ediz, francese di A. Moret, Parigi 1800, Tav. XXXVIII, fig. 22 e 
Tav. XXXIS fig. 13. 

' Idem Tav. XXXVI d^. I a o. 
' Idem Tav, XXXV fig. 9 e 10. 
^ Idem Tav. XLII fi^. 4 a 7.      - 
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Ravcnna \ questc ultime segnatamcnte, ehe quaicuno ^ vorrcbbe 

attribuire ai Goti. Neu' Oriente le forme circolare e poligonale 

furono prcdilettc dagÜ architetti ^. Probabilmente quelli ehe for- 

nirono i discgni di S. Sofia ad Arechi erano Architetti Orientah, 

o ehe aveano appresa Tarte cohi. 

Sino a non molto tempo addictro dinanzi l'attiiale Chicsadi 

S. Sofia esisteva un atrio, murato iutorno intorno^ la cui pianta 

avea la forma e le dimensioni deU'attuale tempio ^. De Vita ^ as- 

serisce ehe quest' atrio faeeva parte dell' antieo tempio. lo sono 

dello stcsso parere, per quel girar di tondo del muro anteriorc, 

e per la esaita corrispondenza di forma e di dimensioni eon Ta- 

ren deU'attuale Chlesa. 

Dopo i treniuotij non potendo, per maneanza di mezz! pe- 

cuniarii, ricostruir tutta la Chiesa, si volle conservarne la metä 

dell^area antiea sotto forma di atrio, cireuendola con un muro 

Sülle fondazioni del tempio antico. A quest'atrio si saliva per una 

porta , eostruita dall' Abate Commendatario Cardinale Gluhano 

delia Rovere, nel 1495, come daU'armc di lui e da una iscrizione 

ehe stavano suU'architrave della porta stessa. L'iscrizione e la se- 

guente: hdinnus Ejjiscopus Ostimsis Cardinalis S. Petri ad Fincula 

MCCCCLXXXXV ^. Questa notizia e prcziosa perche ci docu- 

menta ehe, se al 1495 esisteva l'atrio, la Chiesa giä non cra piü 

quella, nh eosi vasta come l'antica. 

Lo stesso De NicastrOj in un altro manoscritto, sulle famiglie 

nobili di Benevento \ ei ha lasciato memoria ehe G. B. Roscio 

nel 1643 « ornö dl pitture i portiei ossia atrio avanti ia Chiesa di 

i> Santa Sofia, come dimostrano le sue arml». 

Dal citato istromento del dl 8 Febbraio 1708 della consegna 

'  Idsm Tav. XXI fig.  1  a 3, Tav. XXII fig.  1 a 17. 
' Le Arti del disegno in Itaüa, ParraTieini, segiiito del Selvatico. 
^ Kiibsch, op. cit. pag. 78. 

* Vedi la pianta topografica di BeneTento (lell'ardiitetto M. Saverio Cassella. 
* Alter autiq. etc. pag. 99. 

' Vedi, Manos. eiJato di Do Nicastro sulle antiehe Chiese di Benevento, 
DVe si parla di S- Sofia. 

' Vol. I. nella Biblioteca Arciveseovile di Benevento, dove ai parla della 

faniigliE Iloseio. 
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fatta diiU'Arcivescovo Orsini alla Congregazionc dei Canoiiici Re- 

golari del SS. Salvatore della Chiesa e del Monastero di S. Sofia, 

sl rileva ehe « neiranno i6c)6 il prelodato Orsini fece cominciarc 

» a ripararc la stessa Chiesa ed a ridurla aila dovuta simmetria, 

))  col far buttarc a terra partc di ess-i, come siiperflua   ed   irre- 

» golare » ; e ehe, 

sopravvenuto Taltro 

tremuotodel i4Mar- 

20 T702 , la stessa 

Chiesa rcsto Icsiona- 

ta, e la si dovcttc ri- 

sarcire. In ta!e istro- 

mento e riferito pure 

avere Orsini, con suo 

proprio danaro, eret- 

to dai fondammii l'a- 

trio. Qiiesto, pcro,. 

deve essere un er- 
rore, imperocchfe ab- 

biamo visto ehe l'a- 

trio giä csisteva ai 

i495,eneparlaGior- 

dano de Nicastro ncl 
citato manoscricto In 

epoca anteriorc al 

tremuotl del n^SS 

e del 1702, cioe nel 

1683. Sl volle forse 

intendere tutt'altro, e intanto sl scambiarono le parti: invece di 

dire ehe Orsini fece erigere dai fondamenti il campanile e perfezio- 

nare l'atrio, si disse il contrario. Di fattl, poco prima, nello stesso 

istromento, riferendosi al tremuoto del 1688, sl afFerma ehe era 

stato comhiclato il campanile, ehe erci rovinato dal fondamenti, come 

innanzi e detto ivl pure, Dunque, se prima del tremuoto del 1703 

il campanile era stato appena comincialo, e chiaro ehe dopo que- 

sto tremuoto fosse stato innalzato per intero dai fondamenti. 

L'ititerno deU'aituale Chiesa di S. Sofia ha molta simighanza 

53 

r"iü. 4. 
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con quello di S. Tonimaso di Bergamo ' deU' cpoca longobarda. 

Le sei colonne centrali dell' esagono, quattro di granito bigio e 

due di bardigüo, si appartcngono aU'antica Chiesa ^. Come pure 

sono anticbc !e duc colonne di granito bigio ehe rcggono il grande 

nrco sulla facciata cstcrna. Tanto i capitelli di queste duc ulüme 

colonne cbe quell! delle prime sono bizantini dclla prima maniera \ 

cioc di ordine corintio o composito, di stile alquanto rozzo , si- 

miii ai capitelli delle gallerie di S, Lorenzo a Roma. Dal quäle 

fatto e da altri ehe svolgerö nel discorrere del Cbiostro , io ar- 

gomcnto ehe per la primitiva costruzione del tcmpio Arechi 

siasi servito dei matcriali di anticitc fabbrichc, comc si praticava 

giä in quel tempo , secondo il parere dcUo stesso Cordcro da S. 

Quintino \ 
La porta aituale di entrata al tempio ( fig. 4 c 5 ) con 1' o- 

volo ornato di paimcttc, ehe tutta 1'incornicia nel giro cstcrno, 

c coa la lunetta semicircolare , c di spiccato stile lombardo. 

Essa perö non 6 completa, e manca del protiron, il quäle, come 
di consueto, dovca csser dccorato lateralmentc dallc due colonne 

sorrctte da leoni. Nel bassorilicvo dclla lunetta sono scolpite le 

seguenti figure: nel centro il Redentore scduto in trono, alla de- 

stra di Lui Maria, alla sinistra S. Mcrcurio in atto di presentargU il 

fedele Arechi, incoronato e genufiesso. II fondo del bassorilicvo 
e formato di musaico dorato. Sebbene il Gregorovius^ asserisca 

ehe qiiesta porta sia di epoca posteriorc " , a me scmbra ehe 

la lunetta si sia appartentita al primitivo tcnjpio longobardo, es- 

sende il suo Stile proprio di quel tempo. Stefano Borgia ^ opina 

allo stesso modo « non solo per la maniera del disegno , e per 

» non esservi nella rappresentanza   cosa   ehe   repugni  ai  riti di 

• D'Agincourt, op. cit. vol. 2. pag. 131, tav. XXIV , fig. 16;  e Hübsch, 

bp. cit. tav, LIV fig. 6. 
^ Vedi Istromeüto sopra citato di coßsegna ai tempi dell'Arciv. Oraini. 
^ Secondo la definizione fiel Cattaneo, L'Architettura in Italia dal secolo 

VI al mille circa, Vonezia, Ongania MDCCCLXXXIX, pag. 40 e 41, fig. 10, 
* Vedi luogo Ultimo citato, giuuta V alla traduzione del Vitruvio, 

° Nelle Puglie, op. cit. pag. 88. 
= Egli battezza pure il S. Mercuiio per S. Maurizio, 

' Op. cit, tomo I. pag. 263, 
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» quel secolo, ma anche per 1' immagine ehe vi si o'sserva dello 

« stesso Principc in atto di raccomandarsi al suo gvaii pi'otettore 

»  S. McrcLirio, come si vede in altre antiche memorie, nelle quall 

1)  gii autori Jelle medesime si fecero scolpirc o dipingere in po- 

» sitiira suppHchevole, ecc...... II De Vita '  e pure di parere ehe 

la porta con la lunetta sin avanzo dello antico tempio. 

FlG   5. 

Nel canto sinistro di chi guarda vedesi nella lunetta uno stem- 

ma in musaico, evidenlemente di epoca assai posteriore. E uno 

scudo a mezzo ovale portante nel suo campo una scacchlera dl 

cani-corrent! dl marmo bianco c di lapislazzoli, e una banda di 

marmo rosso in diagonale dal basso di destra all'alto dl sinistra. 

Stefano Borgia suppone ehe quest'arme si appartenga alla fami- 

glia bencventana Grimaldo, estinta, riscontrandosi, dice egli, l'e- 

guale nel libro manoscritto 'delle famiglie nobili di Benevento del 

cclebre Mario dclla Vipcra del 1632. Egli aggiunge ehe Falcone, 

rifercndosi all'anno 1137, noniina un certo Abate Malfrido de Gri- 

maldo, senza spiegare di quäle Mouastero sia stato  Abate.   Ora, 

' Alter antiq. 'itc- pair   99, 
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dice egli, se sl potesse documentare ehe in quell'anno il Malfrido 

sia gtato Abate dl S. Sofia, non vi cadrehbe plü dubbio ehe quel- 

l'arme si sia appertenuta a lul. Questa indagine il Borgia avrebbc 

potuto csegiiire flicihneute, poiche egli sl sarebbe potuto giovare 

delle relazioni eol Vaticano per for dellc riecrche in quell'Archi- 

vio, ove, eonie dissi', furono trasportati tutti i documenti di 

S. Sofia. 
Ma, intanto, queU'arme e di fatti della famiglia Patrizia Be- 

neventana de Grimaldo ^ della quäle c memoria pure nell' anti- 

chissimo libro dci morti della Chiesa e Monastero di S. Lupo, ove 

a carta 14, sotto il di 26 Marzo del 1198 si legge: Obiit Bartho- 

lomms Filius Nicolai de Grimaldo in loco sacro ^ Devesi supporre 

ehe, se non quel Malfrido de Grimoaldo, di cui,ci parla Falcone, 

altri della di lui famiglia abbia fatti dei rcstauri al monumento, 

per cui vi abbia fatto incastonarc il proprio stemma. 
AI quäl proposito, non ho saputo spicgarmi la contradizione 

di Puglicse ', il quäle, mentre asserisee ehe il bassoriHevo sulla 
porta sia un avanzo della Chiesa di Arechi, nega poi ehe sia del- 

l'ottavo secolo ( laddove delFottavo secolo proprio fu Y opera di 

questo Principe ), adducendo ehe le piü ovvie ragioni di estetica 

escludono ehe Tarma vi possa essere stata messa in tempi poste- 

riori, perche essa occupa uno spazio corrispondente all'altro rieni- 

plto dalla figura in ginoccliio. lo non so se Pugliese abbia visto 

con i propri occhi, proprio qui sul monumento, l'arma di cui trat- 

tasl; ma credo di no, perche, altrimenti, avrebbe notato ehiara- 

mente ehe essa vi sia stata incastonata posteriormente, tagliando 

un lembo della rozza cornice ehe elrconda la lunetta. 

Chioatro 

Vasari e tutta la schiera degli artisti del rinascimento chia- 

marono barbarici gli stili architettonici ehe si svolscro per opera 

del cristianesimo, perche non vi scorsero il rigide imperio della 

' Vedi pag. 366 di quest'opera. 
* Vecli, Manos. Bibliot. di Benevento: Mario della Vipera,   Breve  descä- 

zione delle famiglie Nobili di Benevento. 
^ Idom Idem Idom. 
•'• Op. dt. pag. 33. in Bota. 
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squadra e delle seste. M;i giustamente osserv;i Boko ' ehe « L'y\L'- 

i) chitettura cristlana e la vera architettura di una religione ehe 

ß rivelö aH'uomo nuovi diritti e nuovi dovcrl, svincolandolo dal- 

11 rallettamento dei sensi: non ha niente di bngiardo, niente di ar- 

»  tificiale«. Ed io ml permetto aggliingcre ehe neU'Architettura 

cristiana ehe prece- 

dette la fredda e com- 

passata del rinasci- 

mento, cloe in quella 

ehe fu ispirata dal 

cristianesimo, sj ri- 

scontri sempreilpre- 

dominlo del senti- 

mento puro delia fc- 

de sulle rcgolc. La 

quäl cosa splega per- 

ehci rcligiosi ei mo- 

"naci in qnei templ 

erigessero le chiese 

c i ecnobii. 

Un pcdisseqiio 

severo delle sestc 
noii entri ncl chio- 

^:ro di S. Sofia, per- 

che egli non vi pro- 

verebbe queir entu- 
slasmo e quel gen- 

tile sentimento di a- 

morevolezza di chi ha 1' animo apcrto a tutte le forme dell'arte. 

II vaghissimo nostro ehiostro alletta , seduce con le sue svelte 

arcate quadrifore dagli archi moreschi poggiand su svelte colon- 

nine dai varioseolpiti capiteUi. II suo organismo ehe a prima giunta 

apparrebbe slmÜe a quello dl tanti altri chiostri, in fatti se ne 

discosta moltissimo, da doverlo ritenere unico nel suo genere. Di 

vero, per quanto io mi sappia, nessuno dei ehiostri conosciuti ha 

Fiü. 6. 

' Architettura del Medio Evo in Italia, Milano, Hoepli, 1880, pag. XV. 
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l'arco a ferro di cavallo. E maggior pregio ha H nostro chiostro, 

quello di essere antico assai plü di molti flltri, sebbene non possa 

dirsi  addirittura csscrc F attuale proprio quello erctto da Arechi. 

II porticato del chiostro avrebbe la pianta quadrata, se a dc- 

stra, di contro aU'ingrcsso, i due latl non si ripiegassero in dentro 

a formarc un angolo rientrante (Tav. L). Questa rientranza fu 

consigliata dal bisogno di lasciar libera la larghezza dell' ambu- 

lacro, per il tondo della Chiesa ehe investc una parte dell' area 

del Chiostro. 

Le arcate In giro, meno una sola ehe e trübra, a sinistra 

dell'angolo ricntrante sudetto, formano delle lud quadrifore (Tav. 

LI), soiTcttc da tre colonuine di divers! marmi, di diverse fogge 

e dimensioni: ve ne sono di marmo bianco, di cakare comunc_, 

di granito, di alabastro, ecc.; ve ne sono di cilindriche affatto, 

di rastrematc, con o senza cntasi, di ofitiche (fig 6); ve ne sono 

ehe Hanno iina pi'opria base di stile lombardo { Tav. L c LII ) , 

ma pur varie, altre ehe hanno per base un capitello bizantiuo a 

rovescio (fig. 7 e 8, 6 c lo). I capitelli poi si distinguono in va- 

rii gruppi ehe anahzzercmo tra breve. 
Gli archetti dcllc quadrifore, costrulti eon cunei di tufo tra- 

chitieo giallo c con mattoni, ed ora ricoperti d'intonaco, hanno la 

forma a ferro di cavallo (Tav. L e LII). Sopra di ogni quadrifora 

gira un arco scemo circolare ehe si appoggia a due pllastri (Tav. 

• L, LI c LII). Contro di questi, al prcsente, si addossano altret- 

tanti barbacani (Tav. LI), la cui costruzione , consigliata da ra- 

gioni statiche, non si sa proprio a quäle epoca rimonti, ma sem- 

pre molto posteriore a quella del chiostro. Le colonnine attual- 

inente si elevano sopra di uno stilobate unico per ciascuna qua- 

drifora , ma un tempo ognuna di esse ne aveva uno proprio. II 

chiostro, nel tutto assieme, anche eosi come e ora, e di vaghis- 

simo aspetto. 
A quäle epoca rimonta il suo organismo attuale? A quäle c- 

poca rimontano le varie membra di cui si compone? Queste sono 

due quistioni delicatissime e degne di grande ponderazione. 

Intorno a uno dei eapitelli della prima quadrifofa, a sin!stra, 

del lato del chiostro di fronte aU'entrata esiste la seguente iscri- 

zione; 
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^ PEHPETVIS ANNIS STAT QVAHTI FAMA lOHANNIS 

PEK QVEM PASTOREM DOMUS iiVNC HABET ISTÄ DECOREiU. 

II de Nicastro ' non indugia ad affermare ehe la costruzione 
del chiostro attuale debbasi attribuire 3. qucsto Giovanni IV; il quäle, 

secondo lui, non sarebbe stato altri ehe Giovanni il Grammatico, 

eletto Abate di S, Sofia nell'anno 1119. Stefano Borgia ^ pur ri- 

tenendolo autore del chiostro , 
non sa precisamente quando sia 

vissuto questo Giovanni IV; ma 

dal metro Leonio dei due vcrsi 

lo suppone non anteriorc al se- 
colo XTI. 

li De Vita ^ non sa dire in 
quäl tempo sia stato Abate que- 

sto Giovanni IV, ehe vuole assai 
posteriore al Grammatico. Perö 

sembra ehe anehe egii si aeeo- 

modi a ritenerlo autore del ehio- 

stro'. Isernia ^ addirittura salta 
per sopra alla quistione, asse- 
rendo ehe la iserizione sia pint- 

tosto oscura ncl concäto. Final- 

mente il Salazaro (il quäle mo- 

stra evidentemente di non es- 
sere stato mai a Benevento, 

perche ehiama loggiato questo 

portico, e lo descrive come co- 

stituito di colonne hifra loro raddoppiate stille quaJi s"mna\ano archi 

acuti!)^' afferma ehe il ehiostro sia opera dell'XI seeolo, e nia- 

nifesta il parere ehe questo Giovanni IV, qui ricordato, sia Giovanni 

Rotondo di Benevento, Abate di Montecassino nel   loii. Ma egli 

' Manoscritto citato aulle Chiese di Benevento. 
* Op. cit. tom. I. pag. 266. 
' Älter antiq. etc., pag. 102. 

* tdem, Idem, pag. 102, 
* Op. cit. vol. 2. pag. 13ai 

' Op. dt, pag 69, vedi testo e nota, 

FIG. /' 
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s' inganna, perche Leone Ostiense ci k sapcre ehe qiiesto Gio- 

vanni Rotondo , iuviso ai Monnci di Montecassino, per essersi 

fatto nominare giovanlssimo di ioro Abate, alla morte dello zio 

Giovanni, altro Abate di detto Monastero , fu sostituito cobi da 

Atenolfo, figlio di Pandolfo , PrincJpe di Bcnenevento , e fu 

niandato come Abate in Bencvento si, ma al Monastero di S. Mo- 

desto. Se dunque egli non fu Abate di S. Sofia, come potc fare 

i restauri di questo chiostro? 
E curioso ehe nessuno dei citatl scrittori siasi presa hi cura 

di analizzarc lo spirito della riferita iscrizione e di esaniinarc ie 

varic parti del chiostro. In quella si afferma ehe perenne rcstera 

la fama di Giovanni IV, al ciii pastore questo cenobio deve il pre 

sente dccoro. Senza teraa di cadere in vane interpretazioni, qui e- 

videntemente deve intendersi ehe il bencmerito Giovanni IV sia 

stato il restam-atore, noii il costruttore del chiostro attuale; altri- 

mcnti il dcttato Hella iscrizione sarebbe stato bcn differente E 

ehe sia cosi e dimostratu poi hiniinOäamente dal eonsiderare ehe 

lo Stile e la tecnica dei capitelli del quarco lato del chiostro, ove 
trovasi la iscrizione sudetla, c di qualeuno degli altri iati , sono 

differenti assal (la tecnica principalmente) dallo stilc e dalla tec- 

nica della maggior parte , notandosi una magglore rozzezza nel 

disegno e nella scultura. Essi, senza dubbio, si appartengono ad 

epoca molto posteriorc. 
lo non dissimulo ehe la quistione sia molto grave; e sven- 

turatamente a scioglierla non ci si ofFre alcun dato storico pre- 

ciso. Per la quäl cosa converrä procedere   cautamente per via di 

analisi e di eritica. 
Abbiamo giä vediito in parte ehe gli elementi ehe compon- 

gono il nostro chiostro sieno disparatissimi tra löro: le colonne, 

Ie basi e i capitelli son di varie forme e stili; solamente regna 

unitä di concetto nella Ioro disposizione a formarc le lud qua- 

drifore eguah , ad archetti moresehi a ferro di cavallo. £ certo 

ehe, se gli elementi delle quadrifore son di stili e di epoche dif- 

ferenti, la costruzione di esse debba esscre di data posteriore. 

Esaminlamo ora partitamente Je basi, Ie colonne, i capitelli, 

gli abachi e le cornici d'imposta dei pilastri, cominciando dalle 

prime. 
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Basi — Sono tutte disparate: predomlnano quelle ad imitazio- 
ne della base attiea (Tav. L), mollo usate nelle antiche Chiese 

di Roma, e, con varia licenza nelle proporzioni delle modanatui'^, 

nei primi secoli del cristianesimo *, nel Duomo di Parenzo, in S. 

Vitale ß in S. ApoUinare in Classe di Ravenna. Esse si apparten- 

gono quindl al primo e al secondo periodo dell' arte cristiana; e 

soltanto molto piu tardi furono adottate dallo stile lombardo. Le 

nostre indubitataniente sono bi- 

zantine. Ve ne ha di quelle ezian- 
dio attiche nelle modanature, 

ma provviste di foglia di angolo 

oprotezionah (Tav. LII). Que- 
sta particolaritä da taluni, co- 

me il Sacken \ h ritenuta il ca- 

rattere distintivo dello stile ro- 

manko o roman:^o ehe piü pro- 
priamente in Italia c inteso per 

il lombardo \ scbbene si possa, 

secondo me, obbiettare ehe vi 

sicno non poche differenzc, co- 

me potrei dimostrare con mate- 

i'iali raccolti anche qiii in Bene- 

vento dello stile romanzo, mol- 

to differenti da quelli del vcro 
lombardo. II romanico fu lo stile 

architettonico dal 1000 circa al 1250. II Selvatico \ ehe scorge in 

embrione quel rinforzo nelle basi dell'atrio di S. Ambrogio a Mila- 

no, asserisce vi comparisse forse per !a prima volta e diventasse da 

poi im ornamento costante in tutte le basi usate dal X al XIV se- 

colo.   L' atrio di S. Ambrogio   sorse   poco dopo la metä del se- 

FiG. 8. 

' Hübsch, op. cit. pag. 48. 

^ E. von Sacken , stili di arehitettura, versione <li R. Brayda, Torino, 
Loescher, 1879, pag. 130. 

^ Sacken istesso, aggiunte del traduttore Brayda, pag. 122. E Raff. Cat- 
taneo, L "arehitettura in Italia dal secolo VI al 1000 circa, Venezia. Onga- 
nia,  1889, pag. 190. 

* Op. eit. pag. 351. 
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colo IX'. II Catwneo^, discorrendo del fonte battesimale del 
Duomo dl Clvidale nel FriuH, opera deU'VIII secolo, e propria- 
ii^ente esegnita durante il dominio del re Liutprando , asserisce 
ehe « una delle basi delle colonne presenta quattro foglie agU 
» angoli del plinto , locche accusa im restauro forse del XIII 
» secolo ». II Selvatico ' riticne ehe qiiesto battistero sia il capo- 
saldo 0 il prototipo dell'artc longobarda, non potendosi dubitare 
affatto della sua epoca. Ora come spiegasi la esistenza della nostra 
base attica con le foglle d'angolo nel chiostro di S. Sofia? La 
si puö supporre non anterlore al looo ? Secondo il Catt»neo la 
si dovrebbe riferire, per analogia, al XIII secolo. 

lo penso ehe essa sla antica quasi quanto le altre semplici, 
e ehe per la scarsczza degli esempii slmiglianti e per la difficoltA 
di studii piü completi gli autori sopra indicati abbiano emcsse af- 
fermazioni un po' azzardate, con tutto die il Selvatico abbia fatto 
rimprovero al Cordero di S. Quintlno di non aver studiato lo 
Stile dei Longobardi in quelle terre neue guali costoro esercitavano 
piü diretta signoria cot meno dei loro Duchi \ Ora in Bcnevento 
non mai venne alcun di loro, meno il Cattaneo ^ ma troppo fu- 

gacemente, come vedremo. 
Poi vi son due basi formate da due antichissimi capitelli bi- 

zantini (fig. 6 e lo, j e 8). II primo e un capitello a cuho, or- 
nato nelle quattro facce di un vaghissimo doppio ramo d'acanto 
con elegante ligatura nel mezzo e agli angoli. E piü vago cd e- 
legante dei capitelli congeneri di Parenzo e di Ravenna, perche 
in esso si scorge una tecnica assai superlore. II secondo e un ca- 
pitello piramidaio, ornato di viticci con grappoli d'uva e di uc- 
celll ehe vi beccano. II quäle ornato, come si vede, racchiude un 
simbolo spiecatamente cristiano-bizantino. Indubitatamente qiiesti 
due capitelli bizantini, messi di poi a far da basi, sono per lo 
meno coevi degli accennati di Parenzo e di Ravenna. 

* Cattaneo, op. cit. pag. 191. 

' Op. cit. pag. 85. 
» Op. cit. pag. 147 e seg. del vol. 11." 
* ktem op. cit. pag. 147 del vol. 11. 

« Op. cit. pag. 138. 



6EI LO\'GOBARDI E DEL dinösT^o E CHTESA DI S. SOPIA    385 

Coloime—Disparntissime son pure le COIOHIIL;, essendovene, 

come dissij di varii marmi, di varie dimeiisioni e di varia strut- 

tura. Fra tutte e degna di esser not.ita una gemina colonna oti- 

tica (fig. 6) , simile a quelle di una delle porte del Duomo di 

Trento, ehe ü SelvatJco * afferma sieno di stile lombardo. I! Duo- 

mo di Trento e opera del principlo del XIII secolo, ma la nostra 

colonna c assai piü antica. 

FIG   9. 

CapiteIH — Oltre ai duc descritti capitelli bizantini , ehe ora 

fanno da basi, vi sono altri tipi afFatco diffcrenti, ciascuno reg- 

gente un abaco a forma di doppia mensola (Tav. L), per soste- 

gno degli archetti, lungo quanto lo spessore del muro soprastante. 

I capitelli possonsi dividere in cinque categorie: capitcUi corintli 

romani della decadenza o del prlmissimo albore del cristianesimo 

(fig. (j sin.); capitelli cristiani primitivi^ detti anche bizantini della 

prima manicra (fig. 9 e Tav. L) nei quali 1' artista, seguendo le 

tradizioni romane, qualche volta anche greche, col decorarli della 

foglia di acanto ingegnossi di imitare i capitelli corintii e com- 

positi; capitelli barbari a sempllce ornato (Tav. LIII); capitelli be- 

stiarii (fig. 7 e 11), con intreccio di strane figure, per lo piü di 

animali immaginarii, di chimere, di draghi; capitelli  dell' ultlma 

' Op. cit. tom. Il, pag, 285, 
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epoca dell'Abate Giovanni IV in tutto 11 lato ehe guarda mczzodi, 

e quaicuno anche negli altri lati; i quall ultlmi sono imltazioni 
dei preesistenti. 

Egii e evidente ehe i capitelli delle due primc categorie sie- 

no stati presi da monumenti preesistenti, essendo di epoca antc- 

riore alla dominazione longobarda. Dl quelli della terza categoria 

non ve ne ha ehe im solo (Tav. LIK) osservato dal Cattaneo ^; il 

quäle lo attribuisce ad artistl greci deirVIII secolo, operanti per6 

in Ttalia. Egli dice: « Non voUi omettere di visitare anche Benc- 

» vcnto, ehe fu cclebre capitale di un ducato longobardo; ma le 

j' mie ricerche non vl friutarono ehe la conosccnza di un capi- 

» telletto oggidi impiegato nel pittoresco chiostro di S. Sofia. 

» Tiene un po' dell'clegante bizzarria di quei di Capua, nel tem 

» po stcsso ehe ricorda in certi motlvi i suol fratelli dell'Alta I- 

» taiia ». H il vero caso di dire in caitda veneinim. Perche appare 
ehe egli, dominato dal preconcetto di studiare un tipo, sia venuto 

qui provvisto della lanterna di Diogene per ricercarc un clemcnto 
decorativo affatto simile ai suoi, studiati nel Veneto e nclla Lom 

bardia. Egli, ehe molto riniprovcra ai piü classlci autori della sto- 

ria deli'arte dl essersi lasciati trasclnare a falsi giudizü, pare vi sia 

caduto egli stesso , per il preconcctto di trovar da nol, qai nel 

mezzogiorno, gli. idcntici clementi architettonici delF Alta Italia. 

Sebbene ei non lo manifest! apertamente, pur tuttavia sembra 

argomentarsi dal suo dire ehe altra roba non abbia trovato in 

S. Sofia anteriore al mille, mentre ehe egli tratta deU'Architettura 

in Italia dal VI secolo al looo appunto. In altri termini per lui 

tutta l'arte del dominio longobardo in Benevento sarebbe rappre- 

sentata da quest'unico capiteUetto. £ vero ehe egli afferma di esau- 

rire con questo la Serie dei lavori greci del secolo VIII ^, ma a- 

vrebbe pure potuto manifestare qualche giudizio su gU altri ele- 

menti ehe compongono il nostro chiostro, se non in quel posto, 

in altro della sua opera. Qualche capitello bcstiario, ad esempio, 

e qualche abaco si appartengono indubitatamente al periodo lon- 
gobardo anteriore al mille, 

' Op. cit. pag. 138. 
* Luogo Ultimo citato. 
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Dei capitelll bestiarii alcuni sono piü antichi , nltri meno; e 

quesd Ultimi appalono copiati sui primi , la tecnica dei quali e 

meno rozza. 
Selvatico * asserisce ehe queste bizzarre scukure su I capi- 

telli, sugÜ stipiti e sugli archivolti delle Chiese cristiane furono 

largamente adottatc dal decimo al decimoterzo secolo. S. Bernar- 
do , il quäle morl nel 1153, 

condannö aspramente questo 

genere strano di sculturc ehe 

formava, nei chlostri segnata- 

mente, la delizia dei monaci: 

« In claustris (egli dice) coram 

kge?itibus Frairibus guid facit 

illa ridkula monstruositas, mira 
qnaedam deformis formositas, ac 

famosa deformitas? Ou'td ihi im- 

tnundae Simiae? Qnid feri Leo- 

ms? Quid monstruosi Centauri? 
Qiiid semihom'mes? Ouid mamh- 

sae Tigrides ? Quid milites pu- 

gnantes ? Quid venatores tnbiä- 

nantes ? Videas sub uno Capite 

multa Corpora, et rursus in uno 
Corpore Capita miiJta: Cernifur 

hinc in qiiadrupede cauda serpen- 

ils, illinc in Pisce cauda quadnir 

pedis: Ibi bestia praefert Equum, 

Capram tmhens retro dimidiam; hie cormitum animal Equnin gestat po- 

slerius. Tarn mulla deniqtie , tamque mira diversarum formarum tibi- 

que varietas apparet, ut magis legere Ubeat in marmoribus, quam in 

Codicibus, toiumquc dient occitpare singitla ista mirando, quam in lege 

Da meditando. Prob Deo! Si non pudet ineptiarum, cur vel non piget 

expcnsarum? ^. 

