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A CHI LEGGE 

Poiclie la caritä del natio loco 
Mi strinse, raiinai le t'ronde sparte, 

DANTE Inf. 14. 

Gran numero di puhhlicazioni, di ogni (jenere e. 
in varie lingue, si sono succedute, massime negli 
Ultimi iempij a descnvere ed illustrare la delizioaa 
e stonca catena det paesi laziali. Ma il risveglio 
della gradiia letteratura se da un lato ci ha ar- 
ricchiti di nuovi lihri, ojniscoH ed articoli suW in- 
tero gruppo dei CasteUi Romani, ha fatto altreai 
notare la scarsezza di parziali lavori, di quellt, 
in ispecie, scHtti da persone de' luoghi stessi, e desti- 
nati a rendere, per quanto piU possibilef completa e 
popolare la conoscema di ciascun centro ahitato, 

Tale difeito di opportuni manuali monografiei e 
la principal cagione, to credo, per cui la Tnat^sa delle 
popolazioni castellane non sappia apprezzare a do- 
vere tutte le sovrane hellezze onde ka fama mon- 
diale il loro dassico suolo. Ed e spiacevol cosa 
veder genii di contrade lontanissime venire a queste 
terre per ammirai-ne de' pregi ehe a gran parte dei 
medesimi ahitanti rimangono ignorati ! 



Neil' intento, adunque, di far eZrioscere FRäSCäTI 

piu di quanto lo sia, e di riparare ad inesattezze 

ed errori, ehe troppo facilmente si son venuti ripe- 

tendo a suo riguardo, ho scritto alla huona il presente 

lihvo, il quäle, hencke non scevro da imperfezioni, 

poträ riusGire utile a cittadini e forestieri. 

II volumetto, un po' monograßa e un po' guidä:, 

dopo aver dato uno sguardo generale al paese, 

offre un hreve cenno storico del Comune ; conduce il 

lettore per la CiiUi e nelle süperbe ville principesche; 

facendone osservare ogni monumento e cosa nötevole; 

ascende j}oi sul colle di Tüscolo; ove non tace i ri- 

'cordi deir antichissimo municipio, illmtrandone le 

Yovine superstiti ; iiijine, si fa compagno per istrui- 

tivt eseiirsioni nelle cittadine e villaggi ehe a sini- 

stra e a destra di Frascati sorgono amenamente sulle 
altiire tusculo-albane. 

Questa V origine e V orditura del lihro, ove alla 

materia del vari capttoU h-data quella estensione 

ehe valga ad inieressare jnii da vicino i Tusculani, 

ai quali, pegno di affetto, ho amato consacrarlo, 

nella ßducia ehe torni Inro accettevole. 

Dal eomplesso delle notizie qiii raccolte, il lettore 

arguirä  facilmente   V estesa   hihliografia di cui ho 

dovuto teuer conto, senza avere omesso di consulfare 

molte   carte di archivi, alle quali   ricerche ha con 

amore contribaito il mio figlio Luigi, studente neU 
V Universitä di Homa (1). 
  , 

(1) Per ragione di brevitä ho risparm iato al lettore il trOppo 
lungo ed arido saggio bibliografico, come eercai di limitare, il 
piii  possibilOj il nuinero delle citazioni nel corso dell'opera. 



l^el dar termine a qitesie flite Unee diprefazione'^ 
ringrazio vivamente Je nobili e colte persone cte mi 
furono largJie di aiuto, ed in pariicolar modo 
Vegregio Sindaco, avv. Domenico Valenzanij alle 
eui premure gentili dehho l'edizione del mio lavoro'. 

Frascatij, Lü^lio 1906. 
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PROSPETTO DELLfi MATERIE 

I. 

Sguardo geuerale al paese 

1. TOPOGRAFIA DELLA   CITTX. 

Giacitm-a  e posizione  astronomica — Distanza  da 

Roma. — Orizzonte. 
2. IGIENE TIEBANA. 

Spazio   abitato ;  strade ; fabbricati; pulizia urbana 

— Movimento edilizio. 
2.   ACQÜE POT'ABILI. 

Loro quantitä e natura — Sorgenti   ed   acquedotti 
— Caratteri fisici delle  acque   tusealane  —  Analiai 
chimiclie  dell' Algidosia — Suo esame batteriologico 
— L' acqua Aldobrandina. 

4. TERRITORIO. 

Indicazioni topografiche — Confini — Ripartizione. 
5. NATURA GEOLIMUCA DEt. suoi.o. 

II gruppo dei colli tusenlo-albani — Vulcanismo 
laziale ; sue faai — Prodotfci eruttivi della coutrada 
piü importanti — Minerale caratteristico del luogo. 

6. CUMA. 
Osservaztoni meteorologiche — Pressione atmosfe- 

rica — Temperatura — Umiditä, ~ Venti — Pioggia 
— Evaporazione e serenitä — Meteore  straordinarie. 
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7. VEGETAZIONE. 

. Distribuzione delle  plante nelle varie zoile dei ter- 
ritorio — Plora — Elenchetti bdtanici. 

H.   CEKNO  BELLA   FAUKA. 

Vertebrati — ilappreaentanti di tipi inferiori. 
5.   CULTUHE:  E  I'EODOTTI   AGltAEi: 

Fiori — Foraggi; cereali; legamiriose — Orti ; col- 
tivaziohi diverse — Specie friittifere -— L'nlivo. 

10. I  VIGNETI   FBÄSCATllJr; 
La vigna specializzata — Piantamentb — Gli aii- 

tichi arhoreti — Varietä preferite di vitigni — Pra- 
tiche della eultura annuale — Prdduzione riini-inerä • 
tiva — Altri metodi viticoli. 

11. VlXIFICAZiONE. 

La vendemmia — Ebollizioiie dei niosti — Svina- 
thra — Goveriio della lenta fermentazione — Qualitä 
dei prodotto ~ Fama e commercio dei vino paesauo — 
Avvenire della prodiizione enologica  dei colli läziali. 

12. ISDü^JTR^E  DIVERSE. 

Diatillazione dell'alcool e produzione dei cremore di 
tartaro — Altie fabbricazioni e piccole industrie — 
Eatrazione di minerali. 

13. SALÜBRITA E FAMA DEL «OGGIOENO TU8CULAS0. 

Testimonianze dell' epoca classica — Nel medio evo 
e  nei   tempi   moderni — Immunitä   dei   Comnne   da 
morbi contagioai  — 8oggiorno   amico   degli   stadi   e 
delle muse — .\rtistiche ispirazioni. 

14. Poi'OLAZIONE. 

Movimento demografieo — Alcnni rilievi statiatici 
— Stäto fisico degli abitanti di Frascati — Morbilitä, 
e mortalitä — Osservazioni sulle cifre dei decessi — 
Carattere morale de' Frascatani. 

15. IL COMUNE. 
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La Diocesi Tuscnlana — Clrcoscrizione giudiziaria 
— II Comune — Istituti d' istruzione e di edncazione 
— Opere caritatevoli —• Beneficenza pubblica — Ospe- 
dali — Societä cittadine diverse — Commercio ed at' 
trattive della Cittä. 

II. 

Ceniio storico del Coiiiuiie. 

1. FOSDÄZIOKE  DI   FHASCATI. 

Le Tille di Lucullo e dei Passieni, Formazione det 
centro abitato — Borgata sparsa — II sno nome — 
Primordi del vicus sub-tasculaüo; suo incremento per 
la caduta di Tnscolo. 

2. IL CARTELLO. 

Primi signori — Sisto IV ; gli d' Estouteville — 
Dominio Borgiano — Giulio II ; Lucrezia Della Bo- 
vere e Marcantonio Colonna. Statuto di Prascati — 
l Farnese. 

3. TTJSCOLO NUOVO. 

Paolo III e la Cittä di Fraacati — GiurisdiKione 
pontificia — Sviluppo edilizio del Comune sotto Cle- 
mente VIII e Paolo V — Preservazione dalla peste 
del 1*556 _ Privilegi di Clemente X — Notizie del 
secolo XVIII. 

4. LA CITTä NEGLI ULTIMI TEMPI. 

Periode francese — Vicende ehe lo seguirono — 
Riforme di Pio IX — Kepubblica romana — Fra- 
scati dalla seconda metä del XIX secolo — Odierng 
nobilitamento del Comune. 

5. CiTTADINI  NOTEVOLI, 
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lu giro per la Cittä. 

1. CENTKO ^[ODEENO. 

Stazione e piazza clella ferrovia ~~ Ingrewso di Fra- 
acati —• Palazzo civico — Cattedrale — !Fonte in piazza 
V. E. — Seminario Veacovile — Chiesa de! Gesa — 
Per le vie XX Settembre e dei Merli a piazza Ca- 
vallotti. 

2. QüAETIEKE ANTICO. 

Carcere Mandamentale —  Episcopio — Piazza San 
Rocco — Chiesa di S. Maria del Yivario — Campa- 
nile medievale — La via pensile Regina   Margherita 
~ Largo del Mercato. 

B.  ZONA  ALTA. 

Chiesa e Monast. di S. Flavia Domitilla — Villetta 
giä Patrizi — Casa delle Siiore di S. Carlo di Nancy — 
Istituto delle Figlie del H. Cnore — Orf'anotrofio Micara; 
Asilo Infantile Tusculano — Ingressi di alcune ville 
— Chiesa delle Scuole Pie — Sepolcro di Lucullo (?) 
— Casino   del   Card. Baronio —   Chiesa e   Convento 
dei Cappuceini. 