FIG.  10. 

' Öp. äud. cit. p&g. äS9 dellä pärte tl. 
* In Apolo?. ad Ab. Guil. S. Theodori, cap. XII, Vedi anche: De Vi£a, 

op. cit. pag. 103. Selvatico, op. cit pag. S39, parte II, 
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Ma quest' nspra ceiisura di S. Bcrnardo non corresse il mal 

verso del Monaci, ehe in siffatto geiiere dl lavoro pare siensi di- 

lettati pur troppo, se, come abbiamo visto, l'Abate Giovanni IV 

di S. Sofia stimö cosa decorosa siffatta specie di sculture. 

D'Agincourt ^ par ehe assegni al VI secolo 1' inizio di que- 

sto carattere decorativo, ehe, secondo lul, si rese universale nel 
VII e neirVIII secolo. 

Abachi — Come dissi, questi hanno forma di doppia mensola, 

flbbracciante tutta la grossezza dei peducci degli archetti more- 

schi, eioe tutta la grossezza del muro sovfastante. Simili abachi 

si Introdussero assai prima del looo, trovandosene antico esem- 
pio negli avanzi del palazzo di Teodorico a Ravenna-, escmpio 

ehe il Selvatico ritiene sia il primo in Italia, e abbia avuto poi 

gran voga per tutto ove fu adottata V architettura bizantina fra 

noi. In quel palazzo gli abachi son retti pure da colonnine ehe 

separano le quadrifore. Gli abachi del nostro chiostro di S. So- 

fia sono variamente scolpiti al modo dei capitelli bestiarii con sog- 

getti piü o meno strani e fantastlei: alle volte vi son ehimere e 

draghi, altre volte vi sono semplici ornati, piu o meno rozzi; e 

in alcuni vi son raffigurate le varie stagloni. Duolmi non poter 
dare di essi piü compiuti disegni. 

Ma, come i eapitelli bestiarii, non tutti gli abachi sono della 

stessa epoca. Questi abachi in Benevento non sono particolari solo 

al chiostro di S. Sofia: se ne trovano a ogni pi^ sospimo in tutti 

gli scavi e in molte antiehe muraglie. A me e oceorso di tro- 

varne sovente; ne conscrvo un esemplare in cui, oltre a varie 

altre figure, in una faccia vi e scolpito il maiale stolato dei sa- 

crifizii a Cerere, quello stesso maiale stolato ehe vedesi scolpito 

con buona arte romana su una lastra di marmo incastonata sulla 

faccia Orientale del campanile del nostro Duomo, e ehe, con poco 

felice pensiero, dove suggerire la prima idea deU'arme di questa 

cittä. Donde emergc ehe quel partito organlco costruttivo dovea 

essere comune a molti monumenti longobardi andati distrutci. 

Quadrifore — Abbiamo visto ehe negli avanzi del palazzo di 

^ Storia deli'Ai-te vol. 2. pag- 135. 
* Selvatico, Le arti del disegno, ecc. parte 11. pag;. 50, 



DEI LOVGOBARtH B DFX CHIOSTRO E CHIESA Dl S. SOFIA    39! 

Teodorico a Ravenna evvi esempio di quadrifore; laonde devesi 

argomentare ehe esse, insieme alle bifore, alle trifore, ecc. sieno 

State adottate da epoca moko remota, e sieno una importazione 

Orientale. Per tale ragione io penso ehe anche 1' antlco chiostro 

del tempo di Arechi abbia avuto prcsso a poco lo stesso orga- 
nismo. 

Archetti moreschi—Secondo 

Hope ', « Tarco a ferro dl ca- 

« vallo fu di moda a Costan- 

(( tinopoli e nel resto dell'im- 

« pero greco; dl quivi passö 

« poscia di mano in mano nelle 

« cittä d' Italia collegate con 
« questo impcro o per rap- 

(( porto di commercio o per 

« dipendenza diretta ». Come 
meglio vedremo in seguito, 

in questo stesso capo c nel cor- 

so di quest'opera, la influenza 

Orientale per via dell' adriatico 

potc molto sul mezzogiorno 

d' Italia. Se gU archetti more- 

schi del nostro chiostro sieno 

deir epoca del nominato Abate 
Giovanni IV o anterlori io non posso precisare; posso soltanto 

credere ehe sieno piü probabilmente posteriori ad Arechi_, se non 

proprio al mille; dopo la quäle epoca l'arco a ferro di cavallo fu 
piii sovente usato in Italia. 

Eiepilogö 

Aitri forsc avrebbe dcsiderato da mc un lavoi'o completo suU 

Tarte al tempo dei Longobardi in Benevento, pel lungo dominio 

ehe vi tcnnero di circa sei secoli; ma il non trovarsi da noi un 

monumento quasi intero, e scarsi essendo gli elementl ehe quei 

monumenti componevano, non era possibile accingersi a si arduo 

RG.  I I • 

* Storia deirai'chitettura ediz. cit. pag. 100, 
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cimento. I tremuoti, come dissi, c Fopcra dcli'uomo (dl .iccordo 

perfcttameiitc con Puglicse ') fcccrü a gara per distruggerc ogni 
traccia dell'arte al tempo dei Longobardi. Di avanzi di monu- 

menti Lougobardi, come vedremo, fu composta in parte ia fac- 

ciata attuale della nostra Cattedrale ; altri avanzi si trovano di- 

spersi, e si raccolgono tuttodi. Ma la maggior parte servl ai for- 

naciai. Forse in segulto, quando altri elementi saranno raccoltl , 

poträ dirsi qualche cosa di piii concreto intorno a siffatto difficüe 

argomento, il quale ha affaticato la mentc di molti cultori della 

storia dell'arte. 

Qu^llo ehe a me sembra indlscutibile, e cercherö sempre plü 

di provare con elementi di fatto, si h ehe qui da noi all* epoca 

longobarda l'intonazione artlstica ci veniva d'oriente; e ehe, per 

conseguenza , lo stile architettonico dell' alta e media Italia non 

esercitö presso noi quasi nessuna influenza. Lo stcsso capitello 

qui rinvcnuto dal Cattaneo ^ nel chiostro di S. Sofia e ritenuto 

da lui Opera di artisti greci dell'VIII secolo. 

Se vedcmmo ehe poÜticamente i Duchi ed i Princlpi longo- 
bardi di Benevento si mantenncro quasi affatto indipendenti dal 

regno longobardo ^ e se, come e di parere anche Muratori * la 

influenza greca pote molto su di essi, dobbiamo sempre piü con- 

venire ehe in Benevento spiro l'alito greeo. Senza pretensione di 

azzardare gludizü, oso dire ehe qui in Benevento e nelle Puglie, 

anche nei momenti meno prosperi dell'arte, Talito greeo non ne 

ft' mal perdere !e tradizloni, siceome accadde nel Veneto e nella 

Lombardia, ove essa divennc ancor piü barhara ehe da noi. 

' Op. cit. pag. 34 in nota. 
* Vecii pa»-. 38G di quest'opeca. 
^ Stefano Borgia, op. cit. parte I, pag. 96, iü uota. 
' Antichitä Italiche, tomo I. pag. 234. 
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CAPO VII. 
DELLA CHIESA CATTEDRALE DI BENEVENTO ^ 

DELLE SUE PORTE DI BRONZO 

E DEI SUOI AMBONI 

I.   SUNTO  STORICO   DELLE   SUE  VICENDE. 

£ controverso iva gli scrittorl beneventani se U primitive 
Chlesa basillcale sia stata dove ora trovasi la Cattedrale o in al- 
tro sito: Vipera ^ e Giovanni de Nicastro ^ opinano ehe essa sia 
stata la chiesa di S. Festo, la quäle ai loro tempi denominavasi 
di Santa Lucia •*; De Vita ' stima ehe sia stata inveee la Chiesa 
di Santa Maria in Gerusalemme, fuori la citta attuale, presso il 
ponte Leproso;  Borgia '^ finalmente, pur aceectando ehe la Cat- 

' Siccome degli altri raonumeiiti di questa eittä, cosi pure di quasta Chie- 
aa Cattedrale ho letto in vai-ii autot-i notizie incomplete ed erronee, persmo- 
cho qui esistaao due Terapü maggiori, ü Duomo e la Cattedrale, meiitro 
essi sono una cosa sola, e ehe quest'ultima sia di siile golico! 

^ iMario della Vipera,   Catäl. SS. Benev. 8. lulii. 
^ Manoscritto « Benevento Sacro di Giov. De Nicastro, scritto nelPannd 

1683 » pag. 40 e seg. (Biblioteca Arciv. di Benevento). 
* La Chiesa di S. Festo ei-a sita dove oggi sono la casa e il giat-dino 

del sig. Giuseppe Buonanno, ai cui antenati venne ceduta, dopo essere stata 
profanata perchö mal ridotta. Essa quindi rimaneva tra le vie S. Gennaro a 

S. Gaetano. 
^ Thesaurus alter antJquitatum   benevenfanarum   Medii   Aevi, pag, 322 

e 415. 
^ Dp. cit. parte III. pag. 43 a 45, in nota. 

5« 
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tedrale antichissima ahhh avuto 11 titolo dl Santa Maria in Ge- 

rusalerame, come vuole De Vita, dlmostra perö ehe essa non sla 

stata presso 11 ponte Leproso, ma bensl presso la baslllca dl S. Fe- 

ste. Egll fonda !a sna oplnlone sul documcnto della iraslazlone 

del corpo dl S. Gennaro da Napoll a Benevento fiitta dal Prin- 

clpe Sicone nell'anno 820, la ciil copia del 1130 rrovasi inserita 

ncl Tomo I. degli Atti dei Santl ehe sl conservano nella Blblio- 

teca della Cattedrale dt Benevento. In tal documento sl dice: « Et 

» quia post tot tempora patrem suum reclpere meruerunt, igltur 

» iirhcm letantes cum martire suo ingressi snnt. Quem. in hasi- 

» iica sui heatisshni diaconi Festi posuerunt \ doiiec Uli suramo cum 

» honore locus in sua sede pararetur. Nam iuxta hasilicam Dei 

» Genitricis Marie Semperque Firginis basUica que lerusalem nomi- 

» nahatur fiiit; In qua etiam sedes antiqiioriim episcopontin et illius 

» //(//. » Ora, conoscendo ehe la basilica dl Santa Maria un tem- 

po sia stata detta di Gerusalemme, e. situata presso la basilica dl 

S. Feste, e sapeiido ehe quest'uhima sia stata dove oggl sono la 

cas'a e il giardino Buonanno , sembra non doversi dubitarc ehe 

r antichissima basilica beneventana sia stata q.ui dove ora e la 

chiesa cattedrale, cd abbia oceupato parte dell'area di questa, seb- 

bene Borgia la riteuga soltanto prossima ad essa ^ Qul dunque 

il Vescovo Davide edlficö la seconda basilica, ehe egli stesso con- 

sacröj sotto Papa S. Gregorio, 11 15 dicembre dell'anno 600, de- 

dicandola a Dio in onore della SS. Madre ^. Andata questa in ro- 

vina, neH'anno 820 secondo Borgia ••, 82g seeondo Sarnelli ^, 859 

secöndo Giov. De Nieastro ^ Sicone , quarto Frincipe dl Bene- 

vento, per riporvi il corpo dl S. Gennaro da lui tolto ai napo- • 

' La verith, storica motte volte si tramanda ai postet'i per via della tra- 
düione popolare. Tutto il popolo beneventano vi addita ehe la casa di S. 
Gennaro e nella via omonima. Ora questa affermaziooa devesi interpretare 
come effetto della tradizione ehe in una chiesa colä pi'esso sia stato il depo- 
sito delle ceneri del taumaturgo S. Gennaro. 

' Op. e luogo Ultimi citati, 
'        idem idera 

. . *        idem idem " - 
° Memorie Cronologiche, ecc. pag. 45. ,   "" 
" Benevento Sacra, g\k citato, pag. 40 0 sog. 
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letanij la restaurö, ampllandola e mutandone la forma ^ Secondo 

Falcone beneventano, questa basilica fu anche ampliata neU'aiino 

II14 per consiglio di Landolfo Della Greca, diccndo cgÜ nella 

sua cronaca; « Hoc anno Ecclesia B. Mariae de Episcopio am- 

» pliata est per consilium Landulphi de Grcca. » Qucsto Lan- 

dolfo della Greca era allora Contestabile di Benevento per la dl- 

fesa contro i Normanni. Poggiandosi sul riportato passo di Fal- 

cone, De Vita osserva ehe errino UghelH e Sarnelli quando ri- 

feriscono quest'ampliamento al 1124; perö e a rifiettere ehe que- 

sti non abbiano in tiicto torto, imperocche in quest'aniio 1124, 

secondo attesta lo stesso Falcone, i lavori continuavano aacora, 

tanto ehe TArcivescovo del tempo Roffredo fu costretto in que- 

st'anno appunto di levare dairaltare dov'era riposto, e collare in 

altro il corpo di S. Barbato. Ed e a por mente pure ehe Lan- 

dolto della Greca, al consigUo del qualc rampliamento si deve, 

mori, secondo sempre lo stesso Falcone, nel dicembre del 1123 

qui in Benevento. 
Secondo tutti gH scrittori'beneventani , 1'Arcivescovo Rug- 

gierOj eletto a questa chicsa nel 1179, e, secondo altri scrittori, 

tra cut Schultz ^ c Barbier de Mantault ^ un artista a nonie 

Ruggiero , avrebbero costruita la facciata attuale. Su di cio tor- 

nerö a discorrere a tempo opportuno. 
L' Arcivescovo Romano Gapodiferro , nobile beneventano *, 

con le oblazioni de! fedeli fece costruire 11 campanile attuale; il 

quäle restö sempre incomplcto. II fatto e ricordato dalla seguente 

iscrizione ehe in caratteri franco-galll leggesl sul fronte princi- 

pale di esso: 

' Sarnelli, op. ult. cit. pag. 45. 
• Deukmaler der Kunst des Mittelattbers in Unteritalien, tomo II, pag. 

249 a 308 e seg. Tav. LXXIX, Üg. I. 
^ Les portes de broaze de Benevent, par Mgr. X. Barbier de Montault. 

Ertrait de la Revue de Tai-t Cretien, pag. 35. 
* Questi fu scomunicato per essere intervenuto alla ineoi'onazione di Man- 

fred! (Sarnelli, Meinorie Cronologiche ecc. pag. I12);mafu as-^oluto da Gre- 
gorio X. nol Concilio di Lione del 1273, e rimandato a Benevento, dove mo- 
ri il 17 dicembre del 1280 dopo 26 auoi di apostolato (Sarnelli, op. ult, cit. 
pag. 113, 11.3 e 114). 
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^ A. D. MCCLXXVIIII 
.XI. FEBR. VIII   IND. INCEP 

TVM. EST. HOC. CAMPANILE D'OB 
LAZIONIBVS FIDEUVM ET CLERI. 

Avcndo que-sta cattcdrale ricevuti molti daiini con il trerauoto 
del 145^, Pio II nel 1459 conccsse aU'Arcivescovo di Benevento 
ehe « nella collazione dci beneficii si facesse pagare la metä dei 
» fruttl della prima annata, da Spenders! nella riparazione e fab- 
» brica della detta Metropolitana^ ». 

II Cardinale Pompeo Arigonio, eletto Arcivescovo di Bene- 
vento da Paolo V nel 10 aprile del 1^07, prodigö Ic sue eure 
verso quesia cattedrale, arricchendola di preziosi marmi ^ e ira- 
sformandola alquanto. Egli, avendo trovato il coro dei canonici 
in mezzo alla nave maggiore, presso P arco trionfale, lo trasferi 

in fondo all'abside \ 
Giov. Battista Foppa, eletto Arcivescovo di questa chiesa ai 

18 maggio del 164s, vi fece altri restaiiri, e ciiro la costruzione 
del soffitto della nave principale e di quella traversa *. 

L' Arcivescovo Orsini, promosso a questa chiesa nelF anno 
168^, appena giuntovi, imprese a restaurarne la Metropolitana; 
Topera volgeva quasi al termine, allorche sopravvenne il celebre 
iremuoto del 5 giugno 1688. Allora di essa « caddero tutta la 
» crocicra, il coro, le sagrestie ed il uuovo segretario j e resta- 
i> rono sconquassate le cinque navi, ehe sarebbero cadute, se le 
» duc mura latcrali nuove c bcn fattc non avessero sostenuto. 
» II campanile restö intatto. L'episcopio rovinö tutto, rcstandovi 
» in pie la sala, ma seonquassata ^». Soffri un'altra volta pure sotto 
Orsini con Taltro tremuoto del  1702. 

' Samelli, 0]>. dt. yag.  138. 
^ Sarnelli, Mem. Crou. cit. pag. 149. 
^ Giov. Do Nicastro « Benevento Sacra » cit, pag. 53. 

^ Sarnelli, op. ult. cit. pag. 152. 
' Sarnelli, op. u!t. eit. pag. 159 a lß6. Qiiesto autore fu testiiuons ocu- 

lare del triste avvenimento, del qnale poeo mancö noti fosse rimasto vitti- 
nia. Yedi sul riguardo l'altra opera di lui « Memorie delf Insigne CoUeijio 

di S- Spirito. 
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II Cardin;ilc Arcivescovo Landl, comc acccnno aelia sua Re- 
lazione ad limina del 12 febbraio 1747, ripprtö II coro dall'abside 
nella nave di mezzo ^; di qucsto niiovo trasferimento conservasi 
ancora nella Biblioteca del Capitolo il modello in legno a firma 
deirArchltetto Paolo Posi del 1741. Sotto il governo di lui fu-. 
rono acquistati in Roma i grandi qüadri (meno quelli di Elia e 
di Daniele) ehe si vedono ancora oggidi nella nave di mezzo, i. 
q-iiali son cople di simiü qnadri di Daniele da Volterra csistenti 
in Vaticano l Avvenuta la morte di Landi nel 1758, il Capitolo 
fece subito rimuovere un'aUra volta il coro da mezzo alla nave. 
maggiore e riportarlo dove oggi esiste, in fondo all'abside \ Si 
fu allora ehe il Capitolo fece dipingere dal pittore beneventano 
Basilio Alvano i due quadri di Elia e di Daniele * per porli al 
posto della nave maggiore dove erano gli organi. 

Altre notizie si apprenderanno nel corso di questo capo. 

•2.   DELLA   FORMA  PRLMITtVA   E   DELLE  SUCCESSIVE 

• TRASFORMAZIONl   DEL   TEMPIO.   DEL  SÜO   STILE. 

Sarebbe opera vana voler rintracciare con sicurezza la primi- 
tiva forma del tempio, dopo ehe i tremuoti e le molteplici tra-. 
sformazioni ne han cancelkto ogni vestigio. Forsc con una di- 
spendiosa Serie di saggi delle murature e delle foodazioni si po- 
trebbe pervenire a qualche risultato approssimativo, ma la soma 
sarebbe superlore ai miei onierl. Non per tanto vi sarä da dire 
non poco intorno alle trasformazioni c alla forma probabÜe del 
secondo periodo , e meglio intorno alla forma del terzo e del 
qnarto, il quäle ultimo precedette poi la forma attuaie. 

Abbiamo visto ehe con molta probabilitA, se non con sicu-. 
rezza addirittura, la chiesa basilicale primitiva abbia dovuto occu- 

- ' Manoscritto « Memorie della S. Chiesa Beneventana, esposte dal fu 
Bibliotecario Canonico D. Agöstiao Feoli-Mastroppi. (Biblioteca del Capitolo), 
föl. 40, a retro^ 0 41. 

^ Maüoscritto ora citato di Feoli, luogo istesso. 

^ Idem idem. E dal volume manoaoritto « Libro dei manduti per 
la rinno-cazione del coro Landi » (Biblioteca dol Capitolu). 

* Manoscritto Feoli e libro dei maadati oitati neirultima nota. 
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pare una parte del tempio attnale. Forse essa dovette sorgere in 
Yicinanza deH'attuale Archieplscopio, dove sl sarebbe trovata in 
maggior sicurezza, dominando la cittA antica. Coli\, come vedem- 
mo , presso all'Arco del Sagramento sono i vestigü di antiche 
costruzioni di fortilizÜ, ed ivi la sede del Vescovo^ in momenti 
barbari, dove sembrare piü sicura. SottO il braccio sinistro o oc- 
cidentale della nave traversa attuale esiste ancora al presente una 
specie di cripta \ Vi si scende dalla seconda corte scoverta del- 
rArchiepiscopio, traversando dne anditi bui; nel secondo dei quaÜ, 
a destra , si ravvisano eziandio le tracce di uno scalone ehe un 
tempo vl dovea far discendere. In questa cripta non si scorge 
nulla ehe abbia speciale importanza; in diie nicchi si vcdono an- 
cora, sebbene maltrattate dalle ingiiuüe del tempo, pitture bizan- 
tine, tra cui una Madonna in trono. Le volte a crociera e lunette 
son sostenute da pilastri, sopra uno del quali vedesi un capitello 
doricö con astragalo forraato da ovolo intagliato , simile afFatto 
a quelli ehe sono sulte colonne a lato alla Porta delle Calcare ^, 
I quali io stimo siensi appartenuti all* antico teatro , o ad altra 
costruzione romana. Due finestre ad arco a pieno centro, con 
schiancio, vi danno luce. Potea appartenere questa costruzione al 
primissimo tempio? O fece parte di quello di Davide del 600? Non 
sembra facile definirlo. La esistcnza dell'accennato scalone presso 
di essa f;i vedere ehe doveva essere collegata airEpiscopio. He vi 
e difficolta dei llvelli, Imperocche a quel tempo il pavimento di 
questa cripta , ehe giä si trova quasi a livello della via del SS. 
Sagramento, era quello della cittA in quel punto, mentre nei tem- 
pi posteriori si e sollevato assai verso la Piazza del Duomo e 
piü verso la Piazza Orsini. Per la quäl cosa questa ehe oggi b 
una cripta un tempo pote essere proprio parte della chiesa, E 
la si deve riferire ad epoca anteriore a Sicone, non avendo po- 
tuto ai tempi di costui nb essere cripta, ne far parte del suo tem- 
pio; imperocche egli avrebbe fatta opera ben piü decorosa, sapen- 

' Da non eonfondersl con la Confessione della basilica di S. Bartoloraeo 

fatta costi'uire dali'Arcivescovo Foppa per riporvi il corpy di quest'apostolo 
(Pomp. Sarnelli, Mem, Cronol. ecc. pag. 152), della quäle Tedousi tuttora i 

ruderi verso Piazza Orsini sotto le i.uove sagreafe. 

* Vedi a pag. &87 di quest'opera. 
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dosi ^quanto profusero i Duchi e i Principi longobardi in opci'e 

di questo genere. Questa rozza costruzJone frammentaria ricorda 

troppo le miserie della chiesa dei primt tempi. Per la quäl cosa 

io stimo ehe essa debba appartenersi o alla chiesa primitiva o a 

quella consacrata dal Vescovo Davide nel 600. 

Come abbiam veduto ', Slcone, tra gli anni 820 e 859, ara- 

pliö e mutö di forma la chiesa. La qiial cosa pare ehe concordi 

coii quanto ho gla detto , iniperocche egli avrebbe trasformata 

e ampliata la molto modesta baslhca di Davide. E abbiamo pur 

visto cho per consiglio di Landolfo della Greca la chiesa fu al- 

lungata. Ora, pria di scendere allo esame dell' opera ehe debba 

riferirsi all'uno e all'altro di quest'ultimi, e necessario far cono- 

scere lo stato prescnte del tempio e le trasformazioni subite nelle 

varie epoche. 

II tempio attuale (Tav. LV) ha cinque navi, noii tre comc 

per crrore asserisce il Salazaro ^ la maggiore A e quattro minori 

B, C, D, E, diie per ogni lato della prima; ma uii tempo avea 

soltanto le tre navi J, 5, C. La dimostrazione e facile. AI pre- 

sente suU'alto delle pareti longitudinaÜ della nave maggiore, co- 

me apparisce dalla veduta dell'interno (Tav. LVI) in corrispon- 

denza di ciascuna arcata esistono 1 quadri ovali e toiidi avvicen- 

datamcntc, messlvi, come vedemmo % sotto T Arcivescovo Lan- 

di. Essi nascoiidono le antiche fincstre della nave maggiore, se- 

condo e rappresentato nella Tav. LVII, le quali, osservate alle 

spalle dai sofBtti delle navi laterali, vedonsi ancora intatte. Guar- 

dando Io spaccato trasversale della chiesa attuale (Tav. LVIII) , 

si vede ehe queste finestre e hanno il davanzale//j cosi basso , 

ehe immaginaudo discendere da csso 1'inclinata hi del piovente 

del tetto, questo non potrebbe coprire ehe una sola nave per lato, 

cioe le sole navi B, C, restando Torlo / dcUa grondaia sottoposto 

al soffitto delle navi attuali. Per la quäl eosa, allorehe furono ag- 

"giunte le altre due navi estreme D^ E, si ebbe bisogno di mu- 

rare quelle finestre per portare i tetti ^ 5, /• s al di sopra di esse 

'  Ä pag. 30ß e 397. 

* Studii sui Monuraenti dell' Italia  Meridioiiale  dal IV  al Xlll secolo j 
Napoli MDCCCLXXI, pag, 69. 

* Pag. 401, 

S7 
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Allora fu ehe ai muri i k furono sostituite le coloniic g, mentre 

prima vi erano soltanto le colonne /. E poiche U numero delle 

colonne antiche disponibili era forse deficiente, cosl ie prime fu- 

rono spaziate- a distanza doppia delle antiche ; per tal guisa ehe 

mentre le arcate della navc centrale sono a pieno centro, rialzato 

alquanto sui capitelli delle colonne, quelle delle navl laterall son 

formate da segmento circolare, e quindi a sesto scemo. 

Quando il tempio era a tre navi , era eziandio piü lungo: 

di fatti (Tav. LVII) vedesi ancor oggi ehe l'LÜtima finestra / pres- 

se l'attuale muro dl facciata ah c fu da esso tagliata insieme al- 

1' arcata inferiore vi. Per conseguenza volendo ritenere ehe sia 

stato piu lungo di una sola arcata, cioe di questa tagliata, il mu- 

ro di facciata (Tav. LV) ehe ora e al posto ef, doveva stare al 

posto cd.'E dinanzi doveva esservi ii portico F, come nelle an- 

tiche basiliche, preceduto dalla scala ^. 

Allora il tempio era a croce latina, della quäle esiste ancora 

il braccio G (Tav. LV) verso la via del SS. Sagramento, con- 

servato integralmente nel tratto knop. Sulla facciata esterna « 0 

vedonsi ancora le antiche finestre strette ed alte a sesto intero con 

sehiancio all' esterno le quali Üluminano il vuoto G alle spalle 

del nuovo organo. L'altro braccio H esistette forsc sino al tre- 

muoto del 1688, imperocche lo si vede chiaramente rappresentato 

suU'antica pianta anteriore a quel tremuoto, da me rinvenuta 

(Tav. LIX) in pcrgamena neu'Archivi-o della R. Mensa Arcive- 

scovile.^ Disparve dopo le trasformazioni operatevi da Orsini. Di 

lato alla nave E (Tav. LV) vi sono due muri (in l ed m n Tav. 

LV, e m e n Tav. LVIII), il primo dei quali dovette essere co- 

struito con la nave stessa ed il secondo da Orsini poco prima 

del sudetto tremuoto, £tcendoei conoscere Sarnelli ^ ehe allora le 

cinque navi non caddero per essere U dm mura laterali nuove e 

hen fatte. 

' Dal Vülume in pergp.mene « Inventarivm bonorum R. Mensae Arckic- 
piscopalis Seneventunae » deiranno 1590, sotto l'Arciv, Massiniiliano Palom- 
bari, Dello stesso anno sono la pianta della Cattedrale e il prospetto della 
Basilica di S. Bartolomeo, delineati in tal voIume ai fol. 10 a tergo e 12 a 
tergo. 

* Mera. Cronol. pag. 165 e 166, 
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II muro ehe circonda Tabside M attualmente e continuo, ma 

vl fu'-tempo In cui esso era formato di pilastri e di archi come 

vedesi rapprcsentato In disegno (Tav. LV). Un caso fortuito mi 

ha menato a questa scoverta; neH'anno Jecorso, 1894, facendosi 

esegulre dal R.*' Capitolo un passaggio tra 11 vestibolo ehe pre- 

cede II Sacello e la Sagrestia alle spalle delF abside , apparve 11 

püastro s t decorato di antiche pitture a fresco sul fronte t e sui 

fianchi. Sovra di esso vedcvasi un avanzo di arco , egualmente 

decorato neu' Intradosso c sui fianchi, girante verso la periferia 

nel senso del raggio Mst Questa scoverta lasciö subito scorge- 

re ehe l'abslde evesse avuto anticamente del passaggi arcuati, e 

ehe alle sue spalle, a partire da /, si fossero svolte due gaUerle 

coneentriche K ed L; difatti le pitture su ambo I fianchi del pi- 

lastro s t giä annunziarono ehe esso si fosse trovato un tempo 

tra due passaggi; e la porzione superstite dell'areo, annunziante 

ehe l'areo intero avesse avuto il diametro di appena due metri, 

lascio scorgere ehe esso si fasse dovuto scarieare su di un altro 

pilastro centrale, piuttosto ehe sul muro rqp di precinslone. Que- 

sta disposizione dl due gallerle concentriche non c nuova nelle 

basiliche, avendosene un esempio nella pianta dell' antica basillea 

di S. Giovanni in Latcrano \ 

Con questi elementi di fiitto ho traeciata l'antica pianta del 

tempio, come dove essere sino al XII° secolo. In essa ho dise- 

gnato !e sealee .v e }' per montare all' abslde e per discendere 

alla cripta , 1'altare maggiore v col baldaeehino, il coro s eon 

la cattedra 11 del Veseovo. A quaJe epoca deve rlferlrsi questa 

forma? Eseluso ehe ne sia stato autore il Veseovo Davide, e sa- 

pendosi ehe Sicone abbia trasformato ed ingrandito 11 tempio , 

sembra non potersi dubitare ehe cgll sla stato l'autore di questa 

forma a croce latina con le gallerie eoneentriehe all'abside, e ehe 

ai tempi di Landolfo della Greea, dal 1114 al 1124, sieno State 

soltanto prolungate le tre navl. Perö siccome le finestre del brac- 

elo di croce verso la via del SS. Sagramento hanno dlversa for- 

ma (son piu.snelle e hanno lo schiancio) di quelle della nave 

maggiore nascoste dietro i quadri, pare ehe ai tempi di Landolfo 

' Vodi Hllb.sch, op. cit. Tav. III fig."2. 
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della Greci, non solo le tre navi sieno State prolungate. ma be- 

nanche restaurate nella porzione dell'epoca di Siconc. La strut- 

tura murale tanto delie primc ehe delle seconde e simigliante, a 

corsl alternati di alti tufi e di mattoni (Tav. LVII, lettere / c h); 

ma questo fu un genere di muratura ehe comInci6 in Benevento 

sotto i longobardi  e fu mantenuto sino al Xlir secolo, e forse 

anche sino al XIV.° 
Kon faccia meravlglia ehe Sicone abbia adottata !a forma a 

croce latina con tre navi divise da colonnati aventi gli archi ira- 

postati direttamente suUe colonne, la qual forma ebbero le basi- 
liche del secondo periodo, imperocche neipaesi come Benevento, 

rlmasti cattolici ortodossi l'clemento latino trasportö le sue tra- 

dizioni fin nel medio evo proprio con qnesta forma \ 
Nella   rappresentnzionc   icnografica   a   crocc   latina   con   tre 

navi (Tav. LV) ho omesso 1'atrio ehe per due   lati si congiun- 

geva al tempio, siccome in quasi tutte le antiche basiliche. Che 

vi sia stato Tatrio dinanzi e dimostrato non solo dalla tradizione 

non mai interrotta, ma ben anche dal fatto che le scpolture che 

esistevano nel mezzo di esso  furono  distrutte  appena da pochi 

anni, quando con  niuno   accorgimento si demoli il recinto che 

precedeva la Cattedrale , per sostituirvi la sconcia   ed  incomoda 

scala che vi e al presente. Sotto i portici di quest'atrio esistet- 

tero le tombe di alcuni principi e pdncipesse   longobardi, e ne 

fu fatto  scempio   allorche  fu  costruita la facciata  attuale , della 

quäle entrarono   a  far  parte i materiali   ad  esse   strappati , non 

escluse le iscrizloni epigrafiche che   tuttora vi si vedono. Queste, 

descritte da Pellegrini, si appartengono a Sicone IV° il munifi- 

ceme e pio Principe del quäle abbiamo disccrso, a Radelchi, a 

Caretrude moglie di lui c madrc di Aione Vescovo di Beneven- 

to, ad Urse figlio di Radelchi ll\ 
Chi fu I'artefice o l'autore della facciata attuale? Sul fronte 

dell'architrave della porta sinistra si legge: 

Haec Studio scidpsit Rogeriiis, et bme innxlt 

Marmora, qnae poriis tribiis cernnntnr in istis. 

Et qnae per pnmm spectantur liicida mumm. 

' Selvatico (continuazione al) op. cit. parte II. lib. IV. pag. 443. 
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Tuttl gli scrittori beneventani hnnno interpretato e ritenuto 

sempre ehe questo Rugglero sia stato ne piü ne meno ehe l'Ar- 

civescovo di tal nome, venuto a reggere questa chiesa nel 1179; 

ma i criti'ci di arte lo hanno ritenuto invece un semplice artista. 

Barbier de Montault ^ tra gli altrl, dichiarando ehe qui in Bene- 

vento siasi troppo digiuni di conoscenze archeologiche, affcrma 

ehe i nostri scrittori abbiano preso equivoeo sul nome di Rüg- 

giero. Veramente le ragioni clie egli contrappone non sono cosi 

valide da distruggere la opinione di quelli, la quäle credo al- 

quanto fondata anche sulla tradizione. Egli dice ehe essi abbiano 

preso in senso figurato le espressioni teeniche Studio sculpsit, bene 

iimxit tnarmora, piuttosto ehe attribuir loro il senso letterale. E 

questo egli dice (me lo perdoni) per un tal quäle preconcetto , 

cioe per attribuire a questa facciata una trentina di anni di mag- 

giore antichitä, onde presentareela coeva delle porte di bronzo ; 

mentre, come diniostrerö, i due fatti sono indipendenti. Con ciö 

non intendo punto di eondannar lui e assolvere i nostri scrittori, 

ma di lasciare libero il campo alla crltica storico artistica. 

Forse si affaccio alla mente di Barbier de Montault ehe quello 

sculpsit fosse una parola decisiva , la quäle non avesse potuto a- 

vere relazione ehe soltanto con un artista mestierante, marmo- 

raio sealpelilno, autore secondo lui delle sculture delle tre porte 

della faeeiata intorno all'anno 1157. Ora, come dimostrerö con 

dati di fatto, questa sua supposizione e eompletamente erronca. 

Esaminiamo ponderatamente le diverse parti della intera faeeiata. 

I due stipiti e l'architrave della porta destra, presso il campanile, 

sono aiFatto lisci, e quindi Opera del piü modesto sealpellino. 

L'arcotrave della porta sinistra, sul cui fronte e seolpita la ripor-- 

tata iscrizione, e eguaimente liseio. I due stipiti dt questa stessa 

porta sono due architravi di porte di siile romano della deca- 

denza; sono perfettamente intatti e completi, tanto della scorni- 

clatura anteriore ornata ad intagli ehe dei festoni nell'ineasso del 

lacunare; e per di piü sono dissimih. Le basi della porta centrale 

ricordano troppo le sculture dell' epoca longobarda; sul fronte e 

5ui lateralt interni (Tav. LXI) di esse sono scolpite due sclnimie 

' Op. cit. pag. 35, 



4iö DELLA CHIESA CATTEDRALE DI BENEVEMTO 

ehe con gli omeri si sforznno di reggcre il grave pondo, ricor- 

dantl i versi di Dante 

Come per sostentar solalo o tclSo 

Per mensola talvoUa una figura 

Si vede giunger k ginoccJna al pdto \ 

Gli stipiti e 1'nrcotrave di questa   porta  maggiore ,  scolpiti 

sLiI fronte e nci laterali, non sono opera deU'epoai della facciata, 
ma antcriore, sebbene vi 

si noti una   grande ele- 

ganza di disegno ed una 

squisita perizia nella tec- 

nica. Sul fronte degli sti- 

piti, incorniciato ai quat- 

tro lati (Tav. LXI) da un 

listello e da una gola in- 

tagliata alla maniera ro- 

mana, si svolge (fig. 12) 

un ricco  viticcio   inter- 
mezzato da animali, leo- 

ni, pantere, draghi alati, 

uccelli.   Lo steJo dei vi- 

•ticci, lavorato a strie, e 

la foglia   quasi  similc a 

quella di accanto hanno 

un sapore affatto greco, 

alla  maniera   istessa dei 

viticci con grappoli (fig. 

13 ) scolpiti nei   laterali 

interni. Cosl pure dicasi 

deir arcotrave ,   sul   cui 

fronte vedesi scolpito nel mezzo il simbolico agnello con la croce. 

Per la quäl cosa sembra non doversi dubitare ehe essi debbansi at- 

tribuire allo scalpello di un artista bizantino, 0 ehe  per lo meao 

FIG.   12. 

' Pui'gatorio, canto X. 
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abbia avuto niolto contatto con TOriente. I capltelli dl questa stcssa 

porta (Tav. LXI), arieggianti i capitelli corintji, non son lavoro 

della stcssa mano: in quello di sinistra, ehe. c 

alquanto plü tozzo, le foglie sono piü basse, 

piü rilevate e piü rovesciate, e ve ne sono 

trc per ciascuno dei due filari; e la foglia 

d'angolo vedesi al secondo filare, i caullcoli 

sono sempHcI, II lävoro di trapano e limi- 

tato agli stell dei caulicoH; mentre nell'al- 

tro, ehe e piü sncllo, i cauiicoll son doppii 

e piü delicati , le foglie piü svelte, meno 

sporgenti, meno rovesciate, e quella d'an- 

golo trovasi al prinio filare , i\ lavoro di 

lU^ trapano c esteso anche alle nervature dellc 

foglie. Pcrö tanto nell'uno ehe nell'altro 

capitello la foglia e di ullvo, la quäl cosa 

gid dimostra, oltre alla tecnica piü rozza_, 

ehe essl sieno di diverse stile degli stipiti 

e deirarcotrave. Di piü questi capitelli non 

solo son dissimili, ma non sembrano lavo- 

rati proprio per quel posto , impcrocche 

^' i appaiono come troncati dalla Icsina, ehe vi 

si accosta , dellc arcate contiguc. L'archi- 

volto interno su dl questa porta-, in giro 

•^^*-^'   ^-^ alla corona della lunetta,   costituito di li- 
stello, di piccoli dentelli allo stesso piano , di grossa go!a rove- 

scia ornata di grandi foglie di acanto c di fusarolo intagliato , 

e di diverso stile dei sudetti capitelli. Le mensole di sostegno 

deir arcovolto esterno , al numero di dodici, di cui una al cen- 

tro , non solamcnte sono spaziate in modo diiforme, cinque a 

sinistra e sei a destra, oltre quella al mezzo, ma sono anche di- 

verse per forma, ornato c dimensionc, sei avendo im ornato sul 

fronte, altre sei avcndovi scolpito un animale: im toro, un cane, 

un gufo, un leone, un' aquila, un'upupa. I rosoni ehe ornano ü 

lacunare tra le dette mensole sono anche varii, e non corrispon- 

dono tiitti al centro fra due mensole sueeessive; laonde scorgesi 
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subito ehe sieno frammcnti di altro raoniimento. Qiiesto   stesso 
archivolto con due rivolte orizzontali, a mö di mensole , si ap- 
poggia agli estremi sopra  due  animali  sporgenti dal vivo della 
facciata; quello di sinistra e un goffo leone , 1' altro sembra un 
orso avcnte. in bocca qualche   cosa  ehe non benc si puö deter- 
minare , di scultura assal piii rozza del primo. Le fasce dl dtvi- 
sione tra i corsi nei fondati delle arcate del pianterreno son tutte 
dissimili: alcune Hanno doppia fascetta o listello kteralmente ad im 
nastro elicoidale, od un fusarolo intagliato, od una treccia; altre 
Hanno dei dentelH in basso rllievo; per cui e a ritencrsl ehe pro- 
vengano da differenti monumenti. Le cornici d'imposta delle dette 
arcate sono anche varie per forma e per Stile. La coriiice di   fi- 
nimento del pianterreno o primo ordine, formata di listello, fu- 
sarolo intagliato, mensolette con foglia corintia, c di grossa gola 
rovescia  intagliata , con  una  treccia fra raensola e mensola , si 
vede chiaramente ehe provvenga da altri monumenti, giacche le 
mensole non vi si vcdono spaziate regolarmente : qualche voha 
due di esse, o una Intera od una mozza conibaciano. Le grandi 
mensole poggiate su di quest' ukima  corniee, in corrispondenza 
delle eolonne del secondo ordine , sono   anche piü  antiche della 
facciata e difformi: tre sono bestiarle con scimie scolpite sul fronte, 
e due SU di queste hanno scolpita una foglia. I tronchi di eolonne 
ehe si poggiano su di esse sono romani. E dei sette capitelU sei sono 
corintii romani, ed uno, quelio accosto al campanile, e bizantino. 
Delle mensole ehe sporgono da sopra questi eapitelli, dello stesso 
Stile di quelle sottoposte alle eolonne, due hanno scolpita sul fronte 
una seimmia, tre una foglia e due un'aquila. Tutte queste mensole 
provengono da disfatti monumenti longobardi. La grande corniee 
dl coronamento del secondo ordine, composta di doppio listello 
(uno dei quali finge da gocciolatoio), di grandi mensole con  fo- 
glia corintia, di piccoli dentelli, di altro listello e di gola rove- 
scia intagliata a tratti aUernati con treceiolina e rosctta,  e  com- 
posta pur essa di frammenti di altro monumento^ giacche, eome 
neH'altra dell'ordine inferiore, le mensole non vi si vedono esat- 
tamente al loro posto. I quattro grossi animali, due leoni e due 
tori, sporgenti daH'alto di quest'ultima corniee, anch'essi di rozza 
fattura   sono longobardi.   I pezzi   ehe   eompongono il   rosone di 
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mezzo del secondo ordine sono di stilc bizanfino. D:i quest'esa- 

me apparisce ehe tutto il materiale . üsclo ed ornato, di questa 

facciata non sia stato lavorato proprio per essa , ma provvenga 

da altri monumenti distrutti. Dopo ciö , ehe resta dell'opera di 

quel vanitoso Riiggiero, di quel suo sciilpsit? Resta la conclusione 

ehe egU non ahbia scolpito nuUa, e soltanto ehe bene iunx'ü marmo- 

m, etc. con stud'w. Per fare tanto non si richiedeva proprio I'ü- 

pera di uno scultore, ma qaella di un dillgcnte disegnatore o di 

un uomo appassiouato deU'arte e perito nello stile dl qucirepoca. E 

non poteano tanto sostenere gli omeri dell'Arcivescovo Ruggiero? 

EgH, pria di venire a questa sede ArcivescovÜe, fu monaco e a- 

bate di Monte Cassino; e si sa ehe i monaci a quell'epoca furono 

non solo i benemeriti depositarü degll avanzi delle distrutte ci- 

vllt3, ma anche i piü  provetti   artlstl e  costruttorl di templü '. 

' Torna oppOrtuno riportara qui un brano ili CaraiUo Boito (Ärchttet- 
lura del Medio Evo in Italia, Milaiio U. Hoepli 1^80, pag. 119 e seg.) » .... 
noI medio OTO le piü granrii abbazie coUivaratio con amoro IG arti. L'abate 
Desiderio (questi era beiieventano , come dissi a pag. ^06, fu monaco di S. 
Sofia, poi Abate di Montecasaino, e quindi Papa eol nome di Vittore III.), 
suceessoi'e di Gregoi-io VIT, mentr'era nel monaatero di Moufcecassino, fa-» 
ceva ricostruire T edificio ed esegilire dipinti, ricami, intagli in legno e in 
avorio, opoi'o in oro, in argento o in bronzo; si ehe il monastero ebbe l'am- 
mirazione dei contemporanei. E furono aperto, al cadei-e deU'Xl secolo, colä 
e in altro abbazie scuole di muaaico; ond'e chiaro cha i monaci erano in quelle 
opere, sa non maestri, certamGnte artefici assai valaDti. 

In verila ci pare cosa naturalissima ehe ova molti nei convonti si tra- 
Vagiiavano tutto di con paziento araore nel copiare antieln codict e nel nai- 
niarli con raro gusto di ornamenti e miracolosa squlaltezza di esacuzioiie, 
altri, a queirufficio non inclinati, si dessero invece all'opera di costruire ed 
ahbellir gli edificii ehe per decoro del monastero si andavano innalzando, Ma 
89 non si vuüle supporre ehe i monaci foraissero laTOi'i da scarpellino — e 
quei iavori di piccole colonne, atvolte a guisa di vite in cento modi diversi, 
di cornici piccole e delicate non sono Iavori da dozzinale e ruvido tagliapie- 
tra — certo non panä sconvenientö alla dignitä, monaeale d'allora , cha al- 
quanti si adoperassero negli ornamenti di figure o di fogliami a rilievo, o 
noi musaici, ehe, oniposti di foi'melle tli vario smalto triangolai'i o quadra- 
te, Togliono soltanto garbo e diligenza. 

Del resto e noto eome gli stessi supei'ioii di altissinii natali (e tale era 
pure Desiderio, della stirpe dei Principi Longobardi) componevano talvolta i 

cpncetti dei chiostri e delle chiese. No i monaci davansi all'arte per solo spi- 

59 
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L'Arcivcscovo Ruggiero poi fu iino spirito h'rzzavro, per ciii su- 
bi proccssi, e poco mancö non avesse perduto anche il Vesco- 
vato ^ e amantissimo dl costruire, tanto  ehe   contrasse   enormi 
debiti , die ancora dopo la sua morte sl pag.ircno  per   un  pez- 
20 l Egli tra 1'altro dispose con una   boUa nelP anno 1217 ehe 
niorendo i chierici bencficiati della, chiesa dl Benevento, il terzo 
dci frutri bencficiarü dal di   dclla   loro  morte a  quello   dell' an- 
niversario fosse destinato  alla fahbrica dclla  metropoHtana \  con 
queste parole;  « .... Secunda pars trogetitr operi mawris Ecclesiae no- 
sirae. vcl refeclioni ipsius \ Ora, se l'opera dl cui si fa menzione 
m questo documento non avesse rIguardato"principalmente la fac- 
ciata, non saprebbcsi intendere a ehe fosse rivoka   Pria di ogni 
altro, queU'espressione operi mamis Ecclesiae nostrae gid fli intra- 
vedere la importanza dell'opera ehe Ruggiero intendeva compie- 
re, e ehe di essa abbia fatto parte 3a facciata , parte  del tempio 
per sb stcssa importante, e per kii assai plü, a causa del nuovo 
Stile ehe ad essa egli imprimeva. E poi quäle importanza avrcb- 
be avuta quest'opcra senza la facciata, eonsiderando ehe la navc 
inaggiore, le due laterali, le due braccia della croce latina esiste- 
vano gid da tempo, come vedemmo? Siccome l'opera della fac- 
ciata non vennc eonipiuta, si argomenta quäle sia stato il fervo- 

rito di penitente umiltä; chö auzi tenevansi onorati dolla loro pi-ofassione , 
e si chiamavaiio coi titoH di maostri o di pittori.[Nena cattedrale   di Ana- 
gni esiste una iscrizione  in eui al caiionico   Rainaldo,   vieediacono apo- 
stoiico 8 cappellano di Papa Onoi-io HF, b dato il titolo di maxister. Nel imi^ 
saico chG abbella Tabaüe aella chiesa di S. Giovanal in Laterano, eseguito 
fra il I28S ed il 1392 sctto il ponLificato di Nicola IV, veggonsi 1 ritratti 
degli artefici lacopo da Turrita e lacopo da Camerino. L" abito fi-ateseo , il 
eordone, i saßdali (come vedremo sulla faceia di uno dei nost.-i aniboQi nJlla 
eattedrale di Benevento) fanno palese ehe essi erano Francescaiii;.... » 

' « Nel 1190 ai 9 di dicembre Inaocenzo IIl, nellanno II del suo Pen- 
tificato, eommette all'arcivescovo di Napoü ed a C. Prete Carrlinale di S. 
Lorenzo in Lucina, Legato della Setie Apostolicii, ehe prendano esatta infor- 
niazione contro TArcivescovo di Benevento, imputato capo della guerra ci- 
vili, homieida e dissipatore dei beni della sua chiesa. (L'Epistola h la S36 nel 
Iib. 3. dei Tom. I. j. (Pompoo SarnelH, Mein, eronol. cit. pag. J05 e 106). 

Poiupeo Sai-nelli, Wem. eronol. cit. pag. 116. 

'''• ic3- pag. 109, 
* Ughellr, lialia Sacra, toai. VIII, pag. 154. C. 
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re di Ruggicro Arcivcscovo a volerla compiere. Ma non gli bastö 

il tempo, essendo egli morto quattro anni dopo, nel  1221 \ 

Qnale difficoltä adunquc ehe quest' uomo cosi appassionato 
delle fabbriche, per le quali tanto profuse e fecc profonderCj ab- 

bia disegnato e fatto eseguire sotto !a sua direzione questa fac- 

ciata? Ma, secondo Barbier de Montault, chi sculpsit? Ncssimo; e 

l'ho dimostrato, facendo toccare con mano ehe questa parohi fu 

una solenne menzogna incisa siil niarmo, giacche le sculture tutle 

sono di epoca anteriore. Rimossa questa difficoltÄ , puö libera- 

mente interpretarsi ehe quel Rugglero sla stato 0 un artista a noi 

ignoto di tal nome o 1'Arcivescovo, senza ehe possa addirittura 
dirsi crrata l'una piuttosto ehe l'altra opinione. 

E r epoca non sarebbe im elemento atto a sciogliere tale 

qiiistionc? Ma bo giA accennato ehe non vi sia aleuna ragione 

storica o artistiea per aftermare k data sicura di questa faceiata, 
quando  svcnturatamente non la si trova se^nata 

Chiunque sia stato questo Ruggiero, non pot6 menare a eom- 

pimento il suo disegno, e lasciö la facciata monca del suo coro- 

namento ; tanto meno pote iniziare il lavoro delle facciate late- 

rali. La esistenza dei due grossi e rozzi leoni e dei due vitelli, 

sporgenti dall'ultimo eornicione in corrispondenza delle colonne 

del secondo ordine, aecenna alla intenzione ehe si avea di pro- 

scguire la eostruzione per completarc il fronte. II baroeeo fron- 

tone ehe s' innalza oggi al di sopra del seeondo ordine fu co- 

struito dopo il tremuoto de! 1688. Prima di quell'epoca ve ne 

cra un altro, decorato di pitture, e fatto costruire dairAreiveseo- 
vo Arigonio^ quando, conie vedremo, riaizö la nave di mczzo, 

ehe era stata ribassata sotto I'Arcivescovo Aiessandro Farnese. E 

cosi pure e aeeennata alla cantonata verso h via del SS. Sagra- 

mento la idea di prosegulre di 1;\ la stessa decorazione del fronte 

prineipale. Forse allora il tempio fu trasformato a cinque navi , 

corrispondendo la somma delle loro larghezze a tutto il fronte 

attuale. E si aveva intenzione anche di rialzarle di molto, giae- 

che a eiaseuna delle due navi contigue alla navc maggiore corrl- 

' SapDoIli, Mem. cronol. pag. 110. 

' Oiov. lie Nicastro, Bm^nenio Sao-o, eit. par». .ö8. 
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sponde una finestra a pleno centro, molto allungata con schiancio 

entro e fuori (Tav. LVII, lettera d). Questc finestre, ehe si a- 

prono nell'arcate dell'ordine superiore, ora sporgono in p.irte sul 

tetto e In parte sul soffitto delle navi contigue alla maggiore. 

Un'altra osservazione importante mi resta a fare sulla espres- 

sione be7is iunxit, a proposito della quale De Vita ^ esclama a 

torto; male iunxit. Essa esprime un concetto esatto, quello di aver 

saputo creare, con clementi disparati, un assieme piü o meno ar- 

tistico secondo il gusto dell'epoca; non ehe l'altrodi aver saputo 

ben commettere questi eiementi stessi. La struttura murale in vero 

di questa facciata e cosi esatta da far vedere ehe infine pol, se- 

condo osscrv6 anche Hübsch 2, sia erroneo ehe l'arte del costruire 

sia stata in quci tcmpi tanto ignorata. 
Lenormant % rendendo a noi giustizia, asserisce ehe pereor- 

rendo queste regioni meridionali si trovl una Itaha sconoscitita; e 

ben- dice, imperoeche sino a pochi anni addietro queste regioni, 

lontane dalle grandi vie percorse dagli amatori dell'artc e dagli 

artisti, non poterono lor mosirare tutti i tesori d'arte ehe pos- 

seggono. Vi contrlbui pure la mancanza di esatte monografie dt 

scrittori locali, cd una certa indifferenza dei cittadini, la quale ha 

fatto esclamare piü di un viaggiatore sul poco amore ehe noi ab- 

biamo per i nostri  monumend.   Barbier  de   Montault,   parlando 

delle. porte di bronzo.del nostro Duomo ', dice:  « Les Anglais, 

« qui sont des gens pratiques, auront  fait   connaitre  les portes 

ff de Bc-nevent en vulgarisant leur photographie, ä qui cette dis- 

« sertation vaut un rcclame.  Je termine  par  ee   conseil: qu' ils 

« aient maintenant le courage , pour leur   süperbe   musee indu- 

(( striel de South-Kensington, de faire mouler cette grande page 

« d'iconographie chr6tienno, que les archeologues vicndront cer- 

(( tainenient ctudier et que les artisles ne tarderont pas ä repro- 

« duire et h eopier. 
« Si ces pages devaient amcner un pareil   resultat , je serais 

' Alter Antiq. etc. eit. pag. 418. 
* Op. cit. pag. 96. 
' A travers l'Apulie, etc. prefsee, pag. VI. 
* Les portes de broiize tie Beaevent, pag. < pag. 43. 
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« heureux de 1' avoir provoque par une publication dont le but 

« premier tuh de payer mon tribut d' admiration A une oeuvre 

<( pas assez coniuie du XIP siecle ». 

L'archeologo francese Emile Guiraet, DIrettore del museo o- 

monlmo, detto delle religloni, a Parlgi, venuto qui quest' anno, 

ammirando la importanza dei nostri monumenti, mi manifestava 

la sLia ineravjglia ehe in nessun albergo di Napoli v! fossero 

grandi e biione Fotografie di essi esposte ai viaggiatori per ispi- 

rarli a visitare qucstn cittl Le stesse cose e la stessa ammirazio- 

ne mi manifestö V altro archeologo inglese Thomas Hodgkln, il 

quäle si sta occupando ora di alcuni argomenti storici intorno a 

questa cittä. 

Tornando al Lenormant, egli non ritiene ehe questo genere 

di costruzione della nostra facciata c segnatamente quella del Duo- 

mo di Ti'oia, ci sia pervenuto dalla Toscana', bensl direttamen- 

te dair Oriente; e della stessa opinione sembra sia ü Chirtani, 
continuatore del Selvatico -. Egli perö non ha visitati i nostri 

monumenti, per ia qual cosa , parlando del nostro Duomo , in- 

corre in varie inesattezze. Tra 1' altro asserisce; a Di carattere 

« moresco ci e nella cattedrale di Benevento una finestra a quat- 

« tro vani belüssima, veramente, e vaga quanto mai. t inclusa 

« in un campo sul quäle imposta una specie di arco scemo dc- 

« terminato da un breve segmento di circolo a grandissimo rag- 

te gio; tre colonne dividono Ü.campo in quattro aperture fog- 

« giate ad archi a ferro di cavallo , impostati coi peducci delle 

« estremitä al muro c con gli altri tre peducci sulle tre colonne 

« ehe portano il doppio capitello alla bizantina^ di proporzioni 

« e forme assai sempHci,, ma vagamente adorni di figure e foglie 

« ornamentali ^ ». Ora tutto ciö si appartiene nientedimeno ehe 

alle quadrifore del Chiostro di S Sofia , del quäle ho giA par- 

lato, rappresentate nelle Tav. LI c LII di quest'opera. Chirtani 

ha preso questo cquivoco tcnendo forse presente Topera dello 

Schulz j nella Tav. LXXIX della quäle la figura   i." rappresenta 

' Lenormant, op. cit. pag.  137 e seg. 
' Op. cit. parte H. üb. IV. pag. 441, 443 e seg. 
^ Op. cit. parte II. lib. IV. pag. 451, 4ü2. 
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la fflcciata della   nostra  cattedmle , e la figura 2 " rappresenta le 

quadrifore del Chiostro dt S. Sofia, 

Egii dice benc pero qiiando definisce ecclottica questa com- 

posizione della facciata del nostro Duonio, cssendovi rimembranze 

degli still toscano, lombardo, bizantino e raoresco. Soltanto non 

so trovare it moresco, come egll vorrebbe, nel giro Interno de- 

g!i archi dell' ordlne superiore , sembrandomi ehe questa scor- 

niciatura sJa troppo lontana dall'archivolto sospeso delle arcate 

del chiostro di Monreale. Questa scorniciatura nel nostro monu- 

mento, anziehe rimaner sospesa, poggia sul pilastrl proprii, ehe 

sono alle spalle delle colonne , e non forma con gli archi su dl 

quest'ultime un organlsmo solo. Di guisa ehe, se nel nostro mo- 

numento si togliessero le arcate anteriori del seeondo ordine, in- 

sieme alle colonne ehe le sorrcggono, quelle scorniciature di cui 
parla Chirtani con i pilastri ehe le sostengono formerebbero di 

per se soli un partito organico e decorativo quasi identleo a quel- 

lo deir ordlne inferiore. JVla , pur cssendo eccietticn questa coni- 

posizione della nostra facciata, a quali monumentt piü si inspiro 

l'autore di essa? Quest'arte e nostra, dell'Italia MeridionalCj 0 della 

Toscana? Se si tengono presenti le facciate delle ehiese della To- 

seana de! XI.° seeolo , si nota in esse nelT ordine inferiore una 

successione di arcate sorrette da lesinc, o pilastri molto esili ed 

alti, alquanto sporgenti dal vivo della facciata; della quäle ordi- 

nanza, ehe Hübsch ' ritiene con .ragione una imitazlone delle an- 

tiche ehiese di Ravenna, eolä si ha 1' esemplo piü antico in S. 

Paolo a Pisa \ II Duomo di Troia presenta spiceatamente que- 

sta ordinanza nell'ordlne inferiore; ed csso , se e di poco po- 

steriore a S. Paolo di Pisa, e pero coevo del Duomo della stes- 

sa citta , essendo stati iniziati il primo nel 1093 e quest' Ulti- 
mo nel 1092. Seeondo i eritiei , ehe vogliono derivati i nostrl 

monumenti di questo genere da quelli simiglianti della Toscana, 

il Duomo di Troia dovrebbe essere una eopia di S. Paolo di Pisa. 