4. IL BORGO. 

Borge S. Rocco — Ospedale di S. Sebastiano — 
Oratorio del Gonfalone — Cimitero antico — Chiesa 
de' PP. Riformati — Convento — Santuario di Capo- 
croce — Uomini illustri ehe fecero dimora nell'annessa 
casa religiosa — Villetta giä Sansoni — La Madonna 
Sciadonna  — Camposanto — Catacomba di S. Zotico. 

5. PUBBLICI   PASSEGGI. 

triardino Comnnäle — Via Romana — Villino Sciolla: 
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Villa Zuccala; Grande Albergo Frascati ~ Campitelli; 
ViUetta Saulini ; stazione vecchia — Yillini Pesca- 

tore — Possessione Borsari, 

rv. 

Le Yille. 

Gruppe Orientale. 

TiLLA    BORGHERE   —   ViLLA   VECCHIA  —   II   BarCO 
di Borghese — MONDRäUONE — EBEMO DI CAMAL- 

DOLI — Ricordi della villetta Passionei — VILLA 

FALCONIEBI — VILLA LAKCELLOTTI. 

Gruppo Meridionale 

LA RUFINELLA ~ VILLA ALDOBEAKDINI — VILLA 

GRAZIOLI — VILLA CAVALLETTI. 

Gruppo Occidentale. 

VILLA   TORLONIA — VILLA  MTJTI — Torrioce  di 
Micara ~ VILLA PALLäVICINO — VILLA SOEä. 

V. 

Gita a Tuscolo. 

1. ViE  DI  ACCE880. 
Importanza delle rovino dell'antica cittä — Strade 

di accesso alla zona archeologica. 
2. UN   PO'  DI   STORIA. 

Dall'origine del luogo alla disfatta dti Latini presso 
il lago Regillo — AUeanza dei Tusculani coi RomaDi 
— Lustro del municipio glorioso — I Conti di Tu- 
scolo ed i Cesari di Germania — Bafctaglia di Prata- 
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porci — Fiere rappresaglie de' Romani — Prima tli- 
Htruzione di Tascolo — Esterminio del 1191 — Bpar- 
tizione delle terre tusculane. 

3. SCAVI   E   RITEOVAMENTI. 

Autori delle escavazioui piü impoi'tauti -^ Suppel- 
lettile aroheologica ricuperata. 

4. ASPETTO  ni   TUSCOLO  E   IJEL   8U0   SUBÜBBANO. 

Cittä e popolazioiie — Confini e feracitä deWager 
di Tuscolo, 

5. ViLLE  CET.EBRI. 

Atü-attive del tusculano suolo — Uomini illustri ehe 
86 ne dilettaroDo — Sontuosa magnificenza di alcun^ 
delizie campestri. 

6. IL TUSCüLäNUM DI M. T. ('ICERONE. 

Due ville Tulliane nel suburbio di Tuseplo (?) — 
Valore di una tradizione locale. 

7. VISITA ALLE BOVIXE SUPERSTITI. 

L'aDfiteatro — Euderi della nlla Tiberiana (?) — 
Foro — Teatro — Qdeo (?) _ La grande cisterna — 
L'acropoli famosa — Avaazi di mura — Serbatoio delle 
acque — Fönte antichissima — La via dei sepolcrij 
il rudero del mausoleo di Marco Celio Viniciano. 

VI, 

Dintorni, 

CASTELLI IloMANi — CTUOTTAFERRäTA — LA BA- 

DiA MONUMENTALE — I) Borghetto — RoccA DI PAPA 

— Campi di Annibale — Monte Cavo — MARINO — 
^SeIva Ferentina — Lago Albano — Emissario — Pa- 
lazzuolo — Alba Longa — CASTEL GANDOLFO — AL- 

BANO LAZLVLE — Via Appia; Sepolcro di Arunte (?) 



^ 17 — 

— Viadotto Äriccino — ÄRicciA — Santuario di Gal- 
]oro — GENZANO Dl ROMA — Lago Nemorense — 
NEMI — CiviTA LAVINIA — Per la via del Tnfo a 
Frascati — Le Gappellette — MONTE PORZIO CATONB 

— MONTE COMPATBI — Convento di S, Silvestro — 
HoccÄ PiiiORA — Valle e via Latina — II Lago E-e- 
gillo — Bovine del Castello di Molara --- GOLONNA, 





I. 

SGÜARDO GENERALE AL PAESE 

\ 





I. 

Sguardo Generale al Paese 

Posizione della cittä — Igiene urbana — Äc:|ue potabili — 
Territoriti — Costituzione geologica del terreno — Ctima 
— Vegelazione — Cenno della fauna — Culture e pro- 
dotti agrari — I vigneti frascatani — VinificaziDne — 
Industrie diverse — Salubritä e fama del soggiorno tu- 
sculano — Popotaziene — Cohiune. 

Posizione della cittä. — Frascati, Tu- 
sculum Novum, cittä edificata su gli avanzi di 
antiche ville imperiali, giä di LiicuUo e dei 
Passieni, e sede vescovile suburbicai'ia e capo- 
luogo di mandamento, con ana popolazioue di 
10,000 abitanti. Oltre ehe per le clasaiche me- 
morie del suolo tuaciilano e la magniücenza 
delle moderne ville, va celebrata per gli ottimi 
vini ehe produce, e la gioconda salubritä del 
suo soggiorno, reso ancor piü attraente dal 
nobilitamento edilizio cke vi si venne compien- 
do, seaza interruzione, fin dalla seconda metä 
del secolo decorso. Con ragione, quindi, si da a 
Frascati il vanto di essere il piu cospiciio dei 
Castelli Romani j con la qnal denominazione sto- 
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rico-feudale, si sogUono anche oggi distinguei'e 
i Comuni piü prossimi a Roma, dalla parte di 
mezzogiorno. 

Sorge la cittä in liiogo delizioso, sul declivio 
setteutrionale del monte di Tuscolo, in mezzo a 
fiorenti giardini, tra il bei verde di una vege- 
tazione hissureggiante. Ässai pittoresco e gaio e 
l'aspetto ehe presenta, dal lato in ispecie di Sud- 
Ovest e Nord-Ovest. Situata al 41", 48' di latitu- 
dine Nord, ed a 0,12 di longitudine Est (CoUegio 
Romano) (1), trovasi a giusta distanza dall'Ap- 
pennino e dal mare, sul qnale si eleva di m. 322 
nel punto medio dell' abitato (Piazza V. E.), e 
di 350 nel luogo piü alto (Casino ÄEelilem). AI 
fayore di si privilegiata posizione deve in grau 

(1) A determinare in ma,nLu-a esattissima la poäizione aatro- 
noniica di Frascati, al cjntro del suo Duonio (S. Pietro), 
valgano i aeguenbi elemsnti favoritimi dalla geiitilezza del- 
1'illustre Prof. Elia Millosevich (direttore del Kegio Osser- 
vatorio del Cüllegio Romano), il quäle da diversi anni pre- 
sceglio la nostra cittä a suo ostivo soggiorno. 

Frascati, Centro della Chiösa di S. Pietro. 
Azimut di Roma Collegio ßomauo auirorizzonte di Frascati 

(S. Pietro) N 5S-,s W. 
Latitudine di Frascati (cantro S. Pietro) 41" 48' 25'' nord. 
Longitudine est id. id.       Ü 13 41 da Monte Mario 
Longitudine e3t kl. id.       0 12 4 da CoU. Romano 
Longitudine est in (emjw   id. id.       (jli Q"' ^- 9 da il. Mario 
Longitudine est in tempo   id. id.       0 0 48. 2 da CoU. Romano 
Longitudine est m ienyjo   id. id.       0 50 43. 8 da Greenwich 
Longitudine est in (cHtjjo   id. id.       0 i) 16. 2       dal meridiano 

dell'Europa ceutrale. 
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parte Frascati il pregio del suo olima, ehe puo 
dirsi misto (continentale iusieme e marittimo), 
sampra dolce e salubre. 

* 
* * 

A preferenza d'ogni altro centro del Lazio, 
gode la cittä della vicinanza della Capitale, da 
cui non dista ehe 19 chilometri per strada car- 
rozzabile, e 24 per ferrovia (1). Tutti sanno ehe 
con un cannocchiale di mediocre amplificazione 
si puö leggere bene Tora segnata dall'orologio 
della Basilica di S. Maria Maggiore; e ehe cir- 
ca un minuto impiega a farsi qtii iidire il colpo 
di cannone ehe da in Roma il segnale del mezzo- 
giorno (2). Di notte, poi, si seorge ad ocehio mido 
lo scintillar delle lampade elettriche ehe, massi- 
me quando sia biiio airorizzonte, diffondono snl- 
V eterna cittä come nna mistica aureola di hice. 

Oltre la strada ferrata e la provinciäle tnscii- 
lana, le quali, attraverso la deserta pianura, pon- 

(1) Distanza sul cerchio massirao da Colleg^o Romano: 
Km. 19. 493; da Porta 8. Giovauni Km. 16. 705. 

{2) Quando nella Piazza V. E. di T'raicati ai udiva il colpo 
di cannone sparato in Eoraa a Caatel S. Ängelo (mezzodl 
meridiano Europa Centrale), un orologio bon regolato sul 
tjmpo medio dßH'Earopa Centralo, ehe c quello usato dalla 
fjrrovia, doveva indicare 12li !"• h. Dal forte di Monte Ma- 
rio il colpo di cannone ha impiegato un minuto primo ed 
ofcto secondi per lasciarsi ndire da noi; ed ora, dalla villa Cor- 
sini sul Gianicolo, ove ha Ijiogo lo sparo, queäto impiega solo 
cinqnantotto seeondi a percorrere la distanza di metri 19760. 
II tempo civile usato aFrascati e quello del meridiano del- 
1'Europa   Genti-ale  (fuso Ililo Ih in avanzo   su   Green wich) 
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goilö Frascati in rapida comunicazidne con Romäj 
due piacövoli tronchi della Märeramana inferiorej 
distaccandosi 1' uno dalla parte alta della cittäj 
e dal suo borgo l'altro, comodaTnente menano ai 
classici luoghi albani, tnsciilani e labicani. 

* 
* * 

Ampio ed incantevole e l'orizzoiite cbe qui si 
gode. Dalla parte di mezzodi, si ha la ridente, 
sebben limitata, prospettiva delle colline ehe, tem- 
pestate di ville süperbe, si distendono mollemente, 
quasi a ridosso dell' abitato. Da levante, poi, a 
settentrione e ponente, 

« Ove aperto allo sguardo il ciel sorride 
Nel suo cerchio infinito    ...» 

la visuale onde la eittä si allieta e märavigliosa 
davvero (1). Ä pie dei verdeggianti coUi, triste, 
ma pur sublime nel suo squallore, si allarga la 
Campagna ßomana, cou la metropoli nel mezzoj 
cui domina gigante la cupola di Michelangelo. 
Un ampio semicerchio di oJtre 200 chilometri, 
quasi cornice a un tal quadro, limita giü in fondo 
l'orizzonte; e l'occhio puo soorgere a sinistra nn 

(1) Non ostante ehe laumeuto di niiovi fabbricati venga 
a liniitare in qualche punto il campo della iiostra visuale, 
sono luoglii assai adatti ad ammirare le bellezze dell' o- 
rizzonte aiubedue i campanili del Duomo, 1' angolo Nord 
della via Regina Margherita, la via dei Merli, la torre me- 
diaiia deU'Epiacopio, le terrazze delle case Lugari, Filipponi, 
Montani, Cantenne e ijualche altra. Da diverse loealitä delle 
noatre ville, si aprono allo aguardo vedute auche piii estesö 
e süperbe. 



- 2^ — 

idugö tratto della marina tirrena ehe tersä e 
scintillante apparisce come nastro d' argento: 
piü öltre, i lontani monti di Tolfa e di Brac- 
ciäno, e a Nord il Söratte ehe, arditamente iso- 
lato, s'aderge siilla circostante pianiira. A destra 
ancora, perdesi la vista a contemplare la serie 
dei monti Sabini e Tiburtini, con l'aspro Lucre- 
tile, 0 quindi la montuosa zona di Preneste, pur 
disegnandosi al di lä dei primi contrafforti ap- 
pennini qi.ialche azzurra vetta delle glogaie ab- 
bruzzesi (1). Piü bello ehe mai suole apparire 
r orizzonte tusculano nella fulgida limpidezza 
di un mattino sereno, o agli tiltimi raggi de! 
sole morente, quando alle attrattive dei suolo si 
aggiiinge 1' incanto dei nostri tramonti, ehe tanto 
entusiasmo soglioiio destare nell'aniino dei poeti 
e degli artisti,   in ispecie stranieri. 

Igiene urbana. — La cittä misura tina su- 
perficie di m.- 270,000 (2). Ha nobili edifizi e chiese 
ragguardevoli; non manca di bdlle piazze adorne di 

(1) Ecco come si esprinie a riguärdo dei nostro orizslonte 
Emüio Zola: cAh! ce Frascati, sur son mamelon verdoyant, 
au pied des hauteui-ä boisees de Tusculura, avec sa ten-asse 
d'ou Con a la pUm belle cue da montle, avec sea aiicienneä vil- 
]as pafcriciennes aux fiei-es et Elegantes faijades Renaissance, 
aux parc3 magmiiques, toiijours verts, ptaiite3_ de cypres, de 
pins, et de cheues! C'etait ime doueeur, une joie, nne   sedu- 
ction dont il ne so serait janiais lasse > fEmil Zola — Les 
Trois Villes — Rome — Paris, 189ß. p. 4G6). 

(2) E tacile rilevare da qnesta cifra come a ciascuno dei 
10,000 abitanti toccliino ^7 m. di area fabbricata: spazio ehe lo 
stesso Flügge dice di ben eon-ispondere ai desideri deU'igieue. 
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fontaue : i suoi pensili passeggl formano il   di- 
letto de' cittadini e rammirazione dei forestieri. 

II fabbricato, sorgendo sopra ineguale terreno, 
vedesi disteso sii diversi   ripiani o terrazze. Le 
strade, coavenientemeiite spaziose, e con giusta 
pendeuza ed incurvatura, sono bene orientate a 
rignardo de' venti dominanti, e decorrono quasi 
tufcte rettilinee, lasciando spesso godere nei lor 
puiiti estremi ia vista deü'aperta campagaa. Esse 
sono in unmero   di   o9, con   16 piazze di varia 
esfcensiöne. Lo   sviluppo  della  viabilitä interna 
otfre la cifra  totale   di   in.  932U, 00. II lastrico 
e Ibrmato, secondo   il   sistema romano, di tante 
picoole piramidi di lava basaltina {sehe)  con  le 
basi rivolte aU'esterno: e im bnon rivestimento 
ehe si   vide   rinnovato   quasi   per intero   tra il 
1848 e   il   1852. La   spaziositä  delle   pubbliclie 
piazzGj come delle vie, trovasi per lo piü in giu- 
sto rapporto con V altezza delle abitazioni,   co- 
sicclie   all' aria   ed   alla   luce   e   dato   di   pene- 
trare largaraente anche negli ambienti cKe dänno 
suUe strade piü mesclüne  dell' antico   quartiere 
della cittä: ehe se vi  lianno delle stanze senza 
la desiderata   ampiezza,   e   finestre con   limita- 
ta   superficie   illuminante, e pur  vero ehe   non 
sono in Frascati malsani abituri, ove si patisca 
difetto di ,que'   somrai   fattori   della  salute.  E 
perciö ehe nei rioni nobili e ne' popolari, la cifra 
della morbilitä e niortalitä   non presenta   diife- 
reuze   apprezzabili. Eccellenti   sono i   materiali 
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adoperati nellacostruzione delle case (1), le quali, 
anche al di fuorij ofirono in generale un nitido 
aspetto. I piani terreni sono esolusivamente de- 
stinati ad iiso di cantine, scuderie e negozi. Sane, 
sotto ogni riguardo, sono le cliiese e gli altri 
edifici di pubblico convegno. 

II sistema di fognatura e costituito da una 
specie di canalizzazione coperta e mista, di tale 
capacitä e declivio, da aocogliere e smaltire proii- 
tamente le acque meteoriche e quelle dei riiiuti 

diversi. 
E favorevole condizione del sottosuolo urbano 

l'esistenza di un imniensp labirinto di galierle 
sotterranee (grotte), aperte per conservarvi i viui 
in estate: si riconosce da esse la preservazione 
delle case daU'miiiditä e da altre cause di mal- 
sania clie potrebbero derivare dal terreno. 

Lo spazzamento delle vie si esegnisce piü volte 
al giorno; l'asporto delle immoiidizie viene ef- 
fettuato noii senza le dovute cautele. 

Assai utile riesce nella calda stagione rinnaf- 
fiainento dei viali ehe corrono presso il pubblico 
giardino, e di alcun tratto stradale interno, 
allo scopo d'impedire il soUevarsi della polvere 
dal lastricato, qnando, specialmeute, occorra di 
spargervi pozzolane o ealcinaccio per rneglio 
agevolare il transito dei cavalli. 

(1) Äl!a biionissima qualitä ilello malte e delle rocce tu- 
Sßulane si deve la gagliarda resistenza preseotata dalle no- 
atre ca3e ai piü forti terrümoti verificatisi iiel aecolo passato. 
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Si ods pärlart della costruzione di un bägnd 
pöpolare, e di ua quartiere operaio, due nuovi 
elementi di progresso igieuico ed edilizio della 
cittä. 

Air illuminazione artificiale provvede copiosa- 
mente I'euergia elettrica (derivata da Tivoli), per 
mezzo di numerose lajnpade ad arco e ad incan- 
descenza (1). 

Quanti cittadini sono in lä cogli anni dicono 
concordij e non seuza orgoglio, ehe da un mezzo 
secolo a questa parte Frascati ha interamerite 
cambiato il suo aspetto, essendo in veritä pres- 
soolie incredibile il migliuramento edilizio ehe il 
paese ha incontrato nel detto periodo di tempo, 
e ehe non tende ad arreatarai. 

Atterrate le vecchie porte della cittä, e da^ 
tosi mano a trasformare in giocondissimi passeggi 
pensili il giro delle brune mura castellane, pa- 
reöchie caae si videro ridotte in nobili palazzi; 
al di fuori della cinta sorsero fabbricati nuovi 
ed eleganti, villini, piazzali, vie alberate e giar- 
dinij per cui Frascati ai presenta ora cosi gaia 
e signorile da far dire al De Fonseca, nella sua 
recente e bella pubblicazione {I CasteUi Romani), 
ehe « il giofno in cui tutti i castelli fossero lindi 
« e hen tenuti al pari di Frascati, la loro rige- 

(1) L'ottimo materiale (l'impiauto e stato fornito dalla 
Soeitjta di elettricitä giä W. Lhameyer e C. di Francoforte 
sim, per conto dei siguori iiigegneri Chiarini ed Asquini, 
concessionari del Municipio. 
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« nerazione sarebbe compiuta e U loro  benessere 
V assicurato ». 