E pure, se ne togli la porta centrale , con la sua lunetta e con 

l'arcata al di sopra di essa ricorrente a livello deU'intera ordinan- 

' Hubscli, op. cit. pr.g. Ofi Tav. XLII, fig.  12. 

* Luogo suditetto. 
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za inferiore , iiel rimanente non so trovai'vi tantii analogia. Di 

vero, mentre 1' ordinanza inferiore dl S. Paolo di Pisa si com- 

pone di cinque arcate piuttosto ampie, alcune a pieno centro ed 

altre a sesto acuto, quella del Diiomo di Troia si compone invece 

di sette arcate molto piü strette, tranne quella centrale, e tutte a 

pieno centro. Queste hanno piü stretta analogia con quelle di Ra- 
vcnna , giustamente ricordate da Hübsch. Ora io, non per tirar 

l'acqua al proprio miilino, e cadere nel solito errorc piü volte rim- 

proverato agli scrittori di cose d' arte, nc per crcare precon- 

celti, nia solo per la verit;\ e con la intenzione di aprire un cam- 

po di ricerche piü vasto alla storia dcU' arte, tcngo ad afFerniare 

ehe piuttosto ehe riferire le nostre ispirazioni artistiche di que- 

sto genere alla Toscana, convcnga riconoscere onestamente, co- 

me accennö fugacemente il Lenormant, ehe la nostra arte pro- 

cedette paralleleraente a quella toscana , traendo le comuni ispi- 

razioni dair Oriente , noi per ragione di vicinanza, cssa per via 

dei eommcrci. Dimostrnto ehe il Duomo di Troia sia coevo di 

quello di Pisa, e non abbla poi tanta affinitÄ eon qucllo di S. 

Paolo di Pisa istessa, non puö dlrsi ehe a questi due nionumenti 

1' autore del primo si sia ispirato. Come non puö dirsi ncppure 

ehe l'autore della nostra faeeiata si sia ispirato a quella del Duo- 

mo di Troia. Di fatti, dove in quest' ultinio sono le lesine, nel 

nostro , eceettuate le due ehe fiancheggiano la porta raaggiore, 
sono per contrario dei larghi pilastri; mentre nel prlmo l'arco- 

volto in giro alla lunetta sulla porta maggiore e ben distlnto 

daU'arco superiore dell' ordinanza, nel secondo questo arcovolto 
fa parte esso stesso dell'ordinanza. 

Le nove arcate (quante erano prima della eostruzione del 

eampanile) del secondo ordinc della nostra faeeiata, larghe, soste- 

nute da grossi tronchi di eolonne eon capltclH eorintii, hnnno 

anch'esse la strettissima analogia ehe si diee eon Tarchitettura to- 

scana? Qucsta ordinanza e essa addirittura una gallma dalle re- 

miniscenzc lombarde ', o non e inveee un motivo alquanto di- 

verse, ehe poi piü tardi vedesi allo stesso posto nella basihca di 

S. Marco a Venezia ? Le galierie lombarde  innestate al secondo 

' Chirtaai, op. cit. parte III, pag. 448, 

So 
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ordine iiclle facchitc dc'lle chiese toscane sono composte dl ar- 

chctti assai snelli, ricorrenti in maggior numero sopra colonnine 

assai cslli. La fisonomia della facciata del nostro Duomo e tutta 

propria, con la sua massa vasta e grandiosa, riconosciuta pure 

dallo Schulz '. E alla Imponenza della massa corrispondono le Lir- 

ghc paraste o pilastrate deirordine inferiore c le grevi arcuazio- 

nl dell'ordine superiore. 
V ha di piü: mcntre nelle altre facciate dl simil genere, secondo 

Tappuntp ehe ad esse fa Hübsch ^, le arcate dell'ordinanza inferiore 
non corrispondono all'organismo interno, nella nostra facciata, per 

contrario, esse vi corrispondono perfettamente, le tre di mezzo alla 

nave maggiore e le laterali singolarmente a ciascuna delle navi minori. 
Dopo ciö, st pu6 conve- 

J^j^gU nire ehe la derivazione di que- 

sti generi di facciate sia unica, 
procedente da unica fönte, l'O- 

riente, ma ehe ciascun artlsta 
vi abbia portate hbere le sue 

ispirazioni, Allorche, conie da 

noi, egli ebbe vista tanta copia 
di avanzi artistici dell'etA pre- 

ccdenti, penso giovarsene, e ne 
trasse ü partito organico della 

nostra facciata. 11 quäle per con- 

seguenza non e il prodotto della 
libera fantasia sollanto, ma di 

questa e della esigenza dei ma- 

teriah disponibili. E questa e 

per se sola una potente ragio- 

ne per distruggere le opinioni 

a priori in siffatti generi di co- 

struzione. Se altrove 1' arüsta 

adattö i materiali al disegno , 

qul cgH dovette piegare la sua fantasia, e disposarla ai materiali 

ehe gli si offrivano. 

FIG.  14. 

' Op. e luogo citati. 
* Op. cit. pag. 9G. 
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Poche allre parole intorno alia descrizione della facciata del 
nostro Duomo. I fondati delle arcatc dellordine inferiore in cui 
non son le porte sono Jivisl sino all'imposta a corsi orizzontali 
cguali con fascette, giä da me dcscritte, ornatc variamente. Nel 
centro dell' arco di due di queste stesse arcate laterali alla porta 
maggiore vedonsi le sollte formelle a piani rientranti, come nel 
Duomo di Troia e nci moiiumenti simiglianü della Toscana. GU 
archivoiti delle lunette suUc porte laterali sono a ferro dl cavallo. 
II rosone centrale deH'ordine superiore (fig 14) e assai caratteri- 
stico; dodici colonnine di forma piramidale molto allungata, senza 
base e con capitello con foglia d' acqua, sui quali al centro gi- 
rano degli archctti a pieno centro, formano la raggiera; nei campi 
fra di esse y invecc dei vetri, evvi un elegahtissimo musaico in 
campo d'oro con graziosissimi viticci con grappoli ed uccelU po- 
licronii ; ii circolo di mezzo , anche a musaico , porta i! solito 
agnello raistico. Questo rosone, di spiccato stile bizantino, non 
par diibbio ehe provvenga da altri monumenti di epoca anteriore. 
Meno alcuni elementi bestiarii assai rozzi, tutti gli altri ornati 
medievali ehe entrano nella composizione di questa facciata, sono 
eleganti e lavorati con una tecnica superiore di moho a! periodo 
artistico cui si appartengono. Mi dispiace non poterne dare quci 
particolari ehe vorrei, avendo trovato qualche ostacolo di rlle- 
varli all' altezza a cui son messi. 

Ed ora qualche cosa intorno al campanile. Hsso , come vc- 
demmo, fu fabbricato nel secolo appresso a quello in cui surse 
la facciata, e la deturpö, occupandone un'arcata dell'ordine infe- 
riore; come pure deturpö la pianta del tempio (Tav. LV, lette- 
ra N). Esso sopra di un basamento s' innalza quasi tutto liscio 
come un prisma quadrato sino al piano delle campane ; solo al- 
cuni cippi sepolcrali scolpiti e altri frammenti romani vi si vedo- 
no incastrati. Questo prisma e coronato da un cornicione molto 
sporgente , sostcnuto da robuste mensole. Su di esso si aprono 
quattro finestroni bifori, uno per facciata, a sesto acuto con oc- 
chio trilobate nel mezzo del tlmpano. Una colonna di granito con 
capitello corintio romano sostiene i due archi, ehe con 1' altro 
estremo si scaricano contro il grosso della muraglia. Un capitello 
dorico, rovcsciato, idcntico a quelli dcU' intcrno del Duomo, fa 
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da b.tse alle colonne. AU' esteriio uno stretto archivolto a sesto 

acuto accenna la blfora. In due facciate queste bifore sono State 

distrutte per dar posto alle campanc. Questo campanile non fu mai 

menato a complmento. Comc dissi, parlando del teatro antico *, la 

maggior pnrte dei massi ehe lo compongono furono tolti barba- 

ramente al teatro stesso; quindi la sua costruzione fu cagione di 

due mali, della deturpazione della fiicclata del tempio e della di- 

striizione di buona partc di quel grandioso monumento romano. 
Sulla facciata Orientale di questo campanile vedesi, a pochi 

metri di altezza, incastrato un marmo romano portante in bas- 

sorllievo di squisito lavoro un maiale infulato e laureato. Esso non 
e ehe un ricordo del sacrifizio a Cerere, nia gli scrittori beneventa- 

ni vi hanno voluto , con libera faniasia, scorgere il favoloso ci- 

gnale di Caledonia; per cui De Vita, riportandone una incisione 
Stil frontespizio del suo Thesaurus aiitiquitatiim Beneventanarum, 

vi mette sotto questi versi: 

ActoJi Diomedis opiis felix Beneventana 

Qnis neget ? Aetoltis stemmata fecit aper. 

E SU di questa poesia si credette doveroso dalle AutoritA cit- 

tadine incastonarc questa bestia nello stemma della cittä, il quäle 

da prima era rappresentato da uno scudo quadripartito. Ma pare 

ehe ci si tcnga ancora moho a questo animale, considerando ehe 

da poco uno stemma siniile si e fatto lavorarc a nuovo e lo sl 

e rizzato sul portone del palazzo di cittl 
Torniamo di nuovo nt4r interno del tempio. La Tav. LIX, 

come dissi , rappresenta lo stato della cattedralc prima del tre- 

muoto del 1688. A questa vedonsi innestatl la basilica di S. Bar- 

lolomco e T Arehiepiscopio. Senza occuparci delle variazioni ap- 

portate da quell' epoca alla distribuzione del palazzo arcivcseo- 

vile ed ai locali annessi, noto ehe le einque navi attuaU del Duo- 

mo esistevano allora come oggi, e ehe dietro al campanile esi- 

steva un' altra specie di nave destinata allora per cappellonc del 

SS. Sagramento. Lc eolonne dolle navi minori vi si vcdono spa- 

' Vedi pa{j. 341 Ji nuest'opora. 
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ziate il doppio di quello delKi nave maggiore, come al pre- 

sente. Pero e da osservare ehe delle colonne delle navi mi- 

nori cinque soltanio sono antiche , tre nella nave sinistra con i 

rispettivi capitelli, e due nella destra con un so! capitello, men- 

tre r altro h moderno. Avendo molto sofferto queste due navi 

con i tremuoti del 1688 e dd 1702, l'Arcivescovo Orsini le ri- 

costrui quasi a nuovo, sostitucndovi quattordici co'.onne di due 

pezzi ciascuna, ehe egli comprö a NapoU nel 1712 '. Le antiche 

colonne coi capitelli dorici della nave maggiore e le cinque ehe 

avanzano delle minori provvengono certo da un sol monumento 

romano. Qualche scritcore beneventano ^ con alquanta poesia le 

ha messe a decorare un tempo nientemeno ehe l'arco Traiano, 

quasicehe i monumenti slmiglianti abbiano mai avuto altra deco- 

razione oltre la propria; altd ^ ha ritenuto ehe esse abbiano fatto 

parte del tempio di Giove Capitolino, il quäle, secondo lui, sa- 

rebbe stato proprio nel sito della eattedrale ; alrri ^ ciie abbiano 

fatto parte della scena deil'antico teatro. Ma anche egli erra, per- 

che quelle colonne son troppe, e perche l'ordine dorico non sa- 

rebbe stato eonfacente alla scena del teatro. lo , nella incertezza, 

lascio le cose impregiudicatc. Queste colonne, insieme con i loro 

capitelli,, furono maltrattatc seonciamcntc a causa di un voluto 

restauro, per eifetto de! qualc ora le si vedc tutte rappezzate, con 

i eapitelH deturpati. SifFatto scempio ml risparmia di indagare 

Tautore di simile vandalisnio^ il quäle trova riscontro in tanti altri 

ehe oggi si compiono  dai mestieranti dell'arte architettonica. 
Su di questa pianta antiea si vede il eoro situato nella nave 

maggiore , donde !o rimosse V Arcivescovo Arigonio e dove lo 

riportö, come vedemmo, l'Arcivescovo Landi, fluche il Capitolo 
dopo la motte di costui non Tebbe ripristinato in fondo all'absi- 

de, dove oggi si vede. In questa pianta vedesi pure spiccaianiente 

la nave traversa ehe un tempo formava i due bracci della croce 

latina. 
II sofEito attuale della nave maggiore , iniziato dall' Arcive- 

' Manoscritto citato di Feoli, pag. 31 a torgo. 

* Giov, De Nicastro, Benevento Sacro, maoos. cit. pag. 51. 

' Oioniaoo De Nicastro, mem. istor. di BeneYento, raanos. cit. pag. 248. 

* AlfoQso De Blasio, manos. cit. 
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scovo Foppa \ fu continuato dopo hi morte di lui, e terminato 

ueiranno 1678 con U spesa di scudi selmila, ricavati dalla ven- 

dita dei di lui beni patrimoniali, ordinata da lui stesso con testa- 

mento. Ma per effetto dl restauro ne sono sparite le decorazioni 

a fiorami di mano di Salvatore Perez , detto lo Spagnuolo , ehe 

vi esistevano K II quadro dell'Assunzione ehe vi si vede in mez- 

zo, fu fatto dipingere per ordine dello stesso Foppa da Pietro del 

Po con la spesa di trccento scudi ". Forse anticamcnte, come in 

tutte le basiliche , la nave era coperta dalla semplice travata c d 

(Tav. LVIII) ; ed era piü alta certamente ehe al presente : tra 

l'attuaie soffitto e le corde del tetto vedonsi ancora antiche pit- 

ture. Ai tcmpi dell' Arcivescovo Alessandro Farnese, ehe fu poi 

Papa Paolo lil, il tetto di questa nave si incendiö, e fu fatto rl- 

costruire da lui piü basso; nia TArcivescovo Arigonio lo fece rial- 

zare di nuovo "^ 
L'interne del nostro Duomo , ad onta delle cattive trasfor- 

mazioni subite e delle decorazioni barocche (Tav. LVI) , resta 

non per tanto un bei monumento; la nave maggiore e di un 

grandiose effetto, il quäle piü apparisce nei momenti delle solen- 

ni funzioni con la maggiore porta spalancata. 
La tavola LIX ci mostra pure, come vedemmo, la basilica 

ili S. Bartolomeo. Questa avea il suo ingresso dove oggi e il 

fronte Orientale della Curia Arcivescovile, in piazza Orsini, e si 

protraeva ad angolo rette nella Cattedrale , sin presso V attuate 

scala ehe dalla prima nave minore di destra fa salire alla nave 

traversa, occupando le sagrestie di sopra, la Curia ed il Cappel- 

lone del SS. Sagramento. Di piü coniunicava a destra con la Cat- 

tedrale direltamentc e a sinistra con TArchiepiscopio. 
Questa basilica, al posto di altra piü antica, fu cominciata 

nciranno 1112, per riporvi 11 corpo deirapostolo, con le elcmö- 

sine del popolo e le Offerte deirAreivescovo del tempo Landolfo 

II \ I lavori per6 furono menati per le lunghe, e eontinuati dal- 

' Giov.De Nicasti-o, Benevento Sacro, Manos. cii. pag. 54. 
» Wem idem 
3 Idem idein 
* Hern Wem 
' Sarnolli, Momor. ci'ouul. otc. pa^j- 90. 
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J'Arcivcscovo Riiijgiero, a noi gi:\ noto, il quäle per talc opera, 

tra le altre, Lisciö tanti debiti ehe nel 12S8 furono estinti dal- 
rArcivescovo Giovanni col conscnso del Capltolo '. Prosegiiiva- 

no ancora i lavori nell'anno 1320, in cui rArdvescovo Monaldo 

dei MonalJcschi concesse dl questuarc nella cittä e nell'Ai'chidio- 

cesi per tale oggctto. EgU vi fece il portlco dlnanzi ^. Nel 1430 

vi furono costruite le cupole dall'Arcivescovo Colonna ^ £ il 
corpo deirApostolo vi fu trasferito appena nel 1337 *, sebbene il 

tempio non fossc compluto, secondo desumesl dallc lectere apo- 

stoliche di Bcnedetto XII ehe nc concede il permesso aü'Arcive- 

scovo Arnaldo, il quäle era stato Abate di S. Sofia. 

La tav. LXj ricavata come la precedente, porge una chiara 
idea dell'aspetto esteriore di questa basillca, deirArchiepiscopio e 

delle strade e piazze contermini anteriormente al tremuoti de! 

1688 e del  1702. 

Q^uesta basilica avea tra le cose pregevoli le pregevoüssime 

porte di bronzo, delle quali parlerö , per non ripetere Ic mcde- 
sime cose, quando mi occuperö di quelle del Duomo. 

Ho senipre pensato ehe in originc la porzione circolare della 

basilica di S. Bartolomeo fosse il battistcro; e mi sorreggono 

in questa opinione la forma speciale propria de\ battisteri c l'es- 

scre stato il suo pavimenio molto sottoposto alla strada , come 

desumesi dalla icnografia della Tav. LIX e dalle notizie sparse 

in tutte le opere degli scrittori bcneventani. Quando cominciö 

Tuso di tenere il fönte battesimale nel Duomo, quella vcnne 

destinato ad uso di chiesa. Altrimenti non potrebbesi spiegare 

questa troppo intima vicinanza di un'altra chiesa al maggior tem- 

pio e all' Archiepiscopio. E gli scrittori beneventani accennano 

ehe al posto della basilica di S. Bartolomeo gi;\ vi era prima del 

II12 altra chiesa. Allora la parte circolare dovea essere isolata, 

e poi, in prosieguo, con Tampliarsi di essa e del Duomo le due 

chiese si innestarono. Perö, essendo questa basilica un monumento 

scomparso, sarebbe ozioso far maggiori  indagini sul proposito. 

'   Sarnelli, Memor. cronol. etc. pag-. 116. 
* Idem               idem pag. 121. 
'          Idom              idem pag. 135. 
* Idem              idem pag. 73. 
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3.  DELLE   POKTE   Di   BRONZO 

(Tav. LXI efig. i) e 16) 

Di qucste porte si sono oc- 
cupati molti autori, ehe in parte 

avrö occasione dl citare. Esse 
formano due battenti, divisi, 

in iino, in settantadue quadri, 
chiusi in una spccie di cornice 

con rozzo ovolo intagliato, fer- 

mata ag!i angoU da rosette in 

raaggior riÜevo. I due reitan- 
goli cstremi del terzo ordine, 
a contar da basso, contengono 

teste di grifi in tulto rilievo, 

sostenenti gli anelli. I rettan- 

goli corrispoudenti dello stesso 
ordine verso la battita di chiu- 

sura contengono due teste di 

leoni con simili anclli. Un rct- 

l'iu.    i3. tangolo del battente slnistro e 

occupato dall'Arcivescovo di Bcncvento, vcntiquattro altri sono 

occupati dai Vescovi suffraganei, cioe delle diocesi allora tutte di 

pendenti dall'ArchidiocesI di Benevento; e i rimanenti quarantatre 

sono occupati da istorie del nuovo testaniento. A contare dal- 

r alte , dalia sinistra di chi guarda, e percorrendo tutta la serie 

degli- Otto quadri per ordine orizzontale , si Hanno Ic seguenii 
rappresentazioni, o figure. 

1. L'Jmiiifixia:jone di M. V. Vi si vedono la Madonna e due 

Angeli, e per fondo iin rauro mcrlato, ehe dovrebbe rapprcsen- 
tare la cittA di Nazarette. 

2. La visita di S. Elisabetta a sua cognata. 

3. La KativitA, rappresentata dall'artefice a suo Capriccio, con- 
trariamente al teste dell'evangelio. 

4. L'annunzio della Nativitä ai pastori. 

>. I tre Re Magi. 

6. L'incontro di essi con Erode. 

7. L'adorazione di essi. 
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8. L'apparizionc dcirAn- 
gelo loro in sogno per nvvisarli 
di cambiare via al ritorno, per 

non imbattersi con Erode. 

9- L'apparizionc dell'An- 
gelo in sogno a S. Giuseppe per 
avvisarlo di fuggire in Egitto 
col figlio e con la Madonna. 

ro. II viaggio di essi per 
rEgitto. 

11. La strage degli   inno- 
centi. 

12. La Circoncislone. 

15. La dispuia  di Gesü in 
Gerusalemnie con i dottori. 

14   II battesimo   di   Gesü 
ne] fiumc Giordano. 

15. Le   nozzc   di   Canaan 
in GaÜlea. 

16. L'apparizionc di Gesü 

ai discepoli in riva al mare. 
17. Gesii ehe cammina sull'acqua per raggiunger quelli, 

18. Cristo ehe sazia quattromila persone con sette pani e po- 
chi pesci. 

19. II colloquio di Gesu con !a Samaritana. 
20. Gesü ehe dona la vista al cieco. 

21. La resurrezione di Lazzaro. 

22. L'ingresso trionfalc in Gerusalenimc. 
25. La cena di Cristo con i discepoli. 

24. Cristo ehe lava loro i piedi. 

25. L'orazione di Gesü aH'orto. 

26. Cristo ehe rimprovera  la  pigrizia  ai  discepoli, pcrche li 
trova dormendo. 

27. Cristo tradito da Giuda, ehe lo  svela  ai Giudei, i quali 
alla parola di lui cadono a terra tramortiti. 

28 I giudei legano Cristo, e lo conducono ad Anilam. 
29 Cristo Condotto a Caifas. 

St 

Ff'j.   16. 
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30. Cristo vcnduto da Gluda per trenta danari. 

31. Giuda appiccato. 
32. Pietro ehe nega tre volte Gesü, e il gallo canta. 

33. Pilato ehe sl lava le mani '. 

34. Gesü menato al flagello. 
35. Gesü, vestito di rosso dai gludei c coronato di spuic , e 

percosso come pazzo. 
3<^. I giudei, incontrato un uomo a nome Circneo, Fobbligano 

a portar la Croce. 

37. Cristo in croce. 

38. Seppeüimento di Gesü. 
39. Gesü ehe discende aU'Inferno. 
40. L'Aiigelo e le tre Marie alla tomba dl Gesü ehe trovano 

vuota -. 
41. II Vescovo di Monte Corvino. Q.Liesto vescovato fu sop- 

presso. 
42. Cristo ehe apparisce ai discepoli in Emaus. 

43. S. Tommaso ehe tocca  Cristo per creder ehe sia Lui. 

44. II Vescovo di Larino. 

45. L'Ascensione di Cristo al Cielo (fig. .16}. 

46. II Vescovo di Avellino. 
47. L'Arclvescovo di Benevento con la tiara ehe esso un tem- 

po usö portare. £ in atto di rlcevere 1' offerta di due torce da 

un suffraganco. 
48. II Vescovo di S. Agata dei Goti. 

49. Testa di grifo eon anello in bocca. 
50. II Vescovo di Limosani. Qucsto vescovato c stato soppres- 

so, c aggregato airArehidiocesi. 
51. II Vescovo di Telese. Ora e rappresentato dal vescovato 

di Cerreto. 

' In qUQstO rettangolo e incisa Piäcrizione del pestaupo   fatto da Opsini. 
' M. X. Barbier de MoDtault (Les portes de bron/.o de Ben'Went, pag. 16 

B 17) avverte ehe Ciampini (loao. VeteraMonuraenta, etc. in 3 volumi,Romae, 
MDCS.CIV, pars secunda, pag. 24 e sec.) ha preso un errore, ritenendo ehe 
qu83to quadro rappresentasae invoee 1'apparizione di Gesü a Maria Madda- 
leüa. E veramento Ciarapitii, come egli stesso dichiara, non vide le nostro 
poi'te ehe nei disegni ehe gli rimise TArcIVescovo Orsiui. 
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52. Testa di pardo con anello in bocca. 

53 Idem idem 

54. II Vescovo di Monte Marano. Sede abolita. 

55. II Vescovo di Volturara. Sede abolita. 

56. Testa di grifo con anello in bocca. 

57. 11 Vescovo di Lesina. Sedc abolita. 

58. II Vescovo di Alifi. Questo vescovato fu trasfcrito a Pie- 
dlmonte d'Alife. 

59. II Vescovo di Boiano. 

^o. II Vescovo di Trivento. Sopprcsso. 

61. II Vescovo di Figento. Idem 
62. II Vescovo di Ariane. 

6^. 11 Vescovo di Ascoli di Puglia. 
6^. II Vescovo di Bovino. 

65. II Vescovo di Guardia Alfiera. Sopprcsso. 
66. II Vescovo di Dragonara. Idem 

6y. II Vescovo di Civitaie. Idem 

68- II Vescovo di Termoli, 
6<^. II Vescovo dl Lucera. 

70. II Vescovo di Fiorcntino. Sopprcsso. 

71. II Vescovo di Tortinoli.       Idem 

72. II Vescovo di Trevico. Idem 

Oltre ai disegno generale di queste porte (Tav. LXI) , do 

un saggio delle loro sculture nelle figure 15 e 16, la prima delle 

quali rappresenta il Vescovo di Dragonara e la scconda l'Ascen- 

sione, cioe rispettivamente i quadri 66 e 45. La cornice del qua- 

dro rappresentato dalla fig. 15 e di due generi diversi; i due lati 
orizzontali sono, corae tutti glj altri, ornati con Tovolo, mentre 

i due verticali sono lavorati a viticci e fogliame graziosissimi e 

minuti, di un disegno e di una tecnica dl gran lunga superiori. 

Questi due ornati molto piü perfelti (di cui si ha un altro pezzo 

sul quadro 68) qui messi per un restauro, non so se provven- 

gano da altro monumento del genere 0 sieno stati lavorati ap- 

positamente; ma scmbra pii'i probabile la prima ipotesi. II Vesco- 

vo tiene la destra alzata in atto di benedire , e con la sinistra 

regge il pastorale. Vcste i sacri paludamenti stolato alla greca , 

ed ha in testa la mitria. Due colonnine con capitcUi a due gran- 
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dl foglie soi-reggono uiia spccie lii frontespizio triangohire. Nel 

qu;idro deH'Ascensione (fig. i6) in alto vedesi Ci'isto seduco sul- 

l'Arcobaleno e circondato da un'aureola ovale ehe c sorretta da 

quattro angioli. Cristo con la destra benedice alla maniera greca, 

e con la sinistra trattiene sul ginocchio il libro della sua dottri- 

na. Egü ha i piedi nudi e il nimbo crociato quali attributi della 

sua Divinit;\. Sotto di Lui vedesi Maria in mezzo a quattro a- 

postoli. 
Schulz ' dice ehe queste porte non sieno per nuUa da para- 

gonare per bellezza degli ornamenti e per finezza di eseciizione 

alle porte di Trani e di Ravello; ma io credo ehe non sia pos- 

sibile il paragone per la divcrsiti degli stili. Quelle di Ravello 

presentano pochissimo rilievo ed una seniplicitA di figure, laddo- 

ve nelle nostre il rilievo e assai pronunziato e tutti i quadri della 
vita e morte di Cristo presentano un' azione molto drammaiiea. 

Cheeche si vogÜa dire , esse hanno una grande iinportanza. Al- 

cuni, come il Salazaro ^ il Barbier de Montault ^ e il Lenor- 
mant * ritengono ehe esse sieno opera di Oderisio Beneventano, 

ehe fu Tautore delle porte del Duomo di Troia e di quelle della 

basllica di S. Bartolomeo in ßenevento. Egli costrui la grande di 

Troia nel 1119, la piccola nel 1127; e dei due battenti della porta 

di S. Bartolomeo in Benevento costrui l'uno nel 1150 e 1'altro 

nel 1151, secondo rilevasi dallä seguente iscrizione ehe legge- 

vasi sulle porte stesse ^: 
Girmmdus de Paiata cuin t^xon et fiVtis Opus Oderisü 

De donis populi ctira studioqiu Pagani 
Has Sacra praeclpuas haec itibet aula fores Anno Dominicae In- 

carnat'wnis MCL 
Haec porta erecta cst Apcstoh Bartholomco de fideliiini oblaüoni- 

hns Mcnse Angusto. 

* Op. cit. 
* Op. cit. pag. 69. 
' Op. cit. pag. 26. 
* Gazette des Baaux arts 2""" periode, Tav. XXII, pag. 209, 210. 
^ Dal Vol. I. degli atti della S. Visita di Orsini, pag. 30. ore si parla 

della visita doHa basiliea di S. Bartolomeo avveiiuta il 6 Dicembre 1087, 

cioe l'atino innanai del celebrc ti-emuoto. 
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Ponipeo Sarnelli ' dice ehe le iscrizioni ehe si Icggevnno in- 

cise sulle sudetre porte (deve intendersi i due battent!) crano le 

seguenti: in una: u Anno Donimicae Incarnat'wnls MCL haec porta 

erecta est Apostoh Bartholomeo dcfidelium oblatio?iihns menseßugiisto », 

la quale corrisponde alla seconda parte dcUa iscrizione ricordata 

nelia S. Visita di Orsini; neU'altra « Et haec porta erecta est Apo-. 

stob Bartholomeo de fidelinm ohlationihus A. Domiiiicae hicarnath- 

nis mense Septemhrt MCLI. » Dunque Odcrisio era vivo e lavo- 

rava ancora al 1151. 