Acque potabili. ~ E poi gran vanto della 
cittä r essere largamente provvista di acque di 
fönte, fresche e salubri, furnite dsdV Aldohran- 
dina (1) e dalVAlgidosia (2). La prima fu condotta 
a Frascati, aU'aprirsi del XVII secolo, d'ordine di 
Clemente VIII, per abbeÜiraento della villa del 
suo nepote, card. Pietro Aldobrandiui ; 1' altra, 
pur detta Angelosia, di proprietä comnnale, dopo 
buoni tre secoli di difficoltä tecniche e finanzia- 
rie, pofce mostrarsi sulla piazza V. E. agli 11 di 
maggio delFaimo 1873. Le suddette acque ali- 
meutano a getto continuo pareccliie fontane or- 
namentali, uon poche di uso pubblico ed altre 
moltissime di private abitazioiii e d' istituti di- 
versi. Grande e il tributo giorualiero clie la 
cittä riceve del prezioso elemento, tal ehe pu6 
ben   esseme   assecondato quell' aumento di con- 

(1) Qiiest'acqua, denominata Al<ien7.iana dal Canina, si vuole 
ehe avesse avuto giä il nonie di Ahie/ma, e sarebbe stata de- 
rivata negli antichi tempi per ornamento della villa ehe Do- 
miziaiio ebbe nel luogo ove ora sorge la cittä di Albano La- 
ziale: essa e diversa dall'acqua Giiäia ehe sorge a poclii passt 
di distaDEa dal ponte degli Squarciarelli, e con la quäle e 
atata confusa fino a' giomi nostri. 

(2) L'Algidosi^i propriamente detta. la sorgente del Cana- 
hcrhio (Canal vecchio) ed altre minori sorgive, ehe si trovano 
a breve distanza, costituiscono Tantica Crahra ehe irrigava 
la villa ehe M. T. Cicerone aveva al CoUe delle ginestre, 
presse Todierna Grottaferrata. 
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sumo clie ogni di va rendendosi piü neces- 
sario. La portata ordinaria uou e minore dei 
2,000,000 di litri iielle ventiqtiattro ore ; e cosl 
ciascuno dei 10,000 abitanti puo avere a dispo- 
sizione, j^er proprio bisogno e per gli usi dome- 
stici, 200 litri quotidiani di acqua potabile. 

Le acqiie tusculane sono quelle meteoriclie le 
qnali, assorbite dagli strati permeabili dei suolo 
iiitorno al seno dei grande cono laziale, e tratte- 
nute dagli strati impermeabili, formano delle 
lame di acque sotterranee le qiiali, filtrate e pure 
(e noto quaiito i materiali vulcanici detritici costi- 
tuiscano dei veri filtri ideali), tornano copiose a lu- 
ce tra lapilli e crepacci di lave basaltine, in pareo- 
chi puntidi quel vastissimo rioettacolo della con- 
trada ch'e la valle Latiiia, e verso i suoi sboocbi, 

* * 

La sorgente principale dell' acqua Aldobran- 
dina e posta alle falde dei monte i'iore ehe do- 
mina i prati di Eocca Priora. Sui)eriormente al 
ponte degli Squarciarelli, presso il rio dei La- 
droni, scaturiscono le poUe dell' Algidosia. La 
prima delle sorgive e sitaata all' altezza di m. 
580 sul livello marino; a m. 5S5, la seconda. 
II suolo ehe raccoglie le acque pluviali e quelle 
dello scioglimento delle uevi, e in buona parte 
boscbivo, lontano da centri abitati, non avvici- 
nato da stabilimenti industriali, e quindi al ri- 
paro dal perieolo di temibili inquinazioiü. 
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Le varie poUe, allacciate con opportune opere 
di   mxiratura,  entrano   ne' rispettivi acquedotti, 
dotati di sezioni e declivitä convenienti. L'am- 
pio   cunicolo   Aldobrandini misiira   uu percorso 
di circa 10  chilometri tra le visiere di   forma- 
zioni vulcaniclie, prevalentemente tufacee, L'Al- 
gidosia, presa alla distanza di circa 3000 metri 
da Frascati, decorre, per uu tratto di   oltre un 
chilometro, in galleria scavata nel   seno di uua 
profonda corrente di lava basaltina di grande po- 
tenza; arduo e   dispendioso lavoro,   questo, cui 
portö a termine il   lodevole ardimento   del Co- 
mnue. In tale   cunicolo, delF altezza   di m.  2 e 
della   larghezza di   m. 1.50, corre una   cunetta 
fiancheggiata da   marciapiede : 1' ultima   porzio- 
ne deir acquedotto   ha   volta e spalle in   solida 
muratura, per essersi ivi incontrate materie de- 
triticlie, Verificatosi,   alcuni   auni fa,   die   que- 
st'acqua, dalla   sua   origine   per   nn   tratto   di 
m. 223, si mostrava facilmente aiterabile per la 
iramissione delle pluviali oorrenti nel   fosso dei 
Ladroni, l'Äniministrazione comunale ne lia cu- 
rato la difesa per niezzo di grossi tubi di gliisa; 
ed e   in grazia di   questo  opportuno   provvedi- 
mento ehe le dette aoqne hau potiito flaire lim- 
pidissime, anche in stagioni molto  piovose, con. 
grande  soddisfazione  della   cittadinanza.   Altra 
simile tubulatura si e ora disposta   alle  sbocco 
deiracquedotto,   alle   scopo di avervi 1' acqua a 
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tal pressione da potersi distribiiire  a qxialunque 
altezza dei fabbricati della cittä, 

* 
* * 

Fin dai tempi dl Eoma antica era riconosciiita 
la boatä delle acque tusculane. E' loro pregio 
r essere bene aereate, e di limpidezza cristal- 
lina cbe nou perdono con 1' eboliizione: sono 
inoltre gradevoli al gusto, e non banno odore. 
La temperatura loro oscilla tra gli 11" ed i 13" 
del Centigrado, di guisa ehe giistansi piacevol- 
meute fresche in estate, e piuttosto temperate 
neir inverno. Non essende dure, riescono adattis- 
sime agli usi domestici della cottura de' legumi 
e del lavare i panni, sciogliendo beue il sapone. 
Non formano incrostazioni nei tubi di jjiombo, 
ferro e ghisa, entro cni decorrono ; vantaggio, 
qnesto, giä tanto apprezzato dal celebre Lancisi 
per r aequa di Trevij o Yergine, di E-oma. Ba^ 
sterebbero questi caratteri a far ritenere potar 
bili le nostre acque. 

La salnbritä dell' Algidosia fn assai ben rile^ 
yata dalla seguente accuratissima analisi ohimica 
eseguita dal eh. Prof. Sestini ne' primi tempi in 
cui la suddetta acqua venne eondotta in cittä; 

Gas contenuti in un litro di acqua Algidosia, 

pssigeno       5975 
Azoto 18875 
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Anidride carbonlca 1297B 
Grado idrotimetrico 
Peso specifico    .    . 

Analisi elementare. 

Anidride silicea   . 
» fosforica 
» solforioa 
» carbonica 
»        azotica . 

Cloro ..... 
Ossido ferroso.    . 

»       di calcio  . 
»        »   raagnesio 
>       »   patassio 
»        »   sodio   . 

Materie organiche 
Ämmonio    ,    .    . 
Perdite   .... 

grammi 

Totale residiiQ fisso 

16" 
lOOiO 

0,06553 
0,00025 
0,01959 
0,08009 
0,00042 
0,0285V 
0,00075 
0,04902 
0,02638 
0,02502 
0,01495 
0,00197 
0,00003 
0,02463 

0,33717 

Naove rioerche diimiclie eseguite nel 1903 dal 
perito prüf. L. Bonazza nel Laboratorio cbiraico 
Manicipale di Roma, bau conferniato ehe l'Algir 
do3ia e perfettamente <^ normale » (1), 

(l) La relazione di perizia chiinica dell'Älgidosia e dell'Al- 
dobrandina, ed i riaiiUati degli esami batterioscopici. delle 
piedesime, si conservano in originale tra le carta del Co- 
mune nella poäizioiie del Mutuo di Lire i)3.0JÜ contratto 
dalla Cittä con la Cassa Depositi e Prpstiti, per la nuova dw 
Itribuzione deiraequti, Algidosia, 

8 
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*   * 
La importanza grandissima ehe lia Tacquä dal 

lato igienico ed epidemologico^ ci fa pur riferire 
la relazione delFesame batterioscopico deU'Älgi- 
dosia praticatosi nel Laboratorio di Chimica e 
Batteriologia del Comnne di Eoma nell' anno 
1903. I risultati di tali delicate osservazioni, 
come apparisce dalle parole ehe segnouo, furono 
splendidi: « ÄV preleva un solo campione alla sor- 
gente alle ore 11.45, con tutte le regole vohite. ~ 
temperatura esterna 21% 8' C ^ Stato del cielo, 
co2)erto (goccie) ~ temperatura delV acqua IT C 
— Terreno usato: alhumose di Heyden e agar 
(Formola di Hesnc c Niedner) — La conta si e 
fafta dopo lo giomi — si notarono 114 colonie 
per cm\ dl quattro specie solamente, e tutte comuni 
alle acque jmtahiU. Per questo esame V acqua ri- 
sulta ottima. Per ü direttore del Lghoratorio. F". 
Giulio Faelli. 