Avendo giä molto sofferta co\ tremuoto dcl 1688, con l'al- 

tro del 1702 questa basilica rovinö completamente , e le porte 

andarono perdute. La qual cosa reca meraviglia grandissima, quan- 

do si pensi alla somma diligenza deirArcivescovo Orsini. Ma re- 
ca assai piü pena leggere ehe esse sicno State rifuse per restau- 

rare quelle della cattedrale al 1693 per ordine di Lul. II docu- 

mento, prezioso, ce lo fornisce il libro delle spesc di Orsini^ con- 

servato neirArchivio Metropohtano, donde Barbier de Montault ' 

estrasse le notizle seguenti: 

« 1^93- Fattura, legnaml, chiodi della porta raaggiore al mac- 

stro Ignazio Manuto, (ehe fu il restauratore) con aver levatoja 

porta vecchia di piü Ducati ^ 44,50 

« Ottone rotola eentoquarantotto e tre quarti per 

aeeomodo di detta porta, Vislesso ehe si prese dalla por- 

ta di S. Bartohmeo Ducati 50,51 "/,, 

« Fattura di N.° 24 rose, N." r8 corniei, cd uno 

mascherone di leone ehe ernno mancati in detta por- 

ta Dueati 21,59 

ö Ad Antonio Rnsso per politura delti pezzi vec- 

chi e fe anche li pezzi nuovi Dueati    2,00 
ff Piombo rotola cinque e mczzo per detta Ope- 

ra Ducati 00,70 

" Gorgione e Terra per fondere l'ottone   Ducati    1,10 » 

Ha ragione Barbier de Montault di insorgere contro questo 

sccmpio, perehe se quelle porte fossero State inutlÜ per il tem- 

' Memor. Cronol. cit. pag. 95 e 96. 
* Op. cit. pag. 3?. 
* 11 Ducato efiuJTaleva a L. 4,2Ö. 
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pio sarefabero State sempre un monumento importantlssimo per 

valore artistico, e degno di essere iraraandato ai posterL Quesio 

dimostra ehe se Orsini fu uomo munificentissimo, laboriosissimo 

e Santo, non ebbe per6 nessim gusto per 1'arte, e quello ehe 
fece di bene fu sempre Hmitaro alla religione e alh caritl 

Tra i vescovi suffraganei scolpiti suIla porta deUa Cattedrale 

v'^ quello di Guardia Alferia, nominato soltanto nei diplomi pon- 

tificii de! irji sebbene lo si trovi pure sottoscritto nel Concilio 

Provinciale di S. Müone del 1075. Per la quaie ultima coinci- 

denza Sarnelli \ Ciampini ' e De Vita ' son di parere ehe esse 

possano essere State costruite tra la fine dell'XI.'' e il principio 
de! XII." secolo. Borgia \ sulle orme di costoro, le ritiene co- 

struite circa il XII secolo. Barbier de Montault, ehe vi ha dedi- 

cato una monografia S ritiene ehe sieno State lavorate questc 
porte intorno al ii^o, pel fatto ehe solo nel 1154 alcuni Vesco- 

vi ehe figurano in essa furono aggregati airArehidioeesi di ße- 

ncvento da Papa Adriane IV , e sia opera di Oderisio Berardi 

Beneventano, considerando ehe questi abbia ben potuto lavorare 

la grande di Troia al 1119 e queste di Bcncvento verso il 1160, 

a distanza cioe di 40 anni, quando si sa ehe dieci anni prima 
lavorö quelle delia basilica di S. Bartolomeo. 

Egli ritiene pure ehe le nostre porte sieno di Stile bizantino, 
ma ehe vi si veda la mano di artefice latino, non Orientale, e ehe 

quest' arte latina ritemprata alle ispirazioni dell' arte greca abbia 

avuto sviluppo maggiore in quest'Italia meridionale ehe nella su- 

perlore '. Aggiunge ehe questo Oderisio fu certo una gloria ar- 

tistica di Benevento del XII." secolo, e ehe, se questa porta fosse 

stata proprictA degli Inglesi, gente pratica, ne avrebbero sparsa la 
conoscenza per tutto il mondo artistieo '. 

' Mem. Cron. cit. pag. 106 e seg. 
' Op. cit. Capo V, pag. 2-1. 
' Alter antiii- etc. pag. 6, 7, 8. 
* Op. cit. parte I. pag. 313. 

' Egli e stato in con-ispondenza epistolare dalla Francia con I'autore tii 
quost'opera, cui  mandti in regalo una eopia ili questa pi-eziosa raonografia 

" Pag. SG e 27. 
' Pag. 43. 
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Egii non tnisanda d\ osservare ehe gli sembra strano ehe un 
arrisia di quel valore , e di queste regloni ehe si eran sottratte 

airinfluenza romana, abbia potmo incorniciarc i quauri con quel- 

le cornici ad ovolo, sebbene un esemplo simile egIi pur trovi di 

Nicola da Pisa del 1266 nel duomo di Siena; e notandu la pre- 

senza di quei tratti di cornice ehe fiancheggiano il quadro 66 

(fig. 16). cosa gi;\ da me fatta osservare, di lavoro assai piü fino, 
inclinerebbe a eredere ehe essi o sieno stati Fantico finimento o 

provvengano dalla distrutta porta di S. Bartolomeo. La prima ipo- 

tesi menerebbe pure a quella di uu restauro radicale ehe sarebbe 
stato fatto nei secoli posteriori. 

Siamo sempre lä , Barbier de Montault ebbe hi Ventura di 
vedere e di esaminare molto da vicino i due battenti delhi no- 

stra porta di bronzo, ma non vide quelle del duomo di Troia; 

Lenormant per contrario vide queste ulrirae, ma non ha mai vi- 

ste le nostre. Di tal ehe entrambi hanno asserito essere ie une e 

le altre opera dello stesso artefice senza averne fatto il confron- 

to. Questa e una grave negligenza per coloro ehe scrivouo deila 
storia dell'arte. 

Se io avessi qui avuto presenie un qualslasi avanzo delle 

porte di bronzo del distrutto tempio di S. Bartolomeo, opera, 

eome vedemmo , dl Oderisio , avrei potuto definire proprio sul 

posto la quistione, paragonando quell' avanzo qualsiasi alle scul- 

ture delle porte del nostro duomo. Ma, poiche sventuratamente 

gli avanzi delle porte di S. Bartolomeo andarono perduti, resta- 
va un altro termine di paragone, le porte del duomo di Troia, 

opera certa dello stesso Oderisio. Ora per conosccre se questo 

istesso artista abbia potuto lavorare eziandio le porte del duomo 

di Benevento non mi sono accontentato dell'afFermazione dei due 
auiori francesi sudetti, ma mi son voluto portare sul posto , in 

Troia, per conoscere da vicino i due monumenti di Oderisio Be- 

neventano. La mia meraviglia e stata grandissima nel vederlj e 

nello scorgere a prima glunta essere un lavoro di uno stile e di 

una teenica ehe non hanno nessun rapporto con quelli delle no- 
stre porte del duomo di Benevento. 

I quadri delle porte di Troia si riducono  ad  una sempWce 

Ifliuina piana di bronzo, suUa quäle Oderisio a colpi di 3calpello 
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IKX inciso con semplicc contorno le sue figure. Di sculture in ri- 

lievo non vi sono ehe i rosoni con le teste dl grifo portanti in 

bocca l'anello. La cornice in giro ai quadri fe formata da un scm- 
pllce bastone prismatico. Nelle loro intersezioni, cioe agli angoli 

di ciascun quadro, quattro rozzissime foglie vorrebbero rappre- 

sentare un rosone. In giro al campo occupato dai quadri nella 
porta maggiore vi e una larga fascia ornata di viticci e foglia- 

rae, lavorati pure a scalpello, di bassissimo rilievo piatto Da 

tutto ciö appare ehe l'arte di Oderisio sia molto bambina rispetto 
a quclla delle porte del nostro duomo; e ehe, per quanto si vo- 

glia considerarc ehe sien passati oltre quarant'anni tra 11 tempo 

in cui egh fece la prima del duomo di Troia e la seconda della 

basilica di S. Bartolomeo di Benevento , e ehe in tal lungo pe- 

riodo di tempo egli abbia poturo apprender megllo 1' arte, non 

si riuscirä niai a persuadcre ehe quel rozzo artista Oderisio , il 

quäle sapeva si poco l'arte del fonditore da ricorrere all'opera 

dello sealpello, abbia potuto fondere poi con tanta maestrla le 
squisite porte del nostro duomo, le quali, checche ne diea Schultz, 

eostiiuiscono un monumento importantissimo da giustificare pie- 

namente l'entusiasmo di Barbier de Montault. 
Escluso ehe esse possano essere opera di Oderisio Beneven- 

tano, in mancanza di qualsiasi altro documento, devesi ritenere 

ehe esse sicno opera di artlsti greci, come ci e stato traniandato 

per tradizione orale ehe le riticne eseguite a CostantlnopoU, tra- 

dizione ehe Lenormant non volle aceettare per volerlc attribuire 

ad Oderisio. 
In quäle epocä furono esse fuse? Mancando qualsiasi notlzia 

sul riguardü, sembra piü probabile rlferirie al tempo deU'Arclvc- 

scovo Ruggiero tra la fine del XII.° e 11 prlnclpio del XIII." se- 

eolo ; iniperoeehc non si sa ehe altro Arcivescovo abbia speso 
piü di Uli per la nostra cattedrale. Se a lul si devc la facciata 

del nostra maggior tempio ^ puossi con raolta probabilitä attri* 
buirgli anche l'acqulsto di queste porte monumental!. 

Ho riferlto ehe Barbier de Montault stimö ehe 1 tre peüzl 

di cornice o finimento dei quadri 66 e 68 , di disegno , stile e 

tecnica assal piü perfettl della nostra porta dl bronzo, sieno staci 

i primitiv! di tutta la porta , cd opera  di   Oderisio.   Quak non 
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sarä la meraviglia ora paragonando un lavoro cosl squisito ai rozzi 
bastoni prismatici ehe incorniciano i quadri delle porte di Troia? 

Orsini, come ho accennato, fece restaurare questa porta nel 
1^93. e la prova si ha, oltie ehe nel citato documento estratto 
dall'Archivio Arcivescovilc, dalla iscrizione ehe si legge ineisa nel 
quadro 53.°, e ehe e la seguente: 

RESTAVRATA MENS SEPTEB. A. D. 
MDCXCIII A CARDINAL! VRSINO 
ARCHIEPO. POST CONC. PROVLE 
AB EO HABITVM MENS. APRILI. 

lad 

ehe 

4.   DEGLr   AMEON'I. 

Sotto Ic due ultime areate delJa nave  maggbre , d' ambo i 
deH'areo di trionfo (Tav. LVI), si ammirano duc amboni o 

pulpiti di squisita fattu- 
ra, i quali sono tra Ic 
cose piü pregevoli ehe 
abbia la nostra cittä. 

Da qual'epoea essi 
si trovino situati dove 
oggi sono non mi 6 riu- 
seito appurare; ma e in- 
dubitato ehe non vi e- 
rano   allorch^   il  coro 
dei eanonici stava, come 
vedemmo, nelia nave di 
mezzo   Oltre a eonser- 
var le  tracce  di varie 
modificazioni subite,del- 
le quali ci oecuperenio 
in seguito, oltrc al no- 
tarvi un colloeamento a 
disagio, con un ripiego 
ehe non sfugge a prima 
giunta^ e a por mente 

negli atti della S. Visita eseguita alla Metropolitana da Mou- 

FiQ-  17. 
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signor Arcivescovo Palombara nel 24 Febbraio 1577^ ^i fa men- 
zlone L\\ un sol pulpito,e lo si addita esistente a sinistra dd coro 

nella nave maggiore, cioe di quel coro ehe fu dismesso dairArci- 

vescovo Arlgonio \ II testo e i! seguente: « Vidit lectorum mar- 
« moreum pulchrum in coliimnis marmoreis superpositum, esi- 

« stens in nava magna ecclesiae prope chorum a latere sinistro, 

« bene tcniptum et decenter positum , nd quod ascenditur per 

« schalas de fabrica. » 
Non  ho iiiancato dl far ricerche maggiorl tanto nell'Archi- 

vio Metropolitano ehe nella Blblioteca Capitolare ,   ma nuUa ho 

trovato di piü sul proposito ; gU atti   delle S. Visite antenori e 

posteriori al 1577 o sono ininteihgibili per avarie sofferte o sono 
muti sul   riguardo.   Intanto nel 1683  Giovanni   De Nicastro nel 

suo Benevento Sacra ^ scrisse , parlando   del Duomo , quanto   ap- 
presso: « Viene ( questa Cattcdrale )   grandemente   illustrata   da 
« due bdUssimi d mitichi pergami d\ hhnco finissimo marmo, so- 

« stenuli da sei cohmie ehe si appoggiano sopra altrettanti leoni 

« c altri simili animali con belle e nobile lavoro intagliati. I ca- 

t( pitelli delle colonne sono degni da osservarsi per essere assai 

« segnalati. Sono questi posti Vmo d'incontro aU'altro nei capi della 

« nave di tnex^o. Vi sono cinque Statuette per uno di rilievo assai 

« insigni   della B. Vergine e di diversi   santi e sante (!?), e vi 

« si osservano molti ornamenti di  mosaico,   benche per 1'anti- 

« chitÄ assai consunto  e mancante n.   Questa descrizione   corri- 
sponde esattamentc ai due amboni  attuali e   alla  loro giacitura. 

Dunque a distanza di poco piü di un secolo, dal  1577 al  1683, 

iroviamo citati e descritti due amboni invece di uno. 
Poiche dagli atti della S. Visita eseguita dal prelodato Ar- 

civescovo Palombara nel 5 Marzo dello stesso anno 1577 alla 
chiesa basilicale di S. Bartolomeo Apostolo rilevasi ehe anche in 

questa esisteva un pulpito, altri trarrebbe la conseguenza ehe uno 

dei due esistenti oggi nella eattedrale sia quello ehe esisteva in 
S. Bartolomeo; ma non sembra ehe possa esser vero. Di fatti in 

* Archivio Meti-opolitaoo', vol.   13.  ilegli atti dolla S. Visita di Monai- 

gnor Palombara, pag. 19. 
' Vedi pag. 398 di quest'opera. 
^ Manos. cit. pag. 35. 
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quella S. Visita sl legge: « Inde nscendit ad kctorintim existens 

« SLipra chorum, a latere destro maioris altaris, superpositum in 

« coUimnis marmoreis, decenter conslrnclnm ». Ora si rifletta ehe 

l'Arcivescovo Paloiiibara, a distanza di poclii giorni, dal 24 Feb- 

braio al 5 Marzo, iisa espressioni differenti nel descrivere 11 pri- 

mo ed il secondo ambonc; dicc il primo Jeclorwn marmoreum^ ed 

il secondo con diminuitivo leäorinum , il primo piikhmm , bene 

tcmpliim et decenter positum, ed il secondo solcanto decenter construc- 

tarn. Per la qua! cosa non piiossi ritenere ehe i due pulpiti ab- 

biano avnta eguale importanza , sieno stati opera del mcdesimo 

Stile e del medesimo artista; invece e a ritenersi die il secondo 

sia stato un pergamo comune, o per lo meno non di eguale im- 

portanza del primo. Ma ehe il pulpito di S. Barcolomeo non abbia 
avuto mai nulla di comune con questi della eattedrale h dimo- 

strato anche dal fatto ehe quello stava aneora al suo posto nel- 

Tanno 1687, mentre Giovanni De Nicastro ci ha fatto sapere ehe 

nel 1685 gi^ in qiiest'ultima ne esistevano due. Di vero negll atti 

della S. Visita di Orsini dalFanno 1^87 al 1688 ' leggesi: « II 

ff pulpito sta cadente, ed ha bisogno di molto riparamento ». Dopo 

ciö, sembra ozioso intrattenersi piü lungamcnte sul proposito. 

Esciuso ehe uno dei due pulpiti attuali del Duomo sia ap- 

partenuto alla distrutta basilica di S. Bartolomeo, e assodato ehe 

nel 1577, seeondo il doeiimento della S. Visita di Palombara, nel 
Duomo stesso ne esisteva un solo, a sinistra del eoro nella nave 

maggiore, proverö ehe I due amboni attuali sieno parti dell'u- 
nico del 1577. Per fare questa dimostrazione occorre, innanzi 
tutto , conosccre bene le varte membra dei due attuali eon una 

esatta deserizlone, la quäle riuseird piü chiara facendo corrispon- 
dere le parole ai segni sensibili dcllo sehizzo ostensivo seguente 

Trf' 
' Vol. I, pag. 34, 
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Pria di tutto, ecco una descrizioiie sommaria dei due monu- 

menti. Ciascuno di essi s innalza sopra sei colonne (Tav. LXII 

e LXIII), tre davnnti e tre di dietro. Q.uestc a !or volta   sono 
rette , in quello di destra da tre leoni sulla facciata   anteriore- e 

da tre piedistalli sulla postcriore, e in quello   di   sinistra  da un 
leone e due grifi sulla prima e tre leoni sulla seconda. Sülle co- 

lonne poggia   un architrave lisdo con cimasa. Su di questa si e- 

leva per tre lati il parapetto, decorato di base e di cimasa, Tre 

Statuette decorano il fronte principalc sulla verticale delle colon- 

ne , e altre due decorano i soli cantonali del fronte opposto. Tra 

queste Statuette vi sono dei fondati decorati di sculture o di mu- 

saici, o di sculture e musaici insieme. Come  vedesi,   il tipo di 
questi   amboni   ha   strettissima  analogia  con quello  del Duomo 
di Ravello; la differenza e solo nei cantonali, giacche in quest'ul- 

timo vi sono le coionnine e nei nostri le Statuette. 
Nella descrizione particolareggiata procederö dal basso all'alto, 

per categorie di parti. 
Sostegni--x, Leonessa di marmo — Testa a livello , rivolta 

a sinistra, chioma con punte attortigliate, notomia molto pronun- 

ziata, massime delle cosce e delle gambe. Sostiene su! dorso una 

base attico-lombarda malto schiacciata con fogÜa ad angolo o 

protezionale Per evitare ripetizioni, sappiasi una volta sola per 
scmpre ehe queste basi in tutti gli esemplari ciie descriverö sono 

ricavate dallo stesso masso di marmo della scultura ehe la sostiene. 

2, Leone di marmo—Testa a livello rivolta a sinistra, chio- 

ma sfioccata, fiocchi di pelo sul dorso delle cosce e delle gambe. 

Sostiene una base attico-lombarda a tre tori e meno schiacciata 

della prima, con foglie protezionaU. 
3, Leonessa poppante— Uno dei leoncini poppanti vedesi ancora 

dal lato sinistro, mcnire dell'altro son nmaste soltanto le zampe 

anteriori attaccate alla pancia della leonessa; lesta a livello guardante 
di fronte, notomia spiccata senza pelo sul dorso delle cosce e delle 
anmbe come al numero i; chioma sfioccata leggermente senza av- 

vol^^imentl alle punte; base attico-lombarda come al numero i , 

ma Invcce di foglia protezionale vi sono scolpite delle tartarughe. 

Tutte e tre  queste  sculture  hanno  per   base  uno  zoccolo 

deilo stesso marmo lungo met. 065, e sono dcUo  stesso   Stile. 
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^, 5, 6, Piedistalli quadrangolari moderni con b.ise, dado c ca- 

pitello. 

13 e 15, Grifi — II primo piü basso e piu corto , il secondo 

piü alto e piü lungo; il primo ha la barba sotto il mento, conie 

quella delle capre, scendente lungo il petto, 11 secoado V ha tron- 
ca piü simile a quella delle capre; il primo ha le nervaturc dcUe 

gambe appena accennate, il secondo le ha piü profondamente 

scolpite come le flilangi dei piedi; in altri termini sono di diver- 

sa fattura. Le basi attico-lombarde sono per6 alquanto simiglianti, 

ed entrambe hanno degli animali agli angoH iavece della foglia 
di protezione; due volte per ognuna vi e una testa di arJctc. Le 

teste di questi grifi, alquarjto levate in alto, sl guardano, essendo 

Tu na rivolta a sinistra e l'aitra a destra. 

14, Leone— 
Testa a livello, 
guardante di 
fronte, cliioma 
sfioccata c o n 

punte attorti- 
gliate , pell a 

fiocchi, con bu- 
ch! al trapano, 

sul dorso delle 
gambe e delle 

cosce, bocca e 
dentiera appe- 

na accennate , 

zampe rettan- 
golari, queste 

e quelle di una 

tecnica molto 

elementare e 

FIG.   iS. rozza; per cui 

a prima giunta qucsto  leonc apparisce di aliro stile dei tre pri- 

mi dcscritti. 

16, Leone — Testa a livello, volra a sinistra moko allungata, 

imitante piuttosto quella di un canc, chiomu sfioccata, con pelo 
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sul dorso delle gambe e delle cosce, zampe alquanto perfette. La 

tecnica generale e diversa da quella dei precedenti leoiil. La base 
attico-Iombarda e simile alla 14, ma al posto della foglia protezionale 

vedesi una testa orccchiuta, alquanto simlgliantc a quella d'asino. 

17, Leone — In tutto identico al 14. 
18, Leone —Testa volta aU'insü, a deslra, con fauci spalancate 

e lingua rovesciata al di fuori; chloma con punte attortigÜate , 

pelo sul dorso deüe gambe e delle cosce, notomia alquanto im- 

perfetta. Sul dorso invece della solita base attica porta una spc- 

C!C di sclla, con fascia larga passante per disotto la pancia. Su di 

questa sella, di un sol pezzo , si ele^-a una rozza base. Questo 

leone b di tecnica e stile differenti. 
Cohnne—i, Colonna di granito bigio scuro presa da mo- 

numenti piii antichi, 
2, Colonna di marmo bianco con scannellature verticali e a 

spira, le quali ora son vuote , ma un tempo erano decorate di 

musalco. Questa colonna e coeva del leone ehe la sostiene. 

3, Colonna identica alla i. 
4, 5 e 6, Colonne moderne lisce di marmo bianco. 

13  e  15, Colonne identiche alle  i  e 5. 
14, Colonna identica alla 2, meno le scannellature, ehe sono 

a zig-zag. 
16, Colonna identica alla 2 e 14, ma scannellata ad elica con 

capitello identico al 2. 
17, Id. id- con scannellature a traliccio diagonale (fig. 20) , 

ehe prima era ripieno a musaico. 
18, Id. id. con lavoro a traliccio e cassettoni a croce greca. 

CapiteUi ~ i, 2 e 3, rappresentati rlspettivamente dalle figu- 

re 17, 18 e 19 (vedi pure Tav. LXII). Dei loro particolari, della 

cleganza del loro disegno e della loro tecnica accurata c inutile 

discorrere, bastando i disegni delle sudctte figure a dimostrarlo. 

14, (fig. 21), 15, 16, 17, (fig. 20) e 18, elegant! come i pri- 

mi, massimamente il 14 (fig. 21). 
Questi Otto capltelli sono di un solo stüe, e della stessa ma- 

no ehe lavorö le colonne di marmo intagliate e i leoni i, 2 e 3. 

• 13) (fig- 22) Capitello ehe si discosta dagli otto precedenti per 

disegno, per stile e per tecnica. Su di un fregio di foglioUne si 
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eleva, con diametro molto maggiore , una ghirlanda di rosette 

congiuute da im nastro. Questo festonc sosticne otto figurc uma- 

nCj le quali con un piede premono sa di esso e con TaUro pun- 

tato coritro ropposto del compagno fanno sforzo di tirarsi 1' un 

l'altro, niediaute un canape ehe stringono con una mano, mentre 

Taltra si tengono stretta Tun l'altro a coppie. II marmo di questo 
capitello e pur 

differcntc da 

quello degli al- 

tri. Qucste fi- 

gurenanc, qua- 
si in caricatu- 

ra, con grosse 

teste con una 
specie di cuffia, 
con faccioni 
grossi e tondi 

burlcschi,ricor- 

dano sculture 
antcriori di un 

sccolo almeno 

agii altrl capi- 

telli. 

4, 5 e 6, ca- 
pitclli moderni, 

a gemme , di 
marmo bianco. 

Archiirave 
e chnasa —L'ar- 

chitrave ehe poggia sopra i descritti capitelli e piano (Tav. LXII, 
LXIII, LXIV e LXV), come nel pulpito del Duomo di Ravello. 

Anticamente questo architrave era decorato con una fascia di mu- 

saico, ma ora e soltanto dipinto, forse con !o stesso disegno di 

quello. Cio si deve ai restauri, di alcuno dei quaÜ si conserva 

ricordo nel libro delle spese fatte dall'Arcivescovo Orsini '. 

' Ai'cfaivio Metropolitano. 
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La cimasa, formata di gola rovescia molto rigonfia, da scam- 

biarsi per un ovolo, e di pianetto , gira per trc lati  di   ciascun 

ambone; perö la porzione liscia 4 - 6 alle spalle dell'ambone de- 

stro e moderna. L'ornato, con molto rilievo, suUe porziöni anti- 

ehe e formato avvicendatamente  di  doppia foglia e di palmetta 

trilobate con ligamenti fra loro. Solo sul fronte principale 13-15 
deirambone sinistro si nota di particolare ehe al posto della pal- 

metta trilobate  avvicendatamente con essa vi e scolpito  un am- 

male: a partire da 15 vi sono un gallo, un cane, una vaccalat' 
tante col suo vitelüno, un'upupa , un maiale , un uccelletto bec- 

cante, un cigno con testa bassa, quasi bevcsse, cd una capra, tutti 

rivolti verso  15. AgÜ estremi, sul fronte della rivolta vi b scol- 

pita una faccia umana. £ a considerare ehe, sebbcne questa ci- 

masa presenti le descritte sculture di animali, a   diffcrenza delle 

altre , pur tuttavia e della stessa epoca , imperocchc sul laterale 

15-1^, ehe t costituito in parte dallo stesso pezzo di pietra ehe 

forma l'arcotrave i3-i5,non si vedono piü questi animali, ma bens'i 

vi e riprodotto lo stesso disegno ehe nelle altre. Per la quäl cosa e 

a ritenersi ehe questo sia stato un semplice Capriccio dell'artista. 

Parapetti — Quesü eircondano solo tre lati di ciascun ambone, 

esscndovi nel quarto la seala di ascesa ad essi e il riparo deirultima 
colonna della nave. Essi, come si disse, son formati di tre statue 

sul fronte principale , in corrispondenza delle eolonne, e di due 
fondati; di due statue, in corrispondenza delle eolonne d'angolo, 

c di due fondati suUa faccia apposta; di due fondati sul laterale del 

l'ambone dcstro e di un sol fondato su! laterale di quello sinistro. 

La base dei parapetti , girante  pure sotto le Statuette , con 

cinquc faece di un prisma ottagonale, e formata di zoceolo, gola 
diritta e ovolo. II primo ha un musaieo a elica in un eassettone 

bislungo cireondato di fusarolo liseio. II quäle musaieo si riproduce 

pure in tuni i cassettoni o formelle delle flicce dei prismi sotto 

le Statuette. La gola e 1' ovolo sono intagliati nello Stile romano. 
La cimasa e formata dl fusarolo intagliato, di pieeolo listello 

liseio, di gola rovescia poco  aggettante intagliata   con palmette 

a foglioline quasi filiformi , e di  pianetto liseio.   Come la base , 

essa gira anche suUe Statuette seeondo lo stesso prisma; ma con 

questa particolaritä, ehe al di sotto presenta un archetto trilobate 



TAV. LXIV. 

g- 

u 

c; 

E:: 

4 





ÖELLACHIESA CATTEÜRAtE DI BEKEVENTO 4)7 

a sesto accuto per ogni faccia del prlsma con piccolo musaico 

nel brcve timpano. Q.uesti arcllctti con la superiore cimasa for- 

mano una spec'ie di baldacchino di finimcnto alla statiietta. A ri- 
dossodella quä- 
le, meno Ic ec- 
cczioni ehe ri- 
levcr6 a parte, 
i due bordi c- 
stremi verticari 
sono decorati 

di una gola di- 
ritta ornata nel- 
lo Stile romano. 

I fondati, 

d' ordinario , 

hanno una fa- 
scia liscia in gi- 
ro, poi una go- 

la c un fiisarolo 

intagliati nello 
Stile romano, 
poi un'altra fa- 

scia liscia nel 

piano piü rien- 
trante,indiuna FiG    20. 

fascia in quadrato o in rcttangolo di musaico, c in mezzo di esso 
per lo piü una scultura. Le particolariü di ciascun fondato ve- 

dremo   separatamente per ognuno. 
Foudati da parapetti ~-j c 12, Questi due fondati (Tav. 

LXri) hanno qualche cosa di spedale, per cui bisogna occupar- 

sene pria degli altri. II fondato 7 (Tav. LXIV), oltre alle gcne- 
ralitA gid fatte conoscere per tutti gli altri, presenta, scolpito in 

alto rilievo, Cristo in croce, inchiodato con quattro chiodi, uuo 

per ciascun dei piedi e delle mani. Alla testa della croce vi e la 

solita cartella con le iniziali I. N. R- I, e ai piedi una testa di 

morto rovescia sulla faccia destra. Un musaico circonda la croce. 

A fianco, suUa destra, scolpito pure in alto rilievo vedesi ingi- 
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nocchiato un uomo in abito d;i frate con chioma lunga inanellata 
alla base; egli e con le mani ginnte in atto di preghiera. Dall'an- 
golo superiore della seconda fascia sin sopra il campo di mezzo 
della scultura vedesi incisa la seguente iscrizione, in caratteri 
franco-galli, ehe do, pcro, in mancanza di essi, in caratteri latini: 

H'. OP'. SCVLPTV. STRX. 
n   n 

Sie. ÜRDIE 

NTTV! D' MO 

TEFOTE 
NICOL' H' 
GENVFL 
EX'. 

La quäle si traduce: 
« Hoc opus sculplum struxit sie ordine conlunctum de Mou- 

leforte Nicolaus hie genuflcxusn. 
Donde appare ehe l'uomo orante, vestito da frate, rappre- 

senti l'autore dcl monumento. Nt ciö bastando, egli ha scolpito 
in rilievo sul quadro di sinistra, 12, quest'altra iscrizione, ehe 
do pure in caratteri latini: 

HOC OP' EGREGIV 
NICOLAV GELTE 
CECIDIT _ 
VIRGINI' AD LAVDE 
CVr TVTAMINE 
FIDIT. ANNO. 
D. M. CCC. XL 
INDICTOE. X. 

Che si legge: 
(t Hoc Opus cgregium Kicolaus celte cecidit Virglnis ad lau- 

dem cuius tutaminc fidit. Anno D. M   CCC. XL Indictione X '». 

' Pare che rindiziona sia errata, giacche in quell' anno si avea !a indi- 
Ziono 9, sia facendo io il calcolo, sia tenendo presente il cakolo delle ia- 
dizioni di fghelli (Italia Sacra, Tom. X, pag. 071). 
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Da questa sappiiimo aiiche h data del munuiiiento. 
8. Questo fondato invece del musaico ha im facsimile dipinto. 
II. Fondato  liscio   senza  riquadri a musaico; Invece vi sono 

delle fasce o bände di musaico messe a caso, senza ordine, e per 
breve tratto, anzi ehe per tutta la lunghezza del fondato. 