* ^ 
La felice immnnitä da germi patogeni dell'Al- 

gidosia e ugualmente godiita'dalle sorgenti del- 
l'Aldobrandina e della Ludorisia (1), le quali sono 
dello   stesso   tipo ed appartengono al medesimo 

(1) Tale acqna e data anch'essa da uua sorgente del ai- 
stema deU'antica Ciabra. La quäle, concessa da Pio IV al 
comune di Frascati, fa poi presa dal card. d'Altemps, il cui 
nopote la offriva al card. Scipioue Borghese: questo porpo- 
rato, al tempo dello zio Paolo V, la condusse alla viUa 
del  card. di Como  (oggi  Torlonia) da lui acquistata. Detta 



bacino idroforo. Pero non basta ehe le acqiie 
sian pure al pimto di origine, essendo indispen- 
sabile ehe inquinamenti noa possano avvenire 
negli acquedotti e ne' serbatoi: 1' ubicazione e 
qualitä delle tubulature devono esser taii da ren- 
dere impossibili le infiltrazioni di inateriali pe- 
ricolosi per la umana salute Ora, se da questo 
lato i lavori di protezione giä eseguiti nel si- 
stema di conduttura dell' Algidosia ci sono ga- 
ranti della sua inalterabilitä fino al fluire ehe 
essa fa nelle piibbliche fonti, osservazioni si son 
fatte a riguardo dell' aeqaa Aldobrandina, per- 
che, innanzi ehe scenda a Frascati, decorre allo 
scoperto entro la villa principesca omonima; 
per il quäle motivo e per le condizioni dell' ao- 
quedottu, si e potuta diehiarare sospetta d'inqiii- 
namento dall' esame chimico e dal batteriolo- 
gico (1). Ma la nostra cittadinanza non deve nu- 
trire soverchia apprensione, perehe tale acqua 
giunge ordin ariamente in paese senza ehe nulla 
abbia perduto de! suo biton grado di potabilitä, 
come ne fan fede i caratteri organolettici nor- 
mali   ehe vi   offre,  ed il   fatto molto eloquente 

sorgiva fu chiainata Ludovigia, dal perehe la villa stette al- 
cun tempo in proprietä dei signori Liulovisi, il cui nome ü 
pur rimasto al relativo acquedotto. 

(1) E' DOto ehe nel 1827-^^28, non cerbo per colpa dolla nobile 
famiglia pTOprietaria della villa, allora aHsente, l'acqua Aldo- 
hrandina si era reaa veramente insaliibre ; ma tal fatto non 
potrebbe piü verificarsi ai nostri giorni, per la piü vigile sor- 
veglianza ehe vi si suole esercitare, per ordine dell'eccmo 
signore del luogo. 
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ehe mai, almeno da settant'anni a questa parte, 
lia prodotto focolai di malattie infettive nel 
quartiere alto di Frascati, dove fino al presente 
se ne e fatto largo ed esclusivo consumo. Quanti 
comurti della stessa provinoia di Eoma non si di- 
rebbero fortunati di possedere un'acqtia consimile! 

La cittä possiede qtialcbe altra piccola sorgi- 
va di qualitä eccellente, come quellaj p. e., detta 
di Fontana vecchia ; ed un immenso progresso, 
sotto tal rignardo igienico, Frascati ha or fatto 
con la nuova distribuzioiie dell'Algidosia, la qiiale 
alimenta da sola tutte le fonti pubbliche, e puö 
salire sngli ultimi piani delle abitazioni; nel men- 
tre ehe 1'Aldobrandina viene principalmente im- 
piegata a fornire gli abbsverafcoi, le fonti orna^ 
mentali, le acque da innaffiamento e per le oc- 
correnze degli iucendi. (1). 

Territorio. — II territorio comnnale mi- 
sura una superficie di poco piii di mille rabbia, 
od ettari 2131,11, e si distende suUe ondula- 
zioni settentrionali del coUe di Tuscolo, le quali, 
a poco a poco digradando, vanno a spianare nella 
campagna romana, di cui una piccolissima por- 
zione vi resta abbracciata. La massima sna al- 
tezza sul livello del mare corrisponde all' altnra 
della Eiifinella, a m. 580 ; il punto della   mag- 

(1) Vogliono auche notarsi le tlup sorgeuti minerali. le po- 
polariayime aiqiie acetose (acidulo-fermginuse}, ehe sono al 
Ponte ctogli Squarciarelli e presso Morena, a breve distanza 
da Frascati. 
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giore depressione si trova nel piano, a m. 106: 
e cosi cke questa parte di suolo tusculano noii 
manca di varietä nella siia fisica topografia, ed 
ovunque ofEre quadri di amenitä incantevole, Nel 
loro lembo inferiore le terre di Frascati sono 
attraversate dalla ferrovia Üoma-Napoli; alqnan- 
to piü in alto dal tronco Oiampino-Frascati. Vari 
ordini di strade le percorrono, e sono qua e 
lä provviste di acque potabili, in ispecie dove 
sorsero anticlie ville romane. Un gran numero 
di fondi rastici racchiiisero in passato preziosi 
avanzi di, costruzioni repubblicane ed imperiali, 
ed ancora ne contengono delle tracee, ehe perö 
si cerca di rädere al siiolo barbaramente ! (1) 

* * * 
Angusti, a tal segno da rasentare la stessa cittä, 

sono i eonfini territoriali ad E,, a 3, ed a S. 0. 
di Frascati. Da una parte, il territorio di Monte 
Porzio Catone giunge a toccarvi la piazza di 
Villa Borghese; dall'altra e quelle di Grottafer- 
rata, il qnale, un tempo, occupava perfino una 
certa zona dell'abitato, ed ora noji se ne allontana 
cbe per pocte centinaia di metri (Cancello di 
Villa Grazioli); (2) 

(1) Importantiasimi ritrovamenti archeologici sono stati 
fatti anehe oel decorso di questi Ultimi anni, di guiaa ehe e 
stato possibile riconoscere, speeialmente per mezzo dei tubi 
di piombo, nuovi poasessori di ville antiche. Cessi, per caritä 
di patria, il riprovevole uao di trafugare, naäcondere, o di- 
struggere gli oggetti ehe si rinvengono, perche si reca con 
ciö grave danno all' iiiteresse della atoria e dell'ai'te. 

(2) Gi'ottaferrata costituiva iu altri   tempi  una  speele di 
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Meno ristretti si mostrano i detti limiti a Sud 
-Est della cittä, dalla quäl parte vanno a lam- 
bire la zona archeologica di TuscolOj per avere 
il loio maggiore sviluppo verso Nord, nell'agro 
romano. Come si vede, l'estensione del territorio 
di Frascati non e in proporzione davvero con 
la quantitä degli abitanti; e vicini comuni, con 
una popolazione ben minore, dispongono di terre 
assai piü estese. E' perciö ehe i cittadini ven- 
nero facendo importaiiti acquisti dl fondi rustici 
nei territori de' piü prossimi paesi; e nella stessa 
campagna romana. 

La proprietä, tranne ehe nella zona delle ville 
signorili, vedesi molto divisa ; ed il valore e red- 
dito del terreno sono generalmente elevati. Buon 
numero di vigneti di nn solp ettarOj^od auche 
di mezzo, costttuiscono 1' unica risorsa di una 
famiglia. 

* 

II territorio comuaale e ripartito in tanti ap- 
pezzamenti, o quarti, ehe si distinguono con le 
seguenti denorainazioni: Termine^ Torrione, Grot- 
te S. Maria, Vennicino, Perazzeta, S. Matteo di 
Frascati, Spino Retico^ Grotte   Portella, Casal di 

frazione del iioatro Comnne, o, come si diceva, ima Univer-* 
gitä appodiata a Frascati: il suo territorio entrava addi- 
rittura uell^area fabbricata della cittä, raseiitandone il Duorao, 
e quindi, per la piazza del Sepolcro di Lucullo e la via giä 
dei Cappuceini, or Guglielmo Masaaia, saliva fino ad un oerto 
punto, poco distante dalla villa Rufiiiella. 
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Mario, Colle Fumone, Sterpare, Colle Pizzuto, 
Coi-nafelle, Valle dei Preti, Moro GeUo, Marchcie, 
Pantano Secco, Cisternole, S. Croce, Valle Cupa^ 
8pinetta, Coccio.no, Grotte dello Stinco, Colle Reti, 
Grotte Dama, Selvotta, SS. Äpostoli, Prataporci, 
Colle Pisano, Bafjnolo, S. Marco, Pentina dei Frati. 

La dolce altimetria, l'esposizione e gli elementi 
prevalenti nella aua costituzione, rendouo il no- 
stro suolo in ogni luogo fecondo, e ad ogni ge- 
nere di cultxire accomodato ; ma, come meglio si 
dirä in appresso, la vite vi domina sovraiia. 

Natura   geologica   dei   suolo.   —   II 
griippo dei coUi tusculo-albani, dominati al cen- 
tro dal monte Cavo, si eleva isolato sulla cam- 
pagna romana, tra 1' altipiano prenestino, la 
massa dei monti Lepini e il littorale tirreno : 
le sue vette piii alte ofFrono una elevazione sul 
mare, cKe varia dai G50 ai 950 metri. Questa 
catena di alture piacevolmente ondulate si di- 
spiega dirimpetto a Eoma, di cui accresce la bel- 
lezza dei grande panorama dalla parte di mez- 
zogiorno, e presentasi nel suo insieme in forma 
di un gran cono scHacciato con base di 25 chi- 
lometri di diametro, e piii di 60 cliilometri di 
circonferenza. Nel seno dei gran rilievo corre, 
formando una curva, da Molara in direzione di 
Nemi, la valle Latina. La bene ordinata linea 
collinosa ehe gira in maniera quasi circolare 
dai monti Artemisii, per altre cime, ai colli   di 
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Tuscolo, lascia ima grande  apertnra   verso   pO-' 
nente, e presenta parecctiie cavitä minori crate^ 
riformi Helle sne esterne pendenze* Tale forma^ 
zione geologica, clie offre analogie con il sistema 
Vesilviaao, manifesta all'evidenza la siia origine 
Vulcanica, della qnal natura e quindi il terreno 
della cittä e sua campagna, il qnale si distende 
sul declivio esterno settentrionale del grau cono 
laziale. 