9. Riquadratura di musaico, diritta nel tratn orizzontali, e nei 
verticali formata dl due tratti rettillnei agli estrcmi e di due a 
cerchi tangenti nel mezzo. Nel campo vi h un grosso acanto scol- 
pito in alto rilievo con fiorl. 

10. Riquadratura dl musaico formato dl fascia sempllce nei 
tratti orizzontali, e di doppia fascia nei verticali; in qucst'uUIma 
vi son due cerchi staccati per banda. Campo liscio; ehe perö la- 
scia scorgere esserne stata mandata via la scultura. 

19. (Tav. LXIII e LXV). Riquadratura con larga fascia dl mu- 
saico; nel campo un rosone quadrato in alto riüevo. 

20. (Tav. LXIII e LXV). Riquadratura rettangolare di musai- 
co , e nel campo una giarra in alto rilievo con un gigllo sboc- 
ciato, e un altro giglio rovescio dall'alto non per anco sbucciato. 
Nella fascia tra il musaico e la scorniciatura vi sono incise que- 

ste parole: 

AVE. M. G. PLEN. DO'. TECV. 

ehe sono l'annunzio ehe rivolge TAngelo Gabriele alla Verginc. 
21. Riquadratura dlpinta riproducente 1'antico musaico; nel 

campo un rosone quadrato in alto rilievo. 
22. Riquadratura con fascia di musaico girante a guisa di me- 

andro; rosone tondo ad alto rilievo nel campo. 
23 e 24. Una sola lastra di marmo, per eccezione, forma tutto 

il fondato di un sol piano. Una sola fascia di musaico, dlvlsa 
verticalmente nel mezzo, forma i due riquadri; nel campo di cssi 

son due rosoni tondi ad alto rilievo. 
£ a notare ehe , meno 1' ultimo descritto (22-23), tuttl gli 

altri fondati, delle facce laterali 11 e 12 e delle facce postiche 9 
e 10, 21 e 32, son formati di due pezzi completi dl scornicia- 
tura. Pero tra le due scornlclature contigue verticali evvi un sol 
listeüo, ossia una fasciollna scmplice, vcdendosi tagliata quella 
ehe si apparteneva ad uno dei due pezzi. 
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Stataelle — i. (T^iv. LXII c LXIV) S. Bartolomeo Apostolo, 

come si legge pure sul fronte dell'abaco del baldacchino. Ha nella 

destra il solito coltello. Qucsta statuetta e alquanto tozza e di 
una tecnica alquanto rozza. Le due gole verticali ai lembi della 

spallicra ehe fa da nicchio son liscc. I fusaroli intagliati del bal- 

dacchino sono piü grossl e meno ovali ehe non sicno in gcnc- 

rale gli altri. 
2. (Tav. LXII e LXIV). La Madonna col bambino , di stilc 

affatto identica a!la precedente. La Madonna tiene nella destra 

una specie di pomo ehe offre al bambino, il quäle con viso sor- 

ridente e chioma inanellata ha nella sinistra un roUo e con la 

destra schcrza con la corona ehe ha in testa la Madre. 
3. (Tav. LXII c LXIV). S, Gennaro. £ di siile raolto diverse 

dalle due giA descritte. £ assai piü snclla delle due prime Sta- 
tuette , con la testa piü piccola, piü proporzionata al corpo. II 

pUnto della base e per i due terzi inferiori piü antico , mentre 

l'altro tcrzo e ricavato dalla pietra della statuetta, 
Saliti al pulpito, alle spalle di questa statuetta vedesi un pi- 

lastrino, fcrmato di una pietra a parte. Esso ha base e cimasa 

decorati identicamente a quelle dei parapetti. Su due fronti pre- 
senta le tracce dell'incavo ehe conteneva il musaico. Sul canto- 

nale ehe formano queste due facce vedesi ineassata una colonni- 

na ad elica, intagliata, eome le descritte colonne di sostegno dei 

pulpiti. £ sormontata da una statuetta appena aecennata , di cui 

perö ben distinguonsi le vesti e i piedi. £ certo ehe questo pi- 

lastrino fiiceva da cantonale presse la scaletta di ascesa all'ambo- 

ne, e dove ora trovasi e messo con evidente ripiego. 

4. S. Giovanni Evangelista. Di stile identico ai S. Bartolomeo 

e alla Madonna giä descritti, i e 2. 
6. S. Matteo Evangelista. Sebbene un tantino meno tozza , 6 

dello stesso stile di S. Giovanni e di S. Bartolomeo; e, come que- 

sto, ha le gole verticali dei bordi della spalliera lisce. Alle spalle 
di questa statua , a sinistra , evvi una sfettatura, alquanto spor- 

gente (o'".i2) da! vivo del fondaio ir, la quäle fa vedere ehe un 

tempo l'attacco doveva esser differente dall'attaceo attuale di que- 

ste Statuette con i fondati del parapetto. Anche il fusarolo e la 

gola intagliata accennano a questo divcrso attaeco, 
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15. (Tav. LXIII e LXV). S. Pietro. fi dcllo stcsso stile di S. 

Gennaro. II plinto di qucsta statuetta (Tav. LXV) manca della 

solita formolla 

f»^-?spF^^'F3?^^!?|^^^|   con   musaico , 

essendo forma- 
toinvecedidue 

pczzi soprap- 

postl, dei quali 
ilsLipcrioresol- 
tantocricavato 

dalla stessa pie- 

tra della sta- 
tuetta. Rgli ha 
ncUa dostra Ic 

sollte chiavi. 
14.  (Tav. 

LXIII c LXV). 

L' Angelo Ga- 

briele, rivolto 
sul fianco sint- 

stro, in atto dl 
fare alla Vergi- 

no, ehe e a si- 
nistra,!'Annun- 

ciazionc solen- 
ne, espressa con le lettorc incise sul qiiadro ehe 11 separa. Esso 

con la sinistra trattiene Ic vestl e con la dcstra, ora rotta, aecen- 

nava alla Vergine. 
15. La Vergine. Ella con la destra risponde sorpresa airannunzio 

inaspetrato, e con la sinistra trattiene un Hbro, fermato con borchie. 
Tanto Ella ehe 1'Angelo sono disegnati, modellati e scolpiti 

con rara eleganza di Stile, per cui appariscono di scalpello diver- 

so da quello ehe scolpi il S. Gennaro e il S. Pietro. La prima 

spira dal volto un' aura di verginiti e di pudicizia sorprendente; 

e con le proporzioni e Y atteggiamento della persona e con la 

fattura e i! panneggiamento delle vesti dimostra una grazia tuita 

particolare. La gola dol bordo sinistro della spalliera h Üscio. 

FIG.  21. 
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16. S. B.irbato. £ di Stile identlco alle statue i, 2,4, 6. E toz- 

zo; ha sul capo !a mitria conica; e vestito alla greca; rcgge con 

la sinistra il pastorale sormontato da croce sopra una palla; e bc- 

nedice alla maniera greca. Le gole del bordi vcrticaii dclla spal- 

licra souo lisci. 
18. S. Paolo Apostolo. £ dello stesso Stile della precedente. 

Una osservazione ancora per tiitte queste Statuette. E a no- 

tare ehe neüa base delle sei Statuette piü antiche Tovolo c inta- 

gliato di forma piü arrotondata, e la freccia e appena accennata; 

raentre in quelle delle altre meno antiche l'ovolo termina quast 
a punta , e la freccia e spiccatamente lavorata ,   con gli  attacchi 

al guscio dell'ovolo. 
Queste Statuette adunque devonsi dividere in trc gruppi, sei 

ncl primo, le i, 2, 4, 6, 16, 18, due nel secondo, le 3 e 13, e 

due nel terzo, le  14 e  15. 
Abbiamo pur visto ehe i sostegni delle colonne sono di di- 

versa natura e di diverso stile: i leoni e le lionesse i, 2 e 3 son 

di uno Stile, i leoni 14 e 17 di un altro, quelH 16 e 18 aiquan- 

to differenti ancora, i grlfi 13 e 15 diversi tra loro, e di stile 

differente dai cennati leoni; i piedistalli 4, 5 ^ 6 son moderni; 
ehe delle colonne cinque sono di uno stile, le 2, 14, 16, 17 e 

18, quattro son di granito, le i, 3, 13 c 15, e tre sono moder- 

ne, le 4, 5 e 6; ehe dei capitelli otto sono di uno stile, i, 2, 3, 

14, 15, 16, 17 e 18, uno, il 13, e di stile piü antico, tre sono 

moderni, 4, 5 e 6. 
Questa diversitA di stili in due amboni, ehe a prima giunta 

sembrano di una composizione di getto , lascia giä intravedere 

ehe questi abblano avute varie vieende. 
Innanzi tutto l'artista ehe 11 compose prese del materiale da 

monumenti simiglianti di epoca anteriore , per lo meno i due 

grifi e i leoni 14, 16, 17 e 18. Poi sembra abbia prese le sei 

Statuette del primo gruppo i, 2, 4, 6, 16 e 18 e il eapitello 13. 

Egli^ dopo eio, compose l'opera con 1 sudetti materiali e con i 

suoi elementi, dei quali avanzano: tre leoni, i, 2 e 3; cinque co- 

lonne, 2, 14, 16, 17 e 18; Otto capitelli, i, 2, 3, 14, 15, 16, 17 

e 18; e quasi tutti parapeiti, meno le Statuette 3, 13, 14 e 15, 

e meno pochi pezzi di cornice. 
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E ehe l'autore non abbia fatt.i l'opcra di gctto, parmi deri- 

vare , oltre ehe dalla tecnica e dallo  stile dift'erenti  delle  varie 

membra, rnchc 
dal SLio dirc : 
« Hoc opus scul- 

ptum struxlt sie 
online coniuiic- 
tiiin de Montc- 
forte Nicolaus 
hie gcnuflexiis. 
Dunque egli,pa- 
ragonando quasi 

r Opera sua ad 

ahra antcnore , 
cper volerei tra- 

mandare ehe c- 
gll fosse stato, 
piu ehe un rc- 

stauratore , i 1 
eompositore^ma 

non mai l'auto- 

re di tuttc le 

parti di essa, ei 

ha laseiato inci- 

so   sul   marrao 

averla egii composta con quest'ordine. 
Ma egli compose due amboni , o un solo , piü grande di 

ciascuno degli altri? 

Pria di tutto riflettasi ehe cgli in tutte e duc le iscrizioni ci 

paria di una sola opera in numero sjngolare: Hoc opus sciilptuin, 

ed Hoc Opus egregium. Se fossero State due le opere, si sarebbe 
espresso in plurale. Ne puö intendersi ehe abbia messe quelle iseri- 

zioni una per parte ai due amboni, e ehe poi in proeesso di tempo 

sieno State riunite in un solo; imperoeehe esse non sono identi- 

che, ne possono attribuirsi a due amboni isolati, essendovi notizie 

in una, ehe mancano nell'altra, essendo, oltre al nome dell'au- 

tore, indieata la patria di lui in una, e neil'altra la data* deÜ'opera, 

t-IÜ.   22. 
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Sanpiamo, di piü, ehe nel 1577 esistev.1 im solo ambone nel-  _ 

h nave maggiore, a sinistra del coro. 
Rohault de Fleury ' avverti ehe Nicola da Monteforte al 1311 

rlmaneggi6 Topera, notando solo ehe vi fosse qualche elcmento 

romanzOj ma non andö oltre. E non vi sarebbe potuto andare , 

giacche egli ha scritto forse su di iina fotografia, e tenendo pre- 

sentc il Salazaro -. 
Tanto e vero cio ehe ritiene si tratti di un solo ambone , 

quello sinistro ; e scrive: « celui da Binevent qut fut rimanie ä 

« la fin du XIII (e il XIV invece) siecle , mais dout les lions 
(( et les parties inferieures sont de l'epoque romane ^; e piii ap- 

« presso: Noiis avons deja parli^ de l'ambon de B^n^vent, dout 
{< les parties införieures uous paraissent romanes , mais qul fut 

ff restaure plus tard. Les Ornaments des parapets , les statuettes 

« qui les dc'corent, les colonnes ornces de mosaiques, appartien- 

« nent A cette seconde 6poque, on y lit ces inseriptions * », ehe 

son quelle da me giA descritte. Egli, come vedesi, ha creduto ehe 

vi fosse un solo ambone attualmente , e non ha potuto distin- 
guere con molta esattezza eome ho distinte io anche le parti 

dei parapetti non spettanti a Nicola da Monteforte. Tanto meno 

poi egli , il Rohault de Fleury, ha potuto accorgersi ehe i due 

amboni di oggi abbiano un tempo forniato un solo , per opera 

sempre di Nicola da Monteforte. Chi li dlvise in due non sap- 

piamo ; ma con molta probabilitä dovette questo avvenire sotto 
TArcivescovato di Arigonio, avendo egli tolto il coro da mezzo 

alla nave maggiore, come vedemmo , e quindi riienuto ehe un 

solo ambone la in mezzo non fosse cosa piü armonizzante. Cer- 

tamente, se ciö accadde, non fu opera saggia. 

Chi fu questo Nicola da Monteforte? Non mi c riuseito sa- 

pere. Probabümente , a giudicar dalla tonaca ehe vcste , fu un 

frate artista, eome se ne ebbero meravigliosi esempü in quei pe- 

riodo, e piü nei secoli anteriori. La patria di lui fu Monteforte; 

' Ch. Rohault de Fleury, La Messe, etudus archeologiquos sui- les Mo- 
numenles, Paris V. A. Moi-et et C. pai-ta   , pag. 41 0 "jö e Tav. CXCYIII. 

* Op. cit. del Salazaro, pag. 69, parte I. 

' Op. cit. pag. 41. 
* Op. cit. pag. 55. 
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prohabilinente Montcforte Irpino, paese a pöchi cliilometri da 

Benevento, e dclhi scuola, se non disccpolo, di Nicola da Foggia, 

autore del pulpito del Duonio di Ravello, anno 1272 ', ehe e dello 
stesso tipo di questi di Benevento. 

E degno di nota ehe neH'anno 1311, cui rimonta I'opera di 
qucsto Nicola da Montcforte, cra qul Arcivescovo Monaldo Mo- 

naideschi da Orvicto, Minorita -. Ora e facile ehe egli abbia 

commessa Topera a qualche monaco del suo ordiiie. Questo Ar- 

civescovo c ricordato pure tra quelli ehe intervennero alla so- 

lenne funzione deÜa posa della prima pietra della basiliea di S. 

Maria del Fiore in Firenze \ Si deve giudicare da questo fatto 

e dair aver mostrato grande intcresse per la cattedrale e per la 

basiliea di S. Bartolomeo in questa eittä ehe egli sia stato un 

uomo nioito inteudente di arte, e di essa appassionato, poiche il 

gusto delle opere rivela quasi seniprc qucllo del committeiite. 

Abbiamo visto ehe al eentro dci fronte prineipale dell' am- 

bone sinistro (Tav. LXIV) vi sia una Madonna eol bambino, e 
ehe questi eoii la destra scherzi con la eorona ehe c sul capo 

della Madre. Ora e a sapersi ehe esiste stretta analogia tra que- 
sta Madonna e quella della Cappella della Cintola a Prato, ope- 

ra di Giovanni da Pisa, figlio di Nicola da Pisa*. La composi- 

zione generale del gruppo delle due statue'e talmente simigüanle, 

ehe non si puo Hire a meno di soffermarvisi un poco; in entram- 

be il bambino e nello identico atteggiamento, di toccare con la 
destra !a eorona in testa alla Madre, e di trattenere nella sinistra 
un cilindretto. Persino il velo ehe scende a Lei dalla testa di sotto 

la eorona ha grande analogia nelle due statue. Soltanto dove in 
quelta di Prato, di Giovanni da Pisa, la raano destra della Ma- 

donna e alquanto impacciata e la sua posa un pochetto sfor^ata ', 

in questa deH'amboue di Benevento la posa e assai piü naturale 

' Salazaro, op. cit. partu L' pag. 23, Tav. XX. 
' Saroelli, Metn. Cronol. ece. op. cit. pag. 120. 

* Illustrazione Italiana, Edit. Fi-atelli  Treves, Milano 1887,   fascic. 19 
pag. 326. 

* Vedi: Melani .\If. Scultura Italiana, Manuali Hoepli, Milano 1885, pag. 
108, fig. 15. 

* Melani, id. id. 

^5 
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e ia mano destra meglio disimpegnata. Di fatti la Madonna in 

quest' ultinia , traendo il braccio destro naturalmente di sotto il 

manto, regge nella mano im pomo , in atto di offerirlo in ma- 

niera dolce e vaga al bambino. 
Ma non e stato per notare qucste diversitä di pregi ehe ho 

richiamata qui l' attenzione del lettore su questc   duc Statuette , 

bensi per fargU trarre dal raffronto altre considerazioni di ordlne 

snperiore. Questa stretta analogia tra le due statue deve  obbli- 

garci assolutamente a pensare ehe o Tuna sia stata copia dell'al- 

ira, o ehe entrambe sieno State tratte da un altro modello. Ma, 

nell'un caso o nell'altro, e indubitato ehe la statuetta dell'ambo- 

ne di Benevento abbia preeeduta qiiella di Prato. Ho diehiarato 

cstimare ehe questa statuetta della Madonna deU'ambone sinistro 

di  Benevento sia anteriore a Nicola da Monteforte, sembrandomi 

ehe la tecniea di essa sia differente da quella eon cui e scolpito 

il bassorilievo ove c effigiato rautore. Supponcndo perö ehe sia 

anche opera di lui, sappiamo ehe sarebbe stata scolpita neiranno 

13TI. Ora la Cappella della Cintola a Prato, secondo fa inten- 

dere  Vasari ', sarebbe stata costruita dopo T anno   1312, in eui 

avvenne il furto della  Cintohi di Nostra Donna, furto ehe ispiro 
i Pratesi di far costruirc da Giovanni quella Cappella per tener- 

vela piü a! sicuro, 
Essendo dunque la statuetta del nostro anibonc anteriore a 

quella di Prato di Giovanni da Pisa, devesi pensare ehe o tutti 
e due gli autori abbiano eopiato, 0 quegli abbia copiato dal no- 

stro Nicola da Montcforte. 
Ma in tutti e due i casi c a por mente ehe vi sia stata 

stretta relazione tra gli artisti cosi dctti della Seuola Pisana e i 
nostri , quella relazione ehe finora mi sembra sia stata troppo 

trascurata dagli serittori di eose d'arte. Sceondo me la storia del- 

l'arte nostra dai seeoli barbari a dopo il mille, fino all'alba del 
rinascimento, non e stata scritta eon molta fedeltä, perche si son 

trascurati gU elementi piü essenziali, quali furono 1 prodotti ar- 

tistiei di queste nostre regioni meridionali d'Italia, dove le tra- 

dizioni dell'arte (eheeehe se ne pensi da altri) non si perderono 

* Nella Tita t)i Nicola e di Giovanni da Pisa. 
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mai, e dove esiste un corredo Ji m.iteriali   preziosissinii   per h 

storia dell'arte. Se si approfondisse ia critica scnza preconcetti, si 

provercbbe ehe di qua si diffuse il primo albore del risvcgiio ar- 

tistico per opcra- di molti scultori.   Basti   un   Nicola da Foggia , 

tanto dimenticato dagli scrittori passati, mentrc coctaiieo di Ni- 

cola da Pisa e autore di opere pregevolissimc. E Nicola da Pisa 

fu proprio di Pisa, o non fu , per contrario, della Puglta? Egli 

ciie, al dire di Vasari, aveva appresa l'arte dal Greci, non si parti 

dal litorale Adriatico con i Pisani ehe   vi  facevano commercio ? 

La moderna critica ha sollevata vivaceniente questa quistione, la 

quäle si coUega a tutto un periodo deirarte. Mi, anche indipen- 

dentemente da essa , puossi disconoscere   ehe i prodotti artlstici 

nostri dell'epoca di Nicola e di Giovanni da Pisa sieno indipen- 
denti da essi? Perche ritencre ehe solo Nicola da Pisa sia stato 
ii restauratore dell'arcc? Credo siasi camminato  troppo suUa fal- 

sariga, ripetendo centomila volte le affermazioni   degli   altri. Se 

questo e un sistema molto comodo, non c qucllo ehe si dee se- 

guire da chi vuole scrivere la storia per la veriti Ma vi ha a- 

vuto eolpa eziandio la mancanza di buone monografic illustrative 

dei singoli monumenti locali, mancanza ehe da noi quaggiü sino 

a poco tempo fa c stata quasi assoluta. Ora sono le monografie 

lücaü quelle ehe forniscono il materiale utile alla storia generale 

e alla critica. Senza di esse non si fa ehe  della  poesia , perche 

la storia dell'arte e una eatena di cui non deve mancare nessun 

aneilo per poter essere tale. E questa Italia sconosätita, eonic ben 

disse Lenormant, eostituisce la discontinuit;i di quella eatena. Al- 

Icrquando essa sarä bene studiata, e la critica ne avrd tenuti pre- 

senti i materiali artistici, si dovr;\ scrivere da capo la storia del- 
l'arte dal secolo Vlir al XIV". 

Non trasando di dire ehe mi son domandato se aleune parti 

di questi amboni non sieno state 1' opera di artefice non meri- 

dionale, stante pure la coincidenza ehe furono composte sotto 

TArcivescovato di Monaldo dei Monaldcsehi di Orvieto, intervc- 

nuco, come dissi, alla inaugurazione deHMnizio del tempio di S. 

Maria del Fiore in Firenze; ma sono stato persuaso del contrario 

oltre ehe da tutte le ragioni di sopra espresse nel corso di que- 

sto enpo , da! considerare ehe il tipo di questi  duc   amboni  sia 
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troppo simigliaiite a quello deH'anibone del Duomo di Ravello, 

Opera di Nicola da Foggia; e ehe i capitelli ehe vedonsi in essi 

abbiano riscontro in altri ehe vedonsi da noi. Conservo un ca- 

pitello, rcgalaiomi dali'cgrcgio amico Marchese Onofrio De Si- 

mone , ehe ncHa parte superiore e identieo al eapitello della fi- 

gura 17. Ho voluto aggiungere qiiesto flitto ai tanti altri per 

provare scmpre piü ehe qui da noi valenti artisti sieno stari in 

queH'epoca , capaei di darci seulture cosi brave eome queste dei 

due amboni. I cui eapitelH , oltre ad una eleganza straordinaria 
di disegno , sono lavorati con una tecnica perfetta. E il largo 

panneggiare delle Statuette non dimostra un' arte di molto pro- 
gredlta? 

A proposito di esse , sento il debito di aggiungere ancora 

alire ossetvazioni. lo le distinguei in tre gruppi, mettendone nel 

primo piu antieo sei, S. Bartoloraeo , la Madonna eol bambino, 
S. Giovanni, S Matteo, S. Barbato e S. Paolo, due nel secondo, 

la Vergine della SS. Annunziazione e l'Arcangelo Gabriele e due 

nel terzo, S. Pietro e S. Gennaro. Le sei prim^ io penso sieno 

anteriori a Nicola da Montcforte , notando ehe il disegno e la 

tecnica eon cui sono eondotte sieno difFerenti dalle seulture del 

fondato dove c Cristo in croce e 1' autore istesso in ginocchio. 

Per contrario mi sembrano delio stesso stÜe di qucst' uitirae la 
Vergine Annunziata c TArcangeio Gabriele. Le ultime due statuc 

sarebbero State seolpite, secondo me, allorquando l'unico ambone 

della navc maggiore fu scisso in due, perehc altrimenti sarebbe- 

ro mancate le due statue»a completare il numero di dieci biso- 
gnevole per IVsatta curitmia. 

Mi sono ingegnato di poter intendere quäle sia stata la for- 

ma dell'unico ambone primitive e quäle quella deH'ambone eom- 

posto da Nicola da Monteforte, c mi e sembrato poter intuire 

ehe la forma primitiva sia stata retrangolare con sei eolonne e 
con le sei Statuette piü vetuste , e la forma data da Nicola da 

Monteforte sia stata probabilmente ottagonale , con quattro lati 

piü lunghi e quattro piü corti, al quäle oggetto sarebbero ser- 

vjte le altre due Statuette aggiunte deU'Annunciazione. 
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5.   COLONNA   DFL   CKRF.O   PASQUALE 

A sfnistra dell'ambone di sinistra (T:iv. LXIÜ) .s'innaiza iina 
bclla colonna dcl cereo pa.squale, conte vedesi in altri escmpii di 

amboni. Essa si compone di iino zoccolo moderno, di un picdi- 

stallo (di un so! pezzo con la base delhi colonna) e del fusto. 

Piedistallo ~ Sopni un plinto quadrato, dccorato di quattro 
rosoni ai qu.ittro angoli della faccia orizzontale, poggia una gola 

molto piana; e al di dentro di essa un fusarolo intagÜato circon- 
da rimoscapo di un cilindro. Quattro figurc di uomini, di rutto 

rilievo, due imberbe e due barbute, si elevano dal plinto, ed ad- 
dossandosi al cilindro sostcngono con gli omeri e con le man! 

un'altra base formata di plinto, piccolo toro e gola rovescia. Que- 

st'ultinia e decorata alternataniente di fogÜe d'acanto e di foglie 

d'acqua. Sui quattru angoli del plinto al posto della solita foglia 
protezion.ile sono scolpiti quattro animaii, ora perö poco ricono- 

scibiü. La tecnica e lo stile di questo piedistallo sono molto dif- 
fercnti dalla tecnica c dalio stile del fusto della colonna. 

Fiislo — Esso si compone  di   due   pezzi ,   interrotti   da   tre 

membrature di maggior diametro : le due   estreme   a   tronco di 

cono rovescio  ornate ,   quella   di sotto  di   fogüa  di quercia con 

ghiande , come quelle   della   base   dei   parapetti   degü   amboni , 

quella di sopra di foglie d'acanto e la mcdia di fornia cllindrica 

con fascia di marmo colorato, al cui posto un tcmpo doveva es- 

sere il musaico. Perö tanto il pezzo inferiore , ehe quello supc- 

riore della colonna si possono considerare come riuniti, essendo 

iJeniica c continua   la  decorazlone   di   entrambi.   Dali'Imoscapo 

liscio per fino al sommo scapo, sul quäle poggia l'astragalo , si 

svolgono intorno al tusto, ieggermente elicoidiche, quattro fasce 

ornate di vario fioram» ad alto rilievo, alternato da quattro scan- 

nellaturc , nelle quali ora vcdcsi  una larga fascia  con] filcttatura 

ai bordi di marmi colorati, ma un tcmpo eravi il musaico. L'or- 
nato delle fasce comincia da piede con la scuitura di un animale' 

fant.istico, cioe col corpo ed  i pledi di- uccello^ con la tesM e la 

coda di coccodrillo; e si svolge a vlticci  ed a fogliami in modo 

vario nelle quattro fasce. In una di ess;   sono   scolpiti   ira i vi- 
ticci alcuni uccelletti ed un topolino. 
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Intorno al listello deirimoscapo c incisa la segucnte iscrizione: 

RESTAVRATA ANXO MDCCVII. 

Lo Stile del fusto di questa colonna sembra iJcntico a quello 
dclle parti piü antiche degli amboni. 



CAPO VIII. 
DEL CASTELLO MEDIOEVALE 

I.   DüLLA   SUA   ORIGINE  E   DELLE  SUE  VICISSITUDINI 

ATTRAVERSO   VARIl   SHCOLI   SINO   AL   PRESLNTE 

I Rettori Pontificii ', ehe cbbero il governo civile di Bene- 
vento appena cessato il dominio Longobardo , con !a morte del 
Principe Landolfo VI. neiranno 1077 ^, presero stanza nel Palaz- 

zo dei Piincipi Longobardi ^ fondato da Arechi sul largo detto 

oggi Piano di Corle *. Qucsto paiazzo ospitö molti Pontefici, fra cui 
Ultimo nel 1272 Grcgorio X •\ Dopo quell'epoca and6 assal in 

rovina, finchc fu distrutto da non riraanerne piu vestigia. £ fa- 

cile supporre ehe neue molte Insurrezioni del popolo Beneven- 

tano contro 1 Rettori 1' edifizio sia stato danneggiato per modo 

da rovinare indi a non molio completamente. Egli e certo ehe 

si era reso   affatto   Inslcuro  per i Rettori , i quali, come   narra 

' I Rettori rappi-esetitavaco in Benevento rautoritä civile, menti-e il Ve- 
scovo nei primi tempi e di poi 1' Areirescovo rappresentarano la Ecclaaia- 
stica. Quelli dalla metä del XV secolo si denominarono iQ prosieguo Gover- 
natoi'i (Borgia, op. cit. tom. II. pag. 199), e nogli Ultimi tempi, piü prosaimi 
a Doi, Pelegati Apostolici. 

* Saroelli, Mom. Cronol. pag. 84 e 85. 
^ Stefano Borgia, op. cit. parte II. pag. 105. 
* Idem Idem parte I. pag. 98 in nota; e vedi pag. 360 di quesfopara. 
' Idem Idem parto II. pag. 157 e 158. 
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Falcone Beneventano, piü volte nel diiodecimo secolo furono Co- 

siretti fugglrsene, e ricoverarsi nel Monastero di S. Sofia '. 

Cresciute ancora piü le ribellioni contro i Rettori sotto Pa- 

pa Giovanni XXII, questi, per dare loro piü sicuro alloggio, cou 

Ictterc spedite da Avignone ncU'Ottobre del 1321 al Rettorc di 
Benevento Guglielnio de Balaeto , ordinö la costriizlone del Ca- 

stello, contiguo al Monastero di S. Maria di Porta Somma delle 

Monache Benedettine, facendo trasferire queste neH'altro Mona- 

stero di S. Pietro -. 
Come vedemmo \ della Chiesa di S. Maria di Porta Somma 

trovasi menzione nel Diploma delle concessioni di Arechi al Mo- 

nastero di S. Sofia, dicendosi ivl: <( Seit et ecdesiam Sande Marie, 

qnc sita est intra dnas vias foras ante portam Suvunam , cnm pro 
pria hrra sna, qtie äkititr Dominica, per hos fines de capite usque 

ad ipsam Eccksiam habet passus sedicim, de iino lalere via, et de alio 
latere tisque aVia via in iiitegnim monasterio Sande Sofie concessimiis 

possidendum ' ». Appare da questo docLimento ehe non sia esistito 

a quell'epoca 11 Monastero delle Benedettine contiguo alla Cbiesa, 

perche altrimenti se ne sarebbe fatta menzione. E appare pure 
ehe al tempo di Arechi dove ora sta il Castello sia stata la terra 

propria della Chiesa stessa, e quindi non vi sia esistito alcun for- 

tilizio. II Monastero dovette esser costruito in epoca posteriore; 

certo esisteva perö al 1121, perche ai 4 di Aprile di quell'anno 

dairArcivescovo Roffrido, con Tintervento degli Abati di S. Sofia 
e di S. Modesto % vi fu consacrata Abbatessa Betelem , figlia di 

Gerardo conte di Grcci , eletta dalle Monache in surrogazione 

della defunta Lavjnia ^ 
La ubicazione della Chiesa appare meglio determinata dalla 

' Vetli pure Borgia, op. cit. pai-te II. pag. 193 e seg. 
» id. id. parte II. pag.  188 a 193. Yedi ivi i docu- 

oienti. 
' Pag. 290 di quest'opera. 
* Borgia, op. cit. tora. I. pag. 30t. 
^ Questi Abati erano: il prlmo Giovanni il Grammatieo, di cui ho giä 

fatto ricordo, parlando di S. Sofia, e il secondo Rachisio (Vetli Manos. cit. 
Benevento Sacra di GioT. de Nlcastro, pag. 346 e seg.). 

" Manoscriito citato suUe Chiese Parroccliiali di Benevento. 
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iQastello di ^snsvento ~~ Lato sstteathonale. 
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Jescrizlone seguente, ehe rilevo dalla glA citata Mmoria maito- 

scritta sulle Chiese ParrocchiaH di Benevento ': « Qncsta Chiesa sta 

« aU'entrata dcl CasUlio , dove risiede os"i il Govcrnatore della 

« citta, la qaale (Cliiesa) fu profanat.i, ed oggi e in uso profiiiio 

« e diruta e senza tetto; e per cssa si passa per meno per andare 

« al detto Castello , etc.... Sta confmata col delto Castello. Di sopra 

« vi i la Porta delJa PinsoU ^, donde prima si entrava in detto 

'f Castello ^, e la via pubblica dt lato e davanti, e sta in Parroc- 
tt chia di S. Salvatore di Porta Sommajj. 

Resta determinato chiaramente da siffatti dociimenti ehe la 

"Cliiesa stava dove oggi e il Leone '; ehe le due vie ehe la limi- 

tavano da im lato e d'avanti erano le due attuali, l'una ehe esee 

fuori la eittä , 1' altra ehe mena al SS. Salvatore e alla SS. An- 
nunciata; la seeonda perö doveva stare ancora piü abbasso, altri- 

menti sarebbe rimasta poca lunghezza al!a Chiesa, eonsiderandosi 

pure ehe tra questa e il Castello vi sia dovuto csistere almeno un vi- 

coletto, sebbene non se ne trovi menzione nei riferici documenti •'. 

Gregorovius " opina ehe ncl sito dove ora sorge il Castello 

sia stata in antieo VArce romana, e, senza aicun dubbio, la vec- 

chia fortezza longobarda. Per la prima non vi h akun documen- 

to o traeeia o rudere da laseiarla supporre ivi esistita. Aiizi devesi 

credere il contrario, poichc la eittd Sannita e pol la Romana, 

come vedemmo', non si estesero m.ii fin qua. Antichi avanzi dl 

' Questo Manoseritto (eoras rilevo in im luogo di esso ) fu dettato ncl 
tenipo ehe era Areivescovo di Benevento Alessandro da Sangro Pati-iarca A- 
lessandrino, e qutndi ti-a glt anni   löl6 e 1633. 

* Lo stosso ehe porta pensola, dalla S3raeine.sca ehe pendova in alto dolla 
porta qiiando era aperta. Ancora asistono, corae vedramo, le cavitä della sa- 
racinesca. 

' Veilremo in appresso percbe in procasso di tempo non si eutrava piü 
al Castello per questa porta. 

* Vedi pag. 290 di quest'opera. Del detto Leone ci occiiperemo appresso, 
in ultirao di questo Capo. 

* Con le demolizioni e gli scavi ehe di qui a poco dovranno praticarsi 
in questa locaütä per la costmzione del nuovo Palazzo di Prefettiu-a questi 
fatti potranno ancora meglio esser chiariti. 

* Neue Pufflie, op. cit. pag. 70. 
' Pag. 243 a 246 dt «juest'opera. 
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costruzioiii fortilizie roniiuie piuttosto riscontransi accosto l'Arco 

del Sacramento * tra questo e il giardino Arcivescovile. La giit 

eravi un colle ehe domlnava piü da vicino Tantica Bsnevento. E 

dello stesso parere fu Giordano de Nicastro \ Gregorovius ' ri- 

tlene ehe il sko düve sorge il Castello sia stato il piü debole e 

vulnerabile della cittL\. Forse perche solo da questa parte la cittä 

non e bagnata dalle acque dei due fiuml, Qaesta raglone fece 

scegliere questo sito per le prime fortificazioni longgbarde, quan- 

do la citta fu estcsa sino all'antica Porta Summa. Nbiranno rii2, 

secondo rapporta Falcone Beneventano, csistevano le torri dl Porta 

Somma, le quali caddero per aicun tempo nelle mani dei cltta- 

dini rivoltatisi contro rautoritä Pontificia. Lo stesso Falcone, di- 

scorrendo degli avvenlmenti del 1139, della pace conchiusa tra 

Re Ruggiero e ü Papa, del loro ingresso in Benevento e della 

espulsionc di Rossemanno, pseudo-Arclvescovo di questa cIttä, nar- 

ra ehe il Papa fece distruggere il Gastello ehe Rossemanno avea 

fatto edificare a Porla Somma. 
Siccome abbiamo veduto ehe nel Diploma di Areehi delle 

Concessioni a S. Sofia si afferma ehe la Chicsa di S. Maria di 

Porla Somma confinava da capo eon una zona di terreno ehe si 

apparteneva ad essa , ed era sita fuori la cittä, dinanzi la porta 

sudetta, e ehiaro ehe questa non sia stata ne dove era negli Ul- 

timi tempi a noi prossimi, cioe tra il CastcUo e la casa di Ca- 

pilongo, ne dove ora e il Gastello, ma bensi piü abbasso, verso 

settentrione, e poco diseosto dal palazzo dei Principi longobardi, 

conie scmbra desumere dal seguente doeumento. Nella cronaea di 

S. Sofia ' si fa mcnzione di una torre prcsso Porta Somma ehe 

Adelehi (lo stesso ehe Adelgisio) dava a Viso nell' Ottobre del 

terzo anno del suo prineipato (anno 857) :^ « Concessimus nos 
« vir gloriosissimus Adelchis Dei provvidentia Longobardorum 

« gentis Prineeps, per rogum landemari fidelis nostri, tibi Viso 

« fideli nostro filio Petri, turrem illam saeri nostri   Palatii intus 

' Vedi pag. 233 di quesfopera. 
- Meraorie storichö (inedite) della cittä di Benevonto, \'h. II. pag. 949. 

' Luogo ullimo citato  e pag. 105. 
* Chronicon Beneventani Monaslerii  S. Sophiae, ece. — Ughelli , Jtali{^ 

Sacra, Toto. X. 437-438, 
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« nostr;ie Bencventanae civitatis, juxta nostrain portam Siimmam... » 

E chiaro pure ehe nessua fortilizio sia potuto esistere al tempo 

di Arechi dove ora c il Castello, essendovl allora coIA la terra Do- 
minica della Chlesa di S. Maria. 

Da ciö puossi argomentare ciic probabilmente il primo for- 

tilizio costruito in quel posto sia stato quello di Rossemanno, di 

cui parla Falcone. Quasi a conferma di qucsta ipotesi sta il fatto 

ehe deir imdroiie dell'atcuale Castello la porzione verso mezzo- 

giorno, dalla scaletta a chiocciola al muro esterno meridioiiale , 

assai difforme dal rimanente dell' androne , e   costruita di sbieco 

airahra, e opera molto piü antica dcl  1321.  Essa e costituita di 

due sezioni: la piü interna, verso la scaletta a chiocciola, coverta 

da volta a hotte di laterizii, presenta per primo una saracinesca 

i cui incassi verticali sono in partc scavati in due colonne di ci- 

pollino; scgue un arco pieno di cunei di pietra calcarea, poggian- 

te SU due pulvini della stessa pietra sporgenti a modo  di   men- 

sole , con larga sfettatura ehe tiene il posto della cornice d' im- 

posta;   viene in tcrzo   luogo   un'altra   volta a hotte, alta e co- 

struita come la prima, terminante con altra saracinesca. Sulla ver- 

ticale dei due pulvini dell' arco menzionato esi.stono in alte due 

pietre incavate, con bordo a rilievo, segno sicuro ehe qucst'arco 

si chiudeva  con porta a cardini, oltre le due saracinesche agii e- 
stremi del fortilizio. 

Puossi supporre ehe il Papa al ii^cjsiasi limitato soltanto a 
fare smantellare il Castello ehe Rossemanno aveva costruito a 

Porta Soiiima; e ehe di esso sia rimasta questa porzione ehe an- 
eora sussiste. 

E forse la esistenza di questo avanzo di fortilizio pote pure 

influire sull'animo di GugÜelmo di Balaeto a costruirvi accosto 
il suo Castello. 

II Castello del 1321 e dunque questa porzione verso la cittä. 

Si entra ad esso per un gran vano arcuato a sesto scemo, mu- 

nito di saracinesca K Tanto questo vano di entrata ehe la por- 

zione di androne coeva son formati di  grossi   massi   parallelepi- 

Questo vauo ei'a murato sino allanno decorso, in cui l'autore di que- 
st'opera lo feca riapi'ire. 
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pedi di p'ietni calcarea , tolti sicui-umente ad edifizii romani. La 

cornice all' imposta della gran volta fii presa da cdifizio longo- 

bardo. 
Nella parete destra, accosto la porzione piü antica dell' an- 

drone , apresi una angusta porticina ehe fa entrare alla scala a 

chiocciola per i piani superiori. 
Forse, quaiido fa costruito il Castello da Gugliclmo di Ba- 

laeto, questa scaletta faceva salire non solo al salone dol prlmo 

piano, come ora, ma benanche al secondo piano, Essendo stato 

tramutato in carccrc nei tempi posteriori ^ ed essendo stata sop- 

pressa l'entraia dall'androne del pianterreno , per adibire questo 

a pozzo nero, la scala a chiocciola antica dal pianterreno al pri- 

mo piiino fu mur^ta '. Ma vi doveva essere un'altra scala antica 

per uso della porzione piü antica del fortilizio. Forse ad essa si 

appartengono i pezzi dell'altra scala ehe oggi dal salone del pri- 

mo piano fa salire al secondo e al terrazzo. 

II Castello ha subito, oltre a ciö, tante altre trasformazioni, 

clie oggi poco o nulla presenta di importante, sia aH'interno ehe 

all' csterno. Le divisioni delle stanze non sono piü le antiche, e 

vi e stato aggiunto iin altro piano, il terzo , dividendo in parte 

r altezza del secondo. Con i lavori ehe attualmente fo eseguire 

per adattar questo Castello a Museo Provinciale ho cercato di 

ripristinare qualche parte dell'antico; e giä ho fitto riaprire sulla 

facciata settentrionale due finestrine bifore medioevaH (Tav.LXVI), 

trovate quasi intatte sia internaraente ehe esternamente; e ho 

fatto scomparire le sconce finestre da carcere sostitaitevi nei tem- 

pi moderni. 
II Castello comunicava certamente con l'antico Monastcro di 

S. Maria di Porta Somnia, nei quäle propriamente i Governatori 

e poi i Delegati Apostolici ebbero residenza; mentre il primo ser- 

viva piü di sicurezza e di minaccia. Forse i saloni del primo 

piano e del secondo poterono servire di aule di amministrazione 

della oiustizia. Che sia stato cosi apparisce anche dalle tracce an- 

cor rimaste nell'antico Monastero delle divisioni di locali per uso 

di abitazione. 

' Fu fatta iiaprii-e dalVautore di tjuesfopera, 
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SuIIn pnretc destra ddl'androne ehe dal Into dl mczzodl fa 
ciurarc dal campaccio, ossia campo aperto, ai cortile scoverto del 
Palazzo, attuale rcsidcnza dei Prcfetti, si legge la iscrizione ehe 
ricorda la edificazione del CastcUo. £ in caratterl franco-gallL cd 
e la seguente: 

^ ANNO DNI: MCCCXXl TPE DNl lohis. P.P. XXII ICEPTV'FV[T HOC 

CASTRUM QUOD COSTRVI FECIT VEN VIR DNS GUILLS D, B^LAETO 

RECTOR BENEVENTI ET CAMPANIE SEDE ÄPLIC ä9D AVINIONE 
n 

EXISTETE, 

II Castello ricevc molto danno dai tremuoti dd i66^ e del 
1702 '; e una lapide, apposta in alto deila fiicciata scttentrionale, 
ricorda i restauri apportativi.   Essa dice cosi: 

CLEMENS XI. PONTIF. MAXIMVS 
ARGEM HANG 

A lOANNE XXII EXSTRVGTAM 
TEMPORVM INIURIA LABEFACTAM 

RESTAVRAVIT 
ANKO MDGGIII. 

Altri restauri vl apportö Stefano Borgia, l'autore delle Me~ 
morie Istorkhe deUa Cittä di Benevento, il quäle fu Govcrnatore di 
questa Citta, come e dimostrato dalla lapide csistente in alto sulla 
facdata di mezzodi: 

SEDENTE CLEMENTE XIH. P. M, 
ARGEM HANG VINDIGEM  NEFARIORVM 

AC MANIFESTORVM SGELERVM 
STEPHANVS BORGIA GVBERNATOR 

AERE PONTIFIGIO RESTAVRARI CVRAVIT 
ANNO MDCCLXII. 

Come ricavasi da una descrizione manoscritla di quel tremuoEo, con- 
tenuta nel vohime Miscellanea della Biblioteca ArcivescoTile di Benerento. 
E intitolata: Effemeride del ncno orribil tremucto accaduto r>eUa cittd di Be~ 
nci-enio mariedl 14 llarzo i7Ö2, descritto dal Sig. Domenico Ant. Pmri- 
no, etc. 
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II Castello fu destinato interamente per prigiöne nel 158(5, 

ed i Governatori si ridussero ad abitare solo il contiguo Palaxzo, 

oggi di Prcfettura, ehe era stato ridotto a migliore stato fin dal 

XV secolo'. Prima dl queirepoca, cioe quando i Rettori abita- 

vano solo U Castello, avevano ai loro servigii im sufficiente nu- 

mero di sold.iti \ Esistono ancora al pianterreno tanto di fuon, 

nel lato di settcntrione, ehe di dentro in ambo i lati, i sedili di 

fabbrica ove essi solean sedere \ 

2.   DEGLI   AVVENIMENTl   CHE   SI   RIFERISCON'O   Ä   Q.UESTO   CASTELLO 

Giovanna 1/ Regina diNapoli, moglle di Ludovico Re dl 

Ungheria, secondo riporta 11 cronista Domenico di Gra\-ina *, a- 

vrebbe rimesso in questo Castello , racchiuso in im gran cuoio, 

il cadavere di Carlo d'Artus Conte di Montederisi, fatto da Lei 

uccidere come sospctio di avere partecipato nel 1345 alla ncci- 

sione del giovinctto Andrea di Ungheria , fratello del nominato 

Ludovico '. L'invio del cadavere ad Castrnm Benevcntanwn sareb- 

be stato fatto allo scopo di dare autenlica testimonianza del ma- 

leficio al Papa Clemente VI, ehe mostrava interesse di scoprire 

i complici del triste dramma. 
Questo Castello nel   1385   abitö   forse   Urbano VI dopo la 

sortita da Nocera ^ 
In esso fu tcnuto prigiöne per alcun tempo Ambrogio Abbate 

di S. Sofia; c ne fu scarcerato nel 1412 per ordine di Ladisiao, 

Re di Napoli, ehe allora posscdea Benevento, con lettera da Lui 

scritta ad Arrigo de Martinis di Vico , Rettore di questa cittä ^ 
Giacomo della Marra, mariio di Giovanna IL='Regina di Na- 

poli, in questo Castello nell'Agosto 0 Settembre del 1415 fe' pri- 

'   Borgia, op. cit. parte II. pag. 198 e 199. 

*        Id.        id.        id.        pag. 197. 
^ Per ragione del mutati livelli della sti-ada non ho potuto rispettare nei 

restauri del Castello 1" antico pianterreno; ma questi sedili sono rimasti in- 

talti poru a livello del pavimento. 
^ De reb. gest. in Apul. ab. aiiti. 1333 ad ann. 1350 tom. 12. v. Ital. 

" Vedi pure Borgia, op. cit. parte II. pag. 199 e 200. 

e       Id. id. pag. 1-59, 200 0 213 in nota. 

'       Id. id. pag. 200. 
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gione Sforza Attendolo da Cotignola, il quäle, passato dai servigi 

di Papa Giovanni XXIII a quelli dl Ladislao e qusndi della su- 

detta Giovanna 11.^, da costei era stato elevato al grado di Gran 

Contestabile del Regne, carica ehe gli tir6 addosso 1'odio dei 

Baroni *. Ma ii detto Sforza, tradotto nel Castello Nuovo di Na- 

poÜ, non solo Tanno appresso fu rimesso in liberü ^ ma quanto 

nel 1418, co! consenso di Papa Martino V, dalla stessa Regina 

Giovanna fu investito della Rettoria di Benevento, ehe egli lasciö 

poi in retaggio a suo figlio Francesco nel 1424, e vcnne ad a- 
bitar questo Castello  dove era stato fatto priglone ^ 

Ritornato indi a poco Benevento sotto il domlnio Ponthicio, 

vi furono ripristinati i Rettori Ecciesiastici; e da quel tempo non 

si trova piü ccnno aicuno di questo Castello nelle istorie. 

Questi brevi ricordi fan chiaro perö ehe non bene si avvi- 

savano coloro i quali anni addietro propugnavano la demolizione 

di questo Castello; Imperocche esso costituisce sempre una pagi- 

na della storia iocale; e le memorie son piü conservate allorche 

hanno a riscontro la tcstimonianza dei monumenti. 

Oltre a üb, da secoH questo Castello eorona la cittd nella 

sua parte piü eminente, e le dA una impronta propria. II forestie- 

re di lontano non la ravviserebbe piu, ove le fosse mozzato il 
capo. 

Oh, i moderni demolimri! Essi, senza accorgersene, sono 
piü barbari dei vandali. 

Presso questo Castello vedesi un leone sopra una eolonna 

formata di due stilobati identici prismatici ottagonali sovraccari- 

chi di ornati, opere della deeadenza romana, retti a loro volta 

da un piedistallo moderno. Una iserizione moderna sul fronte di 

questo piedistallo vorrebbe darci a eredere ehe quel leone sia il 

simbolo della vigilanza, della maestd e fortezza dell'antico popolo 

dei Sanniti, e ei dice ehe la eolonna (cioe quei due stilobati roma- 

ni) trovata fra le macerie del Castello, fu innalzata in onore di 

Papa Urbano VIII dal Senato e dal popolo dt Benevento nell'anno 
1^40. fi la seguente: 

'  Borgia op. cit. parte II. pag. $00 a 202. 
* I'l.        id.     pai-te II. pag. 201. 
* IJ-       id. id.       pag. 195, in nota, e 202. 

^7 
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VRBAKO VIII PONT. MAX. 
PRINCIPI OPTIMO BENEFICENTISS." 

S. P. Q. B. 
ANTIQÜAE SAMNITVM VIGILANTIAE 

MAIESTATIS ET FORTITVDINIS INSIGNIA 
LEONEM DICAVIT 

COLVMNAM EREXIT 
ANN. DOM. MDCXXXX 

lOANNE A SUMMAIA FLORENTIN. 
BENEVENTI V. GVBERN. 

OPERIS AVCTORE AC PROMOTORE. 

Stefiino Borgia ^ asserisce ehe questo leone rappresenta Tar- 
me degli Sforzeschi, in memoria di Sforza Attendolo e di Fran- 
cesco Sforza figiio dl costui, ehe tennero la Rettoria dl Benevento. 

A me pare, a giudicar dallo Stile, ehe questo leone sia uno 
dei tanti dell'epoca longobarda ehe si vedono interl o in fram- 
menti per la cittä, e non abbia akuna relazionc nc con i San- 
niti ne con gli Sforza. 

* Memorie Istoriche di ßenevenlo, parte.III, pag. 355. 
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CAPO IX. 

DEGLI OBELISCHI DI BENEVENTO, 

DEL DIO APIS E DEL TEMPIO D'ISIDE 

Esistono in Benevento i frammenti di due obelischi di grn- 
nito rosso di Egltto. Alcuni ^ezyA dl essi fiirono composti a for- 
mare l'obelisco ehe sino a non moltl anni addietro si vedeva neL 
recinto dinanzi il prospetto della CatteJralc, ivi innalzato sin dal- 
l'anno 1597 '. Questo medesimo obelisco allorquando fu disfatto 
quel recinto fu trasportato suUa piazza Papiniano , dove ora ve- 
desi sopra novello piedistallo con nuova iscrizioiie greca. Altri 
due frammenti ehe si conscrvavano nel cortile del 'Archiepiscopio, 
furono fatti da me trasportare nel decorso anno nel nascente 
Museo Provinciale. E finalmente un ukimo frammento ritrovato 
negli scavi praticati nel giardino del marchese Onofrio De Si- 
mone neU'aprile del 1892, fu fatto trasportare eziando da me 
nel sudetto Museo Provinciale. 

Questi frammenti, uniti a quelli ehe compongono Tobelisco 
di piazza Papiniano, formavano due obelischi simmetrici. Perö e 
a notare ehe T obelisco di piazza Papiniano noa si corapone dl 
pezzi tutti proprii, ma bensi possiede un pezzo ehe non gli ap- 
partiene. 

' Benevento Sacro, di Giov. De Nicastro, manos. cit. paj. 89. 
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Cliampollion * nei princlpii di questo secolo si occupö di quel 

solo obelisco ehe si jnnalza ora in piazza Pnpiniano, ignorando 

la esistenza dell'altro; se ne era occupato anciie Zoega ^ Poi Ro- 
sellini 3 si occiipo di entrambi. Un lavoro piü completo ]o fece 

Ungarelii *, il qiiaie ne ricompose i frammentl, e ne pubblicö le 

iscrizioni. Scaverto da me nell'aprile 1892 un altro frammento 

di essi, ignorato fino aliora da tutti i predetti scrittori, e comu- 

nicata tale scoverta agli cgittologi, questi vi portarono sopra nuo- 

vamente i loro studii. Primo fra essi l'illustre Schiaparelli, aliora 

Direttore del Museo Egizio di Firenze ed ora di queilo di Tori- 

no, il quäle ne pubblicö una dotta monografia ^ Lo segui A. Er- 

man di Berlino in uiia monografia ehe ha per titolo Obdischi 
deU'epoca romana ". 

Tralasciando ogni disquisizione filologica sui gero"lifici ehe 

vi sono incisi e la traduzione letterale di essi, ne do invece quella 

libera, traendola dalia citata monografia di Schiaparelli. 
Traduzione libera dell'obelisco A: 

« Ra-Oro, il giovane forte ehe abbatte (i popoli barbari), Oro 

« vittorioso, ricco di anni, il grande della vittoria , Imperatore- 

u Cesare, re del sud e de! nord , Domiziano vivente in eterno, 

« fece portare questo obelisco dai due monti di granito rossD di 

« Siene alla volta di Roma ehe governa i due mondi, per il tem- 

« pio ehe egli eresse ad Iside, madre divina, astro del mattino, 

« regina degli Dei, signora del cielo, fra gli Dci della sua eiträ 
« di Benevento. 

« II sovrano dci due mondi, Domiziano vivente in eterno, 
« ordinö di portarlo; 

• (c Lucilio   Rufo   (lo)   fece   innalzare   con   dimostrazioni   di 
« gioia... ». 

' Precis du syscßine hieroglyphique ecc, pag. 03 e seg. 
^ De origine et usu obeliäcorum, pag, 664. 
^ Monum, storioi, tom. IIL pag. A\2. 

' Interpretatio obeliscorum Urbis, Roma   1842, pag. 156 e tav. V. 
" Nutizie degli Scavi di Antichita comunicate alla R. Accademia dei Lin- 

cei, ece. Luglio   1893, pag. 267 a 274. 
* Obelisken Roemischer Zeit - ( Taf. VIl. VIII ) — Aus den Mittheilun- 

gen des K. D. Archaelogiscben Instituts — Rom. 1893 Bj. Vlir-I. Die obeji- 
sUen von Benevent. — Berlin, 
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Traduzione libera deU'obeUsco B: 

« L'anno VIII sotto h MacstA deW Oro, toro forte, re del 

« sud e dei nord, Tastro (?) amato da tutti gli Dei, figlio del sole, 

« signore dei diademi delle due Regioni , Doniiziano viventc in 

« eterno, Lucilio Rufo costrui un edifizio degno ad Iside, la grau 
(f signora di Benevento ed agii Dei de! suo cielo. 

« II sovrano dei due mondi ordinö dt portare questo obe- 

« lisco per Iside, la gran madre dlvina, occhio del sole, signora 

ff del cielo, sovrana degli Dei tutti, figlia del sole, fra gli Dei 
f( deila sua citta di Benevento. 

« II signore dei Diademi, Domiziano vivente in eterno, or- 
(( dinö di portarlo; • 

« Lucilio Rufo pose, Bomim, feUx, faaslumqm sit ». 

Da queste due iscrizioni apprendiamo ehe Lucilio Rufo ffcce 
costruire in Benevento un tempio ad Iside per ordine di Domi- 

ziano. Per conseguenza questi due obelischi sorgevano dinanzi a 

quel tempio, simmetricamente all'ingresso'. Di tal guisa cade 

da sc la erronea congettura di De Blasio - ehe essl si fossero ap- 

piirtenuti al Circo ; non ehe quella di De Vita ^ ehe si fossero 
appertenuto a! Foro. 

I romani, ehe aveano introdotto in Roma il culto di niolte 

DeitA Egizie, scbbene moho piü tardi e con una tal quäle ripu- 

gnanza, vi introdussero anche qtiello di Iside. Dove sia stato si- 

tuato questo tempio di Iside in Benevento non sappiam:?; e nella 

incertezza sarebbe ozioso perdersi in vane ipotesi. 

Forse nello stesso tempio ebbe posto il Dio Api, il ([u.de , 

scolplto in granito rosso di Egitto, ora s'innaiza sopra di un mo- 

derno piedistalio di fianco al viale della Madonna delle Grazie 

fuori la cittä, battezzato da una strana iscrizione moderna per 

bnbahm, simbolo delle vittorie dei Sanniti. E ritengo ehe sia siato 

in detto tempio, perche esso va coUegato ad Iside. Se qucsta , 

secondo Erodoto, fu per gli Egizii non altro ehe Cerere, il bue 

Api fu il simbolo del lavoro dei campi. Di piii Api, pria di tra- 

' Adolfo Erman, op. cit. pag. 211. 
* Alfonso De Blasio, raanos. cit. 
^ A-lter Antiq. Benev. pag. 418. 
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sformarsi in bue , quäle rc d'Argo, aveva sposato Iside. Per cui 
il loro culto noii ando mai disgiunto. 

Questii scultLira, di apparenzc alqiianto rozze, a guiJ'ii'o de- 
gli Archeologi e di pura provenlenza Egizia. 

Colgo questa occaslone per manifestare ehe sarebbe stato mio 

intendimento di unire a quest'opera   anclie   una   illustrazione di 

molti   frammenti di sculture (in  ispecie bassorilievi) e di ornati 

di varie etä , ehe qui rimangono tuttavia delle   opere   distrutte , 

piii cne dal tempo, per Tincuria e l'abbandono; ma mi e sembrato 

ehe sarei üscito dai limiri impostimi di trattare piü specialmente 

di quelle opere o  monumenti ehe tuttavia sbno  possibili di es- 

sere osservati nella quasi loro integrita, riserbLindom; di trattare 

di quei  frammenti   in   separate   monografie. E cosi pure ho sti- 

mato piü conveniente non includcre in questa opsra qualche  il- 

lustrazione dei migliori arredi sacri del T.csoro della C.ittedrale. 

Da Ultimo, ringraziando gli eruditi ehe mi furono larghi di 

Incoraggiamento nel corso di   quesio   lavoro   con i loro giudizii 

sereni, chiedo venia se abusai troppo della loro pazienza menan- 

do innanzi questo lavoro pel periodo di circa cinqu^ anni, trop- 

po lungo per la mole di esso , ma breve per nie   ehe dovei af- 

frontare da solo tatiche di ricerche e di rilievi non poche e spe- 

se rilevanti, Avrei potuto far meglio ,   se altrc   eure   non   aves- 

sero reclamata una parte del mio tcmpo, e se i miei studii prin- 

cipali fossero stati questi, come avviene per il piü gran numero 

dei critici d' arte. Perö feci un lavoro ehe altri non   aveva fatto 

prima di me , illustrando questi   monumenti   tanto   importanti e 

pur tanto ignorati. Ora riuscirä ad altri piü   agevole  il   compito 

di conoscerli meglio e di  scriverne con   miggiore   competenza. 
Dopo ciö, a compensarmi di tutto, 

« Valgami il lungo Studio e il grande amore, )> 

Benevento, Marzo  1895. 
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SUL MERITO DELL'OPERA PRESEKTE 

L'illusti-e Arcliitetto Camillo Boito airautore, ehe gli inviava 

una copia del primo fascicolo della sua opera, diresse la lettera 
seguente: 

« Milano 8 agosto 89 
Ch." Signore 

Comc posso io ringraziarla delle Sue tanto cortesi parole c 

dei Siioi cosi benevoli giudizii suUe cose mie? Davvero ehe sono 

rimasto confuso. ^ E mi rallcgro con Lei del SLIO eccellente la- 

voro. San\ un modelio di Ülustrazione davvero storica per la dot- 
trina, artistica per la eleganza e criiica per la finezza. 