Olli,  senza   ascendere al   monte   Cavn, voglia 
formarsi un' idea della configurazione del nostro 
gruppo vulcanico, non lia ehe a salire alla villa 
Aldobrandini, e porsi  ad osservarlo dall'alto del 
coUe denominato il Nocilone. (J.) 

* 
* * 

L'attivitä del  locale   vulcanismo si svolse   in 
diversi periodi: prese a destarsi nell'epoca qua- 
ternaria, per continnare fino ai prtmi  tempi d; 
Roma, a partire dai quali e rimasto in fase   di 
estinzione. Nella prima esplosione,   gagliardissi- 
ma 6 di Innga durata, sorse il   gigaütesco   cra- 
tere primitivo. o Tuscnliino, con alcun altro cra- 
terino avventizio; e fu allora ehe la nostra con- 
trada laziale formö il suo soUevamento snlla pia- 
niira romana, plioceniea, e prese   1' aspetto   ehe 
tnttora mantiene quasi inalterato. 

(1) Qtiesta localita mi veniva additata dall'illustre amico, 
Professor Giuseppe Poiizi, il creatorc della Geologia laziale; 
e piü volle si 30n visti scieuziati e stiidenti fare oöservEizioni 
geologiche da quelt'altura. 
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Nel successivo periodo di attivitä, in seno 
al cratere Tusculano si produsse qiiello Albano, 
dei cosi detti Campi di Aniiibale (1), al cui orlo 
appartengono il monte Cavo e qualche altra vet- 
ta clie lo avvicina : anche altri crateri minori si 
ebbero in detta fase eruttiva, tra cui si pone 
quello del monte Pila, riguardato per lo innanzi 
quäl teatro di propria attivitä piü recente. Quan- 
titä enormi di materie detritichej e lave di po- 
tenza immane furono vomitate in questi dite 
primi periodi, cui teneva dietro un prolungato 
intervallo di riposo, dnrante il quäle la natura 
pote vestire di bei verde il terreno delle sorte 
colline, e preparare la plaga ridente su cui dove- 
vano sorgere in avvenire i Castelli Eomani. 

AI destarsi di un terzo incendio vulcanico, 
spostameuti ecceutrici e non contemporenei del- 
l'asse eruttivo, prodtissero i crateri di Castel 
Gandolfo, di Nemi (ambedue doppi, per qttanto 
non sembri a prima vista) e di Valle Äriccia. 
Tali ernzioni, clie caratterizzarono il terzo pe- 
riodo, produssero la demolizione di porzione del- 
l'orlo dei maggiori crateri formatisi nelle fasi di 
attivitä antecedenti: l'ampio smantellamento del 
cratere tusculano si ravvisa con facilitä verso 
ovest e sud-ovest, nel tratto da Grottaferrata a 
Nemi; ed il cratere Albano comparisce slabbrato 
ad ovest all'altezza di Rocca di Papa, suUa stessa 

(1) Si vedrä a suo luogo ehe tale appellazione non si rite- 
risce al grande capitano Cartagiuese. 
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linea di demolizione del pfimo. In queato perio- 
do si ebbero immense correnti fangose, o, se cosi 
31 vuole, ceneri copiosissime ehe, impastate dalle 
acque di piogge dilaviali (facili a prodursi in 
dati parossismi eruttivi per l'improvvisa conden- 
sazione di quantitä enormi di vapore acqiieo), 
forraarono i peperini. Le ultime piü lievi esplo- 
sioni del cratere di Castel Gandolfo • avvennero 
in terapi men remoti, quando l'uomo era giä pre- 
sente in qnesta contrada. 

Qualche altro fenomeno ernttivo di minore in- 
tensitä si verifico anche in epoca ehe puö dirsi 
storica, e fino, come si ritiene, all' epoca della 
cacciata di Tarqninio, la quäle corrisponderebbe 
all'anno 510 avanti Cristo: torna perö difficile pre- 
cisare il cratere cd i crateri da cui originarono 
le laueiate di sassi avverfcite dai delegati roma- 
ni, e narrateci da Diouigi d' Alicarnasso e da 
Tito Livio. 

Son giä trascorsi oltre a ventiquattro secoli, 
dacche il vulcano laziale non si e piü visto in 
azione, senza ehe per altro se ne possa credere 
del tntto estinta l'attivitä sotterranea, come e 
provato dallo spostamento (in discesa) della linea 
di spiaggia nel prossimo littorale, dalle oseilla- 
zioni microsismiche del suolo, registrate di fre- 
quente dagli Osservatori di ßocca di Papa e di 
Velletri, dai terremoti ehe non di rado hanno 
origine nel nostro eentro craterifero, dalle   mo- 
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fete, dalle solfatare e dalle sorgive acidulo - 30I- 
forose esistenti nella regione. 

Presso a qaaranta specie mineralogiche si rin- 
vegono in quantitä maggiore 0 minore, nei vari 
prodotti eruttivi del sistema; e ve ne hanno 
delle belle e caratteristiclie (1). Risultano, per la 
maggior parte, di alluminati, silico - alluminati, 
süicatij bisilicati e carbonati di basi diverse, non 
ehe di alcune altre combinazioni di differenti 
elementi: soltanto qxialclie specie si pu6 dire 
costituita da un unico corpo semplice non com- 
binato. 

* 
# * 

Per ciö ehe piü partico.larinente si riferisce 
alle terre di Frascati, püssiamo dire ehe vi ab- 
bondano potenti colate di lava basaltica, selce, 
di color grigio azzurrognolo, tenace, compatta, 
molto resistente, adoperata fin dai tempi romani 
per lastricare le vie, la quäle si trova piire in 
grande quantitä sotto forma di bombe vulcaniche, 
di aapetto e grandezza variabilissime. Questo 
stesso materiale lavico, raodificato e disposto in 
banchi e  mammelloni   grandios!,   costituisce  lo 

(1) Nelle lave basaltiche, di variä apecie, nelle bombe vul- 
canicbe, nei peperini, in altri agffregati, nei massi erratici, 
nelle geodi, nei lapilli, nelle solfatare, ceneri, sabble, ecc, pos- 
sono trovarsi, tra altre 3pecie minerali, zolt'o, pirite pleonasto, 
lazialite, nefelite, anortite. sanidino, magnetite, titanite, idro- 
crasio, amfigeno, melanite, olivina, arragonite, piroaseno nero 
e verde, dolomitei miche di varieti div6r?e, wollastonite, ecc. 
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sperone, vero lapis tusculanus, di color gialla- 
stro CU130, a stmttura granuläre piü o meno 
corapatta, il qimle, per cedere bene allo scalpello 
e mostrare Ibrte resistenza alle intemperie, e 
adoperato in lavorazioni ed opere architettoni- 
che, aüche di valore artistico (1). 

A breve distan2ia dalla cittä (meno di due ohi- 
lometri), in contrada La Pedica, compariscono 
le prirae stratificazioni di peperino il quäle in 
banchi estesissimi, e come fapis albanm, si pre- 
aenfca piü oltre nei coUi Albani. Anche di que- 
3to materiale si fa uso come pietra da taglio e 
da scalpello ; pero non riesce sempre di perfetta 
conservazione, allo scoperto, per il suo facile alte- 
rarsi all'azione degli agenti atmosferici (2). 

I materiali detritici, qiiali i lapilli, le scorie, 
le sabbie, e le ceneri, sono assolutamente predo- 
minanti nel territorio del comnne, e cosi pure le 
aggregazioni tufacee diverse, non ehe altre ma- 
terie decomposte e ridotte in argilla plastica, 
con cui fabbricavansi per lo addietro mattoni e 
vasi artistiei nella villa Aldobraudini. 

Dalle varie rocce aggregate si ricavano ottimi 
materiali da costruzione : dai tufi granulari len- 
citici, come si dirä altrove, or si estrae l'allume, 

(1) Basta guardare il prospetto della cattedrale di Frasoati, 
il portico del Vasauzio e (juell'altro detto del Vignola nel 
palazzo della Villa Moiidragone,elesuperbe,balau3t.rate delta 
villa Torlonia. 

(•2) Si osservi a questo riguardo la facciata del Duomo di 
Albano Laziale. 
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ed alcun altro prodotto dell' indnstria minera- 
ria ; e pozzolaue eccellenti di varia colorazioae 
ci 3011 fornite dalle areae vulcaniche. 

Specie mineralogiclie meritevoli di figurare in 
miisei scientifici si possono raccogliere nel suolo 
tusculano ; e prima fra tutte, la varietä nera di 
melanite la quäle, per la considerevole quantitä 
in cui vi si rinviene, e conosciuta con il nome 
di granato nero di Fra^cati: questo bei minerale 
e ordinariamente cristallizzato in rombo - dode- 
caedri smarginati, per lo piü lucenti, talora ni- 
tidissimi (1). Äbbondano pure niagnifici esem- 
plari di pirossene nero, di leuciti, di miche mul- 
ticolori, di haüyna, di apatite e di altri mine- 
rali cristallini. 

In taluni'de'materiali vulcanici non fan di- 
fetto resti ed improute di piante e di animali : 
in alcune agglomerazioni di finissime ceneri gial- 
lognole ehe si trovano nella villa Torlonia si 
vede di frequente la Pteris Äquilina con parec- 
chie specie fanerogamicbe. Cosi, avanzi di vege- 
tali ed ossami di animali son facili a raccogliersi 
in mezzo ai peperini (2). 

(X) La regina Maria Cristina di Sardegna, vedova del re 
Carlo Feiice, ne] tempo in cui fece dimora alla Rufinella, 
ffradi assai di vedere artisticamente rüpgate in oro, in for- 
nm di bracciaÜ o collane, moItisiiiTne delle i>iü pei-fette me- 
limiti, ehe l'aufjiista si^nora aveva fatto racfogliero nella 
quantitä di un'intera bigonnia. 

(2) Nel 1889, eseguendosi aicuni lavori di acasso nel vigneto 
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Clima. — Fraacati gode il favore di un cli- 
ma dolce e salubre, come ben ai riieva dall'esame 
de' vari coefficienti suoi. 

La cittä non ha osaervatorio meteorologico 
municipale, ehe, se vi venisse stabilito, potrebbe 
reudere buoni servigi all' agricoltura ed all' i- 
giene; non le manca perö il vantaggio di averne 
uno nel palazzo della villa Mondragone, alla di- 
stanza di circa 800 metri in linea retta (1). 
Dalle note prese regolarmente in detta stazione 
meteorologica nelle ore 7. 12, IB e 21, durante 
Tottennio 1880-1889, il eh. P. Lais ha tratti 
degU utili insegnamenti locali, e comparativi 
con 033ervazioni contemporanee fatte in Roma 

del sig. B. Beali, in coatrada La Pedica, in un letto di pe- 
perino fiirono trovate le oaaa, con nitido iiiipronte di penne, 
di un ^rau Vultaride (Gypt Fidvaa), di mole maggiore del- 
l'Aquila reale. I quali resti, da me riconoaciutl, per lode- 
vole gentilezza del proprietario del fondo e del suo figlio 
Anastasio, stanno a far parte del patrimonio scientifico dello 
Stato nel Gabinetto di Goologla della K, Scuola di applica- 
zione degli ingegneri in Boma, e porsero argomento di una 
erudita pubblicazione al ch, prof, iug, Komolo Meli. 

(1) L'Oaservatorio di Mondragone, ben fornito di atrumenti, 
aorse nel 1879 per iniziativa del ch. P. Feiice (Jiampi, e con 
il plau30 del celebre P. A. Seccki. E situato in ottima poai- 
zione, all'est di Frascati, a m, 435 sul livello marino ; e quindi 
ad una maggiore elevazione di m. 113 sul livello della piazza 
del Duomo della cittä. Le osservazioni compiutevi nell' ot- 
tannio preso ad esanie si trovano pubblicate e riaaaunte nel 
IJullettino Meteorologico della PontÜicia Univeraitä Grego- 
riana di Roma. 
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air osservatorio del Collegio Eomano, dai quali 

abbiamo tratto non poco profitto (1). 

* * * 

a) PHESSIONE ATMOSFEBICA. Nelle sue varia- 
zioni diurne, mensili ed annuali, la pressione 
atmosferica non discorda sensibilmente da qnella 
notata in E-oma. Confrontando le altezze baro- 
metriche ridotte a 0" e al mare, in ambedue le 
stazioni, le differenze poco si allontanano dal 
decimo di millimetro della colonua di mercurio. 
La difFereaza della pressione locale in confronto 
di Roma e dovtita all'altitudiue di Frascati, a 
m. 322 sul livello del mare; ciö 6lie costitiiisce 
air incirca una costante la quäle, a ragione di 
10"' 466 per millimetro barometrico (Fawcet), 
abbassa l'altezza della colonna barometrica letta 
a Roma di millimetri 30,7, riducendola, nell' i- 
potesi d' una pressione media di 760, al livello 
del mare, a 729,3. 

Nel clima tusculano, oome si verifica pressoclie 
ovunqne nella zona temperata, le variazioni mag- 
giori son proprie deH'antumio e dell' inverno; le 
minori, della state. II massimo della pressione da 

(1) Mi e grato porgere sentiti ringraziainonti al eh. P. Giu- 
seppe Lais, per il gentile aiuto oflertomi nella compilazione 
del preseute saggio climatologico, non ehe ^11' illustre Pro- 
iessoro Elia Millosevich, ed al eh. P. Carlo Kinaldi, assiatente 
deir Oöservatoriu di Momlragone, dai quali pure miebhidati 
ed informazioni utilissimo. 
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me registrato in   Frascati   (cittä)   fu   di 740""", 
e di 700""" il suo minimo (1). 

h) TEMPERATURä. II medlo annuo generale di 
tutte le osservazioni deH'ottennio risulta di 14". 
15 airosservatorio tusculano, e di 15". 25 per 
Roma. I gradi estremi a cui giimse il termo- 
metro fnrono : 35\ 2 (7 agosto 1885), e -G^ 0 (10 
decembre 1889) per Tuscolo; 37". 3 (22 Inglio 
1887), e -5°. 7 (22 genuaio 1880) per Roma. Tutti 
i m^assimi mensili assoluti degU otto anni di re- 
gistrazic-ni dell'osservatorio di Mondragone, mes- 
si a confronto con i corrispoiidenfci massimi men- 
sili delle osservazioni romaue, hauno segnato 
nna temperatura piii bassa. La differenza rag- 
guagliata di grado in grado ha f'ornito un nn- 
mero di coiacidenze (ehe per brevitä si omet- 
tono), per cni puö rilevarsi a colpo d' occhio, 
come si esprime il P. Lais, ehe « »7 clima tut^vo- 
lano e piU dolcc del romano in tutte le stat/ioiii »; 
e gli sbilauei o escorsioni di temperatura vi sono 
sempre piü moderate. A Frascati non ricorrono 
in estate calori eccessivi, non elevandovisi ordina- 
riamente la temperatura oltre il 32" (2). Per tro- 
varsi la cittä bene esposta al Tirreno, ed a giu- 
sta   distanza dal   medesimo, e confortata   dalla 

(1) Nel difetto tU Tin osservatorio nell' interno della cittä, 
lo scrivente venne facondo quaiche picjola osservaziono 
nelta sua atessa dimora; e co3i ha potuto anche giovarsi dl 
alcuno note meteorologiche da liii raccolte fiti dallaimo 1K7S, 

(2) Come fatto assolutamente occezioiiale, va registrato il 
massimo di 38°.4 qui avutosi il 3 luglio del decorso anno 1905, 
(juaudo Ü Centigrado segnö 40o,l in 'Romal 
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piacevole brezza marina die solo di rado non, le 
giunge a temperare gli ardori piü forti del gior- 
no, da poco dopo il mezzodi fin verso le ore 
17. II massimo diurno della temperatura risulta 
costantemente inferiore di circa diie gradi a 
quello di Eoma; sono perö in Frascati men fre- 
sohe le notti, ende minore vi si avverte la dif- 
ferenza tra il piü elevato grado di temperatura 
del giorno e qiiello pin basso notturno ; il cbe 
non niioce certo alla salute. 

Freddi intensi non si soffrono nel verno, nella 
qnale stagione le palrae, altre plante sensibili al 
freddo, compresi gli stessi agrnmi, sol ehe sem- 
plicemente difesi dalla tramontana, possono prO' 
aperare all'aperto ; mai si vedono rimaner privi 
di fiori i nostri giardini. Non in tntti gli anni 
compariace ia neve; e per pochi giorni soltanto, 
il centigrado paö scendere a zero, o iioco al di 
sotto. E tanto ciö vero ehe la baasa temperatura 
di -4°, verificatasi il 4 gennaio del 1901, e le altre 
di -5" e -6° occorse nel gennaio o febbraio del 
trascorso anno 1905, son parse averci recato il 
freddo siberiano. 

S' intende, ehe il normale andamento della 
temperatura soffra sovente perturbazioni per 
cause diverse, talora locali, facendo notare salti 
e discese anclie parecchio sensibili, cio cte, del 
resto, e proprio del clima romano. 

* 

c) UMIDITA. E' noto ehe l'umiditä dell'aria e 
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intluenzata dalla pioggia, dalla natura del suolo 
e dal vento. Considerata V umiditä assoluta (ten- 
sione del vapore in mill.) e la relativa (quantitä 
del vapore acqiieo in centesimi di saturazione), 
dal medio anniio delle osservazioni troviamo, per 
la stazione tnsculana : umiditä assoluta 8.03, 
umiditä relativa 60.9; nel mentre ehe per lo 
stesso periodo di tempo si ha per Roma: umi- 
ditä assoluta 8.84, umiditä relativa 63.2 ; indi- 
zio, questo, ehe se qui l'aria, sia per fatto della 
vegetazione, sia per fatto delle acque sorgive, 
risente umiditä alqiianto maggiore, vieue questa 
esuberanza asportata dairazioue del vento, onde 
a giudizio del eh. P. Lais le condizioni igrome- 
triche dell'aria nosfcra « sono piu favovevoU delle 
romane y. Eppure, si ode talvolta ripetere da 
persone anche ragguardevoli, ma un po' ignare 
de' fenomeni fisici e meteorici, ehe Frascati e 
paese umido, perche troppo avvicinato dalle 
plante di alto fusto! II quäl pregiudizio ehe puö 
destare diffidenze e preoccu2:)azioni ne' forestieri 
villeggianti, ed e sorretto dal vedersi alquanto 
bagnato in aicuni giorni dell' anno una piccola 
porzione del selciato della piazza V. E. {!), rimane 
sfatato, oltre ehe dai dati meteorologici, dallo 
stesso buon senso. Cfiova considerare ehe i nostri 
coUi sono rivestiti, e vero, di spessi alberi a 
folta ehioma, per averue ombre gradevoli nella 
State ; ma la ben ordinata disposizione dei viali 
delle   ville,  ed   i   tagli   praticati   di   frequente 
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permettono  la piii   libera circolazione dell' aria 
tra lo splendido verde, datore di  ossigeno e di 
ozono. Come, del resto, puo dirsi umido nn paeae 
situato in coUina e declive, al  solo ed ai venti 
apertissimo, nel quäle, anclie in inverno, le vie 
e le terre   son cosi   facili a mostrarsi   asciutte, 
non appena cessata la pioggia (il cui valore ndo- 
metrico non raggiunge annnalmente i 1000 mil- 
limetri), e   dove   non   sono   acque   stagnanti   e 
nebbie, ma si gode   di un limpido cielo, di sel- 
vette e giardini   ridenti, e delia   flora piü   leg- 
giadra ch'e propria de' Inoglii non  nmidi e ve- 
ramente salubri ? 