Oh se ci fossero parecchie monografie come quella xhe Ella 

ä si bene principiata, la storia dell'arle in Italia sarebbe piü fa- 
cile a farsi! 

Le rescriverö dopo avere continuata la lettura degli altri fa- 

scicoli. Per ora mi bastava esprimerle i sensi della piü calda ri- 
conoscenza ed ammirazione del 

Suö dev. C. BOITO » 

Nel N/ 29, anno i.°, del giornale Lettere e Arli ehe si pub- 

blicava in Bologna sotto laDirezione deU'illustre professore Enrico 
Panzacchi, si legge: 

« Una bella e importante piibblicazione artistica e quella in- 

trapresa dall' ingegnere architetto Almerico Meomartini, e della 

quäle sono uscite finora la i.^ e la 2.^ dispensa in un fascicolo: 

/ Monumenti e h Opere d' arte della cittä di Benevento, lavoro  sto- 

' Si rifsrisce alle parole ehe l'autore di quost'opera usa a riguardo di 
lui ntlla prefaziouü. 

^8 
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rico, arlistico, critico; opera ülustrata da moltissime incisioni tipo- 

fotografiche e fotozincografiche dello stabitimento TuratI di Mi- 

lano: pregevole il testo e veramente artistiche le incisioni. » 

Kel H "* 226, anno XVIII,", dcl giornale Corriere di Napoli 

1.1 illustre scrittrice Matildc Serao ^ con squisita bontä pubblicö 
qiianto segne: 

fl Libri buoni ». 

« L'ingegnere Almenico Meomartini ha pubblicato da poco 

le due prime dispense di una sua vasta opera su / Monumenti e 

k Opere ä'Arte äella cittä di Benevmlo. Poche province meridionali 

e sopra tutto poche cittä hanno monumenti cosl importanti e cosi 

degni di Studio come Bcnevenio. Capitale di un forte ducato, sede 

di principi valorosi , conserva ancora oggi nei suoi monumenti 

le tracce dell'antica grandezza. Uno studio sereno, esatto, accu- 

rato, fatto secondo le esigenze delia critica moderna, uno Studio 

sui monumenti di una delle piü antiche e delle piü gloriose cittä 

del Mezzogiorno, e non soltanto di un interesse locale incontra- 

stabile, ma anche di grandissimo interesse per tutti i cuhori di 

storia e di architettura. Almerico Meomartini, ehe e nello stesso 

tempo un ricercatore paziente ed un architetto di molto valore 

studia le opere d'arte , di cui parla , cosi dal lato archeologico, 

come dal lato artistico. In queste due prime dispense V erudito 

scrittore si occupa dell'arco trionfale a Traiano. Tutta I'opera, di 

cui giä i giornah e le riviste di storia e d'arte cominciano ad 

occuparsi largamente {anche Enrico Panzacchi ne ha parlato in 

Leltere e Arli), sard illustrata da splendide incisioni, eseguite dallo 
stabilimento Turati di Milano ». 

DairiU.'"« e R.°>° Monsignore Ernesto Mazzella. 

Egregio e Disünto Signore, 

 Lontano dalla residenza per due mesi_, ho  trovato 

nel ritorno fra le stampe   direttemi quella del suo pregevole la- 

' Una innocentG indi.sci-ezione ci fece apprendere ehe autrieo dello arti- 
colo lusinghiero fu I'iliustre donna, cui Tautore nianifesta la piü sincera gra- 
titudine. 
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voro, e r ho sinceramente ammirato. Nel ringraziarla vivapiente 

pel gentile peiisiero avuto in mändarmene copia , ho il piacere 

di esternarle il inio compiacimento provato in vedere ehe la S. V. 

con tanta accuratezza adopra il suo ingcgno per illustrare la scien- 

za, e mertere in rinomanza la nostra provincia ehe conscrva nio- 

numenti degni deU'ammirazione dei tempi. 
Mi creda, mentre con inalterabile e sincera stima mi raiFer- 

mo, benedicendola nel Signore. 

Bari i6 Settembre  1S89. 
Aff.mo Obb.tno 

^ ERNESTO ARCIVESCOVO DI BARI 

Dairillustre Architetto Aifredo Melani, Professore alla Scuoia 

Superiore di Arte appÜcata all'Indusiria in Milane. 

Ch.° Sonore, 

La ringrazio del saggio della sua opera ehe mi ha mandato 

in dono. 
L'idea di illustrare con cura 1 monutncnti di Benevento mi 

pare ottima sotto tutti i riguardi. In Italia sono ancor poco co- 

Dosciute le ricchezze artistiche del Mezzogiorno; ognuno ehe si 

accinga a ilhistrarle fa opera decorosa e utile. Lei, avendo sceho 

Benevento — la bella Benevento! — avrä certamente il plauso di 

tutti, e quindi anche quelle, qualunque valore possa avere, del 

suo devotissimo. 

ALFREDO MELANI 

Dairillustre Ingegnere Marchese Gennaro Pepe, il quäle sul 

BoUettino del CoUeggio degli Ingegneri ed Architetti   in   Napoli 

(Vol. VIL Settembre e Ottobre  1889, N.  9 e 10) onorava l'au- 

tore di quest'opera della splendida bibliografia seguente: 

/ Monwnenti e le Opere d'Arte della Cittä di Benevento. 

Consentitemi, egregl lettori, ehe io, invertendo l'ordine con- 

sucio delle rubriche, dia oggi il posto d'onore di questo BoUet- 

tino ad una Bibliografia. Consentitemi ehe per poco vi distolga 

dalle investigazioni sulhi moderna architetrura, e v'inviti a ritem- 



494 GIUDIZII FINORA PRONUNCIATI 

prare la vostra fantasia nel pnrissimo amblente  dell'architettura 
romana. 

Almerlco MeomaninI, glovane architetto, ncl quäle non so 

se sia maggiore la passioiie per l'arte, o l'amore per !a sua citta 

natale *, Almerico Meomartini, cuore d'artista ed intelletto di 

forte pensatore, ha avuto il coraggioso proposito dl illustrare i 

monumenti e le opere d'nrte della cittä di Benevento, illustrazio- 

ne storica, artistica, critica. Coraggioso proposito, in questo sc- 

colo bottegaio, in cui si legge poco, si studia pochissimo, e dalle 

scuole si vien fuori colla pretensione di esser dotti ad esuberanza, 

e collo scopo di raccattar presto iina concessione ehe ci renda 

subito milionarii. Coraggioso proposito, in questo tempo in cui 

il culto delle sante meraorie patrie e riserbato a pochi eletti. Co- 

raggioso proposito, quando in tanta poverti di entusiasti il la- 

voro del Meomartini richiede lunghezza di indagini, e forte spesa 
di riproduzione. 

I pochi illustri , ehe oggi mantengono vivo il fuoco sacro 

ded'arte in Italia, furono larghi di congratulazioni, di plausi, d'in- 

coraggiamenti al giovane architetto; arrivi a Lui non meno gra- 

dita la ammirazione di questo BoUeitino, organo di una Associa- 

zione, dove si apprezza al giusto valore quanto di nobile e di 

hello s'imprende nello intercsse dell'arte e della scienza. 

lo mancherei alle mie tradizioni, mancherei alle scopo di 

questa pubblicazione tecnica, se non mettessi sotto i vostri occhi 

la bellezza dellc incisioni. Ja ricchezza delle indagini storiche ed 

artistiche, l'assennatezza della critica in questo lavoro pregevole 

del Meomartini. II campo, in cui mieto, e cosi beilo per le mc- 

morie della storia dell'arte, ehe son sicuro la mia povera parola 
sara seguita dalla vostra cortese attenzione. 

A questo punto Flug. Pcpf- riepiloga per sommi capl Ja storia di 
Benevento; indi prosegne: 

Ma io vi priverei del diritto di dare un giudizio proprio sul- 

l'opera del Meomartini se continuassi a parlare del suo libro con 

' L'ottimo amico Ing. Marchese Pepe eredeva ehe io fossi nativo di Be- 

A. M. 
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p^irole niie. Consentitemi ehe di quello stupendo aioiiuniento ch'e 

l'Arco Traiano, io vi intrattenga colle parolt; stcssc del libro di 

cui trascriverö alcuni fra i p'iü saÜenti perlodi. 

Qiii rrprodiice aJcnni brani dei äue primi fasckoli deU'opera; e 
poi conchinde con le seguenti parole: 

Vorrei continuare, egregi lettori , nella citazione delle parti 

piü saÜenti di questo lavoro del Meomartini per dimostrare con 

qiianta assennatezza di critica Egii esponga e discuta la parre scul- 

toria del Monumento Beneventano. Ma andrei troppo oltre i con- 

fini assegnati a questa rubrica, e certamente, anzicche accrescere, 

diminuirei con saltuarle citazioni la bellezza intrinseca di quel pre- 

gevole lavoro. Mi par di averne gi;\ riferito quanto b.isti a ren- 

dervi edotti dei pregi grandissimi deiropera, ciii son sicuro non 

mancherä ne la vostra ammirazione   ne il vostro incoraggiamento. 

Nel fascicolo VII, Anao I, dul pcriodico L'Jrchitettnra Pra- 

tica, e nel fascicolo VII, vol. III de! periodico Memorie di an Ar- 

chiletto, ehe si pubblicano in Torino daglicditori Camilla e Berto- 

lero, si contiene un articolo bibliografico suiropera presentc, scritto 

dnirilliistre Ingegnere D. Donghi. Ne stacchiamo il seguente brano: 

Confortato dalle parole del Boito a ehe h nostre Societä e. 

Commissioni e ConsuU& e Ginnte archeologiche 0 non fanno un hei 

iiiiUa, 0 ciarkno vanaiiwüe.. e ehe « sino a quando ciascuno degli 

edificii importanti aUa sloria. e tanti ne ahhiamo in Italial non sarä 

parzialm&nte studiato, illustralo, Je considem^ioni gmerali arrischieran 

no sempre di miscire paroU sen^a sugo n, il Meomartini, in cui gia 

ferveva il desiderio di üxr qualcosa pel bene dell' arte, ferniö la 

siia attenzione sopra i monumenti beneventani, ehe, tagliati fuori 

dalle vie ehe sogliono percorrere gli artisti e gli amatori delle 

arti belle nelle loro peregrinazioni in Italia, di rado furono visi- 

tati, o solo fiigacementc, e tal fiata descritti su indirette relazioni. 

ff I rari scrittori ehe nc hanno parlato fiei loro libri, ne parJarono 

con palUdi coJori e gravi errori, e soltanto dal piinto di vista archeo- 

hgico c quasi niente dal punto arüshco. Gli illuslri aiitori patrii ne 

han traltalo pii'i.con ititelklto di crudito ehe di artista: gU altri scrit- 

tori itaUani e siranieri ne han ioccato di volo, con poca fortuna di si 



49^ , GIUDIZn FINOKA PRONUNCIATI 

pre^iose relignie di diie civiM, romana e medievale, pagona e cristia- 

na ». Ecco le nigloiii per cui il nostro autore si accinse a mct- 

tere in luce in tutta la loro bellezza e veritA tali reliqaie. « Mn, 

egli serive, lo Studio dd monnmmti non va tnUso compiutamente, se 

alla emdizjone non si accoppÜ la critica artistica, se alla storia non 

si unisca un esame deirinsieme dd monumento e däU sne pir't prege- 

voU parti, se ogni singolo monummio non si tiferisca ad un epoca 

della storia deWarte, con peculiari raffronli di altri somiglianti, ove e- 

sistano, e,finalmente, se il lihro non sia ricco di disegni ». Si e per 

questo ehe il Meomartini cominciö per istudiare gli autori patrii 

e stranieri ehe trattano dei moiumienti beneventani; poscia si oc- 

cupö di confrontare sul vero le riproduzloni eseguite da quegli 

autori, ricercarne gli errori, correggerli, e ritrarre esso stesso dai 
vero i particoUri, servendosi del disegno e della fotografia. 

Si comprende come seguendo talc via logica , ma lunga e 

difficile, il Meomartini non possa far a meno di riuscire ad otte- 

nere completamente il SLIO intento; di fare cioe un'opera coscien- 

ziosa, esacta, e nella quäle lo stLidioso deH'arie possa riporre ogni 

fidiicia. Frequentemente accade ehe scrittori d'arte, sul semplice 

esame delle riptoduzioni dei monumentl,.formulino i loro giudizi, 

senza curarsl d'altro, ne ricercare se quelle riproduzloni sieno fe- 

deli e scrupolosamente esatie, per cui, sovente, tali giudizii rle- 

scono failaci e conducono a crronee conelusioni. Non e questa 

eertamente la miglior via da seguirsi , via forse troppo battuta 

da un illustre scrittore, il Selvatico , al quäle ne fu mosso rim- 

provero da un glovane intelligente e studioso, troppo presto ra- 

pito all' arte, il Cattaneo. Ma noi crediamo pero ehe quando si 

possono avere sott'ocehio lavori come questo del Meomartini, nel 

quäle, fin dalle prime pagine, si comprende ehe l'autore non ha 

scritto fräse, ne traceiata linea, senza esser certo di dir cosa vera 

e di far eosa esatta, si puö anche aceingcrsi allo Studio di con- 

fronto dei monumenti, allo studio della storia loro e dell' arte , 

colla stcurezza di non esser tratti in inganno, ne giuugere a false 

e dannose conelusioni. 
Nei primi fascicoli apparsi il Meomartini ha impreso a trat- 

tare dell'^rw Traiano. Dal modo in cui esso e deseritto, nc e 

ric^rcata V origine storicaj ne e messa in rilievo ogni sua  parte 
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architettonica e scultoria; dalle bellissime incisioni ehe lo illustra- 

no mute in gran parte da Fotografie, si puö affermare ehe il hi- 

voro del Meomartini, una voka coinpiuto, avni ima tale Impor- 

tanza da ti'ovar posto fra le principali opere artistiche italiane. 

Dopo r Arco Traiano, Tautore tratterä deW Arco dd Sacmmento, 

Opera romana, del Ponte Leproso, del Ponte Corvo, entrambi della 

via Appia, dei Santi Oiuiranta, grandiosa costriizione dell' epoca 

romana, dei Teatro Romano, erroneiiraente creduto anfiteatro; de- 

scriverä la Chksa di Santa Sofia, di fattura longobarda, il Chiostro 

ad cssa attiguo, il Dnomo e i suoi celebri amboni. Parlerä pol di 

altre opere minori, fra cul di oggetti d'arte ehe fanno parte del 

sacro tesoro del Duomo. 
Noi abbinmo !a speranza e la convinzione ehe 1' opera del 

Meomartini sarä apprezzata quanto si merita, e ehe servirä di e- 

sempio e sprone ad altri giovani volenterosl , cosi ehe si avveri 

quanto scrisse il Boito al nostro autore: « Oh, si vi fossero parec- 

chie monograjie come quella ehe Ella ha si ben pr'mcipiata, la storia 

deU'arte in ItaUa sarcbhe piä facUe a farsl. B 

D. DONGHI 

Dalllll "'o Cav. Enrieo Coeehia, Professore della Universiti\ 

di Napoli, nella Rivista di Filologia e di Istru-jQone classica, anno 

XIX, fasc.  lo - 12. 

(t Lasciamo i Falisci sulle Rive del Sabato , e seguendo il 

corso del fiume entriamo senz'altro in Benevento dove ei aspet- 

ta l'ospitalita cortese dell'ingegnere architetto Almerieo Meomar- 

tini, proato a farei da guida intelligente e amorosa nello Studio 

dei suoi monumenti, Sebbene non vi sia persoaa , anche debol- 

mente colta, ehe ignori la storia nobilissima di questa cosi anti- 

ca e gloriosa cittä del mezzogiorno d' Italla, pure ben pochi eo- 

noscono le belle memorie ehe essa serba della passata grandezza, 

e in eui rispecchia come una duplice fase della sua civilti. Q.ue- 

ste memorie sono per l'etä Romana, l'Arco trionfale di Traiano, 

i due ponti della via Appia detti Leprosi e Corvo, il Teatro, il 

cosiddetto Arco del Sacramento, la grandiosa costruzione dei Santi 

Quaranta; e per il periodo longobardo la ehiesa di S. Sofia, col- 



49S GIÜDIZII FINÖRA PRÖNÜNCIAT'/ 

i'annesso porcico, e il Duomo coi celebrl amboni e il tesoro d'arte 

Sacra. Airillustrazione di tutto questo pairimonio artistico, interes- 

sante non meno per chi studia la splendida e originale rifioritura 

dell'arte Romana ne! pcriodo di Trauuio , come per chi rlcerca 

le prime origini e i plü segreti Incunabuli della nuova arte euro- 

pea, il Meomartini ha dcdicato ingegno e tutto l'ardore della sua 

operositä, giustamente c nobilmente orgoliosa per le glorie della 

provincia natale. 
II primo saggio ehe abbiamo sott'occhi di questa bella e splen- 

dida pubblicazionc , cominciata per iniziativa affatto privata nel 

maggio dcl 1889, consta di Otto dispense con 242 pagine e ^$ 

grandi tavole d'incisioni; ed e dedicato quasi per intero all'illu- 

strazione del piü cospicuo fra i monumenti Bcneventani, l'Arco 

di trionfo, ehe nell'anno 114 dopo Cristo il Senato e il popolo 

romano facevano innalzare, secondo ehe si legge neir iscrizione 

dell'atticü, al fortissimo Traiano, in memoria ibrse della restau- 
razione e continuazione della via Appla da Benevento a Btindisi, 

ordinata dal savio e benefico imperatore. Sebbene molti e pregc- 

voli sieno i monumenti, ehe attestano lo sviluppo originale e vi- 

tale deir arte romana nella prima metä del secondo secolo del- 
i'impero, pure la rovina quasi completa toccata all'Arco trionfale 

ehe apriva I'ingresso al foro di Traiano, creazione splendidissima 

del gcnio di Apollodoro, riverbera e eoncentra suU'Arco omoni- 

mo di Benevento gran parte di quella luce e di quella importan- 

za, ehe per se rivendica questa forma cosi originalmcnre e gran- 

diosamente romana dell'arte architettoniea. Certo giä altri prima 

del Meomartini si erano occupati con competenza ed amore di 

questo insigne monumento; nc! secolo XVI Ü bolognese Seba- 
stiano Serlio, uno dei restauratori dell'architettura greco-romana, 

i! quäle ne analizzö i dettagli da un punto di vista meramente 

scientifico, per cavarne le leggi di proporzione tra le parti; e a 

principio del secol nostro Mons. Giovanni Camillo Rossi, il quäle 

con gran eopia di raffronti e di citazioni si sforzö dl chiarire i 

soggetti di tutti i quadri seultorii ehe l'adornano. Perö ne l'uno 

ne l'altro l'aveano studiato in rapporto coirepoca a cui appartiene 

e coUa fase di sviluppo artistico ehe rappresenta; ed e merito in- 

signe del lavoro del Meomartini questo appunto, di avere insieme 
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corrctte parecchle osservazioni e interpretazioni fallaci dei suoi 

predecessori, e d'avcre d'altra parte riconosciuto e addicato nel 

monumento uno dci piü splendid! e original! prodotci di quel pe- 

riodo deli'ai'te romana, a cu! sono !ndis3olub!!mentc congiunti i 

nomi di Traiano e del suo consigliere e mlnistro , 1' architetto 

Apollodoro di Damasco. Noi non abbiamo qui ne 11 modo ne 

r aggio di sottoporre ad una critica coscicuziosa c minuta tutta 

r interpretazlone storica e artistica del monumento, ehe il Meo- 

niartini ci ha fornlta ; possiamo pero affermare con piena slcu- 

rezza, ehe essa e in parecchl punti assai felice e ci fa affrettare 

col desiderio Ü compimento dell'opera intera. 

Dal chiaro Archeologo Francese Monsignor X. Barbier de 

Montault, nelk Kcvtie de l'Art Chciien, iS^i. 

Bin(!:vent n'est pas sur Ic chemin des touristes qui parcou- 

rent Tltalie, c-ussi cettc ville reste teile a peu pres inconnue des 

archeologue. Quatremcre de Quincy a d6crit son arc de trlom- 

phe, mais, sans Tavoir vu. Mon sejour d Benivent, en 1875, a 

^t6 d la fois des plus agreables et des plus fructueux commc 

ont pu en jiiger les lecteurs de la Revue de l'Art chretien, qui a 

imprim^ trois articles, intitul^s: Le palais arcbiepiscopal de Bmk- 

vent (iSjj) , Le tre'sor de la cathedraJe de Benivmt (i8y^) , et Le 

portes de Bronze de Bdnivent fiSS^J. Mes notes ne sont pas 6pui- 

sees: j'aurais, entr'atres, ä dd-crire la cathedrale, avec ses ambons 

et sa mosaique, unique en son genrc^ puis ä faire connaitre les 

travaux multiples des artistcs dont j' ai releve les signatures. Je 

ne sais si j' acheverai'cette tLiche, devenue inutile depuis l'appa- 

rition de Touvrage de l'archltectc Meomartini, qui est mieux a 

meme que moi d'etre bien renseigne et de ne rien omettre d'es- 

scntiel. 
Je lui souhalte donc la bienvenue avec empressement _, car 

je suis tout dIspose a profiter amplement d' une lecture, qui pro- 

met d'etre aussi instructive que variee. La pubblication parait par 

livraisons mensuelles: liuit ont dejA eti^ distribuees. Elles se r6- 

fercnt aux deux arcs de triomphe, celui de Trajan et celui dit 

du Sacratncnlo, qui lui est un peu posierieur, mais qui a perdu 
69 
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son revetement de marbre , tandis que 1'autre, quo'que mutil»^ , 

ofFre encore un aspect mnjestueux et imposant. 
La monographie de l'arc de Trajan, merveille de l'art romaln 

aux debuts du IV siecle, cst ici complete: eile revile la comp6- 

tence d'un architecte, qui est cn mcnie temps un artiste et qui 

n'a nt'glig6 aucun des cöt6s de la question: histoire, art, icono- 

oraphie et critique. De nombreuses planches ülustrent le teste, 

dont il est ainst facile de contrölcr l'exactitude, car Texamen se 

poursuit jusque dans les d^talls les plus rainutieux. 

Dal perlodico « L'Illustrazjone Italiana » (anno XVII, K. 35» 

31 Agosto 1890, pag.   135;: 
» Non si puö meglio e con piu pocbe parolc lödare questa 

» pubblicazione , ehe colle parole a lui direite in proposito da 

» Camillo Boito; e la Icde ehe ci venne in mente appena scorse 

« alcune pagine di si importante lavoro. 5^1^ un modeUo diilhi- 

» strax_ione davvcro storka per Ja äoilr'ma, mthhca per la ehgan-:^a, 

» e critica per la ßnc^Xß- Se ci füsscro parccchie monografie come 

» quella ehe- Ella ha si bene priticipiata, la sforia delVarle in Italia 

» sarehhe pii'i facile a farst ». 

Sul periodico « La Cullura » rEsimio Professore di Storia 

Alfonso Professione scriveva: 

» Poche provincic meridionali, 0, dirö meglio, poche citta 

» meridionali han monuracnti cosi importanti come Benevento, 

» ehe ancor oggi, per cssi, conserva le tracce dell' antica gran- 

« dezza , quando era scde del forte ducato Longobardo. Eppnre 

» non si trova un'opera completa ehe illustri e con rigore scien- 

» tifico ne tratii; bisognava ehe in fine l'Ingegnere MeomariinI 

» ci desse uno Studio ampio, ccmpmto delle opere d'arte Bene- 

« ventana, il quale accoppiasse alla erudizione la critica storlca, 

a alla storia unlsse Tesame deirinsieme del monumento e delle 

rt sue parti piili prcgevoli, confrontandolo con altri somiglianti, c 

a arricchendolo di discgni, pcrche in fatto di storia dell'arte l'il- 

»  lustraz'one figurata e ausiliare indispcnsabile. 
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» II monumento piü importante e assai ben cons^rvatö c 

» l'Arco trionfale a Tmiano. II M. da notizie di esso c dcgli 

« scrittori ehe se ne occuparono, come Scrllo, Giovanni de Ni- 

» Castro, Giovanni de Vita, illustre archsologo, il Rossi ecc; lo 
» descrive minutanunte in tuttc le siie pai'ci, presentanionc pro- 

« fili, schi^zi e dlsegni e rettificando, volta per volta, glt errori 

»  e le cantonatc prese anche da autori valenti. 
» Molta analo^ia coa l'Arco di Traiano, cho TA. studia hin- 

» gamente in ben 216 pagine, ha 1'Arco del Sacramonro , cosi 

» detto per omonimia deila strada ehe vi passa dl sotto, la quäle 

» ora prese noine da « Carlo Torre ». DJU'Arco non rlmane 
» ehe il solo scheletro e si e perduto ogai vestigio della su.i de- 

)) corazione, la quäle, in mancanza di qualsiasi iscrizione o altro 

» documento, avrebbe potuto dimostrarci Tepoca della costruzio- 

» ne, ehe fino a prova eontraria si puö ritcnere posteriorc a quella 

» dell'Arco Traiano. 
» I capitoli seguenti non interessano solo l'artista o l'inge- 

» gnere, sibbene lo storico altresi. Da essi sl ottengono notizie 

n esatte suU'antiehitä, suUa origin^ e suUa po^iziono di B-nevento 

)) e speeialmente suUe antiehe vie ehe vi passavano e sulLi loro 

» relazione con l'Oriente, intorno al qual'ultimj punto l'A. po- 

0 trä trovare molte notizie nelle numerose e varie pubblicazioni 

» dclla  ü Soeietä de {'Orient Latin ». 
)) Riehiamo qui 1' attenzione dei Dantisti e degU studiosi , 

« perchc essi con Taluto delle indicazioni date dal M. nella sua 

« opera, attendano a determinare il fainoso « Co' de] ponte » e 

» precisare il punto dove fu sepolto il valoroso Manfredi. Ca- 
» millo Minier! Rieeio ehe se ne oceupö nei suoi Studi Storici, 

» (Napo", 1850), seeondo mi provava l'egregio Meoniartini, men- 

}) tre d,'4a sua palazzina mi faceva osservare il sottostante luogo 

» del sanguinoso combattimento, ha colto quasi perfettamente nel 

» segno, e rimaue ancora , non ostante gli studi posteriori , la 

» foute piü attendibile. Ma sarä pero superato dal Meomartini il 

» quäle da qualche tempo s'occupa deU'argomento ehe a me pure 

» aveva offerto di svolgere, cosa ehe forse avrei fatto , se non 

» fo.ssi State trasferito ad altra residenza. 

_ » II lavoro sui monumenü di.Beuevemo del coraggioso M- 
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» non e perö ancora compiuto; quando sar3 finito, costitiiira un 

»  bei vanto per la storia della nostra arte Italiana. 

»  Ivrea,  \^) Ottobre  1893. 

Alfonso Profcssione 

II dotto ai'cheologo tedesco E. Petci'sen , primo segretarlo 

deirimperlale Istitiuo Archcologico Gennanico, scriveva all'Au- 

tore di qucst'opera in data 22 Giugno 1892 da Roma: 

» La SLia descrlzione dell'Arco ha corretto tanti e tanti cr- 

B rori divulgati , ehe poco resta da correggcre per un altro , e 

» quel poco ehe io potro forse contribuire alla conoscenza di un 

•') moniimento tanto inslgnc e fino agli ultimi tempi oscurato da 

» interpretazioni perverse, lo saprä fra poco. 

» Dinanzi al monumento stesso io con molto piacere ho po- 

» tuto constatare ehe Lei con giudizio sano e niente spregiudi- 
» cata ha veduto e descritto ciö ehe vi e raffigurato di fatto , 

)) mentrc aliri furono ingannati o dalla propria fantasia o da quella 

» dei disegnatori. 

» E quanto c il progresso dalle incisioni anterlori, piü o 

» nicno interpolatc alle eliotipie sehiette e buone della sua ope- 

» ra 1 Se per qualche scena si puo dubitare se la sua spiegazio- 

» ne sia giusta o no, elö proviene dalla inconipleta conoscenza 
»  ehe abbiamo della vita di Tralano ». 

Lo stesso illustre archeologo nel dicembre del 1892 tennc 

in Roma nel sudetto Istituto una conferenza sull'Arco dl Trala- 

no 3. Benevento, e di essa mandö copia aU'Autore di quest'opera 

con la seguente dcdica di suo carattere : « AI Chiarissimo Slg. 

Almerico Meomartini piu di ognun altro benemerito dell'Arco di 

Benevento. Omaggio dell'Autore. « Di tal Conferenza, estratta 

dal BoUettino dell'Imp. Istituto Archcologico germanico (Vol VII 

anno  1893-Fase. 5.") riproducesi qui il presente brano: 

»... Questo monumento, insigne per l'Archltettura, piü ins!-. 

» gne per le seolture numerose e assai ben conservate ,   fino   a 

» poco fa non poteva essere giustamente  apprezzato.   I  disegni 
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» della partc figurativa, pubblicati dal Rossini. «GH Archi trlon- 

» fall »  tav. 38 sg. p.^ccano per Inesattezza dei particolari e per 

» il generale peggioraraento dello stile, delle proporzioni, del di- 

» segno. Ma ptiranche le descrizioni e spiegazioni, massimamente 

» quelle inserite nel vasto commentario di G. C. Rossl, ehe s'in- 

» titola l'Arco Traiano di Benevento (5 tomi, Napoli MDCCCVIj 

» ma e Mstorla  Tmiani potius quain arcus  marraüo ,  sono  gran 

1) parte piü fantastiche ehe vere. Ora perö viene a supplire   fe- 

» licemente a questi difetti  il eh. Ingegnere Arehltetto Almerico 
» Meomartini di Benevento... Le prime otto dispense sono  de- 

» dicate airArco, di  cui tutte le  parti   si   dell'arehitettura   ehe 

» della scoltura vengono riprodotte bene in autotipia.   L' autore 
» non e archeologo, ma non estraneo ai monumenti antiehi , e 

» vedendo con oculatezza e sano giudizio ha corretto   innume- 
» revoli errori del Rossi, e sono veramente poche le inesattez- 

» ze in cui e caduto.. .» 
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