* 

d) VENTO. Qnesfco va considerato sotto V a- 
spetto di velocita assoluta, in chilometri all' ora, 
e sotto l'aspetto direziohe data dalla rosa ane- 
mometrica. Osservando, adunque, la media annna 
della velocita del vento, fatta astrazione dalla 
direzione, si ha per l'Osservatorio tusculano : ve- 
locita media annua dell'ottennio 246 chilometri, 
prendendo per unitä il giorno; e per ßoma, 
chilometri 183. Sieche la velocita media tuscu- 
lana del vento snpera la romana del sno effet- 
tivo di 3 in 4 decimi di questa, oflfrendo cosi 
Frascati un clima piü ventilato. 

Quanto alla direzione annua media dai vari 
quadranti, la frequenza, desunta dalle quattro os- 
servazioni diurne, e data per la stazione tuscu- 
lana con Tordine seguente : 
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SE 635; SW 315; NE 127;   NW 120; W   (36; 
S 54; E 48; N 26; 
e contemporaneamente per Eoma e : 

SW 350; N   339; NE 126; AV 122; NW   111; 
SE 92; E 27. 

Da tali   dati si ricava   ehe   il   Nord il quäle 
spira coii maggior frequenza a Roma, ha   1' Ul- 
timo posto a Frascati; mentre il Sud-Est, ehe e 
il primo per la nostra cittä, tiene il sesto luogo 
per Eoma. Perö il vento   puö essere   molto in- 
fluenzato dalla   posizione topografiea della   sta- 
zione meteorica,   donde la maggior  Variante di 
direzione da   luogo a luogo. II   Sud-Est   ehe si 
raostra presso di uoi molto dominante, massime 
dair autunno alla  primavera, riesce il piü   pio- 
voso e si combina con gU abbassamenti piü mar- 
cati della pressione atmosferica. II Nord, il quäle 
vi sof&a piuttosto di  rado, ed ü Nord-Est, cbe 
vi e meno infrequente, si   rendono   molesti sol 
cte a periodi di tre o sei giorni prendano a spi- 
rare con grande violenza in  inverno, recandoci 
gli estremi freddi e le gelate piü intense : e con 
tali correnti   atmosferiche  ehe soglionai   verifi- 
care le maggiori altezze della colonna   barome- 
trica le   quali, combinandosi   per lo piü   con il 
cielo  limpidissimo,  rendono piü  distinte  e va- 
gbe le delizie dell' oriazonte. Quanto,   poi,   rie- 
scono graditi que' venticelli ehe con la dolce tem- 
peratura ci prolungano la bella serenitä dell'aere, 
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altrettaüto son molesti gli altri, apportatori di 
cattivo tempo e di temporali violenti. 

* 
* * 

e) PiQGGLA.. Sia per efEetto della vegetazione, 
sia per ragione dell' altezza, la pioggia, questo 
elemento cosi importante per l'agricoltnra e per 
il portato delle sorgenti, snpera all'osservatorio 
Tusculano.  tanto   per numero   medio annuo   di 
giorni piovosi, quanto per quantitä   media mil- 
limetrica, la corrispondente per E-oma. Le cifre 
risultanti dal  confronto degli   otto aiini di   os- 
servazione   conducono a   stabilire,  per   la   zona 
tuscnlana: 

Freqnenza 126 giorni 
Quantitä, 937,5 millimetri ; 

e per Roma: 

Freqnenza 122 giorni 
Quantitä 828,3 millimetri; 

ende nel noatro clima, sulla piccola base di 
un ottennio, si hanno quattro giorni piovosi in 
piü, con 145 millimetri di maggiore abbondanza 
di pioggia. II ehe, a dir vero, non e molto, ma 
e sempre qualche cosa quardo si reclama la piog- 
gia ; e dimostra la giusta proporzione di acqua 
ehe cade annualmente nel nostro suolo (1). 

(1) E bene ricordare ehe per gli eleraenti udometrici otto 
anni costituiscono una.base beu piccola per poter assegnare 
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f)   EVAPORAZIONE   E   SERENITÄ.   Questi    duO    GIG- 

menti sono quelli ehe piü si avvicinano nel con- 
fronto delle due stazioni. L'evaporazione media 
aunua e, per il nostro osservatorio, mm. 18,88; 
e mm. 19,97, per Roma. 

La serenitä, ragguagliata in decimi di cielo 
coperto, e 6 per noi; e 5, 4 per Roma. 

II ravvicinamento delle cifre risente la vici- 
nanza de' luoghi, e l'elemento molto importante 
della serenitä e in favore di Frascati. Benche 
la massima parte delle belle giornate occorrano 
d'ordiuario in estate, son pure frequenti gli in- 
verni con lunga serie di giorni sereni, dal cielo 
trasparente, tinto di mirabile azzurro. 

g) NEVATK, NEBBIE, TKMPOBALI GHäSDINIPEKI. 

Sarebbero ben fruttuosi altri confronti con le 
meteore straordinarie, come nevate, brine, geli, 
nebbie e temporaÜ; ma per avere utÜi dati, oc- 
correrebbe un, corredo di piü numerose osser- 
vazioni. 

E' certo ehe la neve non si fa vedere in cittä, 
tutti gli anni (ed ora giä da bea cinque anni 
manca assolutamente), o solo vi si mostra insieme 
con la pioggia, si ehe non arriva ad imbiancare il 
suolo: non molto di rado, perö, vi fa una o du^ 

medie norniali. Cosi, ad es, 58 anni di oaaervazione dänno per 
Koma 0 mm. 759.7, e giorni piovosi 94. Gli Otto anni, quindi, 
presi in conto, piovosi in ecceaao, ser\'ono per l'ornire un cri- 
terio nelle differeuze fra Roma e frascati, non nei valori 
as^oluti. 
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comparse nella iutera stagione d'inverno, limitan- 
dosi di solito alla qnautitä dai 9 ai 12 centi- 
metri: piü raramente avviene, come p. e. negli 
anni 1891 e 1901, ehe essa raggiunga 1' altezza 
dai 18 ai 20 centimetri. 

Le nebbie costituiscono un'assoluta rarita per 
Frascati e per tutta la parte elevata del suo 
territorio, mentre ehe in primavera e nella state e 
facile di osservare, specialmente al mattino, dense 
masse di vapore espandersi a guisa di onde gi- 
gantesche nella zona della bassa campagna, ed 
avvolgere come in un immenso oceano bianca- 
stro tutta la pianura romana, e la stessa Capi- 
tale, fino a ehe dal sole o dai venti non vengano 
diradate. 

II vento di poneute speaso impedisce, durante 
Testate, ehe sul nostro cielo si formino ceutri 
temporalesehi ; non ci sono tuttavia sconosciuti 
i temporali, anehe di uua certa violenza e pnr 
grandiniferi, i quali piü di sovente ai formano 
con venti di nord, di est e sud-ovest, in contrasto 
tra loro. 

Le grandinate j^iii disaatrose per la campagna 
tuscnlana sogliono verificarsi nel giugno: seguo- 
no, in ordine di minor frequenza, i meai di maggio, 
di agosto, di luglio e di aettembre (1). Asaai piü 
rara si e mostrata la grandine nell'ottobre; ma 

(1) Tra le rare cadute di grandine ben cristaHizzata, ai ri- 
corda tiaella del 27 settembre 1S76 (presso la vicina Grofctafer- 
rata), della quäle il P. Angelo Secclü ci lasciö dei disegni. 
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püte fü. iü tal mese del 1902 ehe essa fu vista 
danneggiare non pochi vigneti della pai'te oc- 
cideiitale del territorio; ed üccezionalissima fu 
riguardata quella ehe ne' colli laziali, come in 
quaai tutta Italia, imperversö spaventevolmente 
in iina sera del novembre del 1900. 

Oggi e nata una certa fiducia, non sorretta 
ancora da dimostrazione scientiiica, ehe i cannoni 
cosi detti grandinifaghi abbiano efficacia disper- 
aiva suUa grandine: e da angnrarsi ehe tal fede 
possa aequistar consistenza, affinche siano coro- 
nate di siicceaso le speranze di qnei vitieultori 
ehe fecero soUeeito impianto di quelle boeche da 
fuoco, e si professano eonvinti della loro utilitä. 

II primo saggio climatologico da noi tracciato 
6 assai incompleto; ma basti a far risaltare la 
mitezza dell'aere tusoulano, non ostante ehe non 
possa dirsi ininmne da quella tal quäle variabi- 
Uta ehe, massime in alcnne stagioni, aveva il 
Doni notata per il cielo di Roma. 

Con lavoro di maggior lena, a base di tavole me- 
teorologiche, nuineriche e grafiehe, potrebbero me- 
glio determinarsi le eostanti del eliraa di Frascati, 
e stabilirsi confronti igienici a suo vautaggio (1). 

(1) II Cluzel,   par tacere di mille   altri, scriveva recente- 
tnente:   ' A I-'rasriUi,   toua /« charmen de la nature »e donnetU 
renflez-voH»  mait ce qui rertd. le paya le plus agr6able, c'e»t 
la tloucetw ile l'air qu'on y re^ipire. Le fro'id le pliia leger s'y 
J'ait rt peinc sentir au plat fürt de V hlcer, et, en eU, une frai- 
chear toajoura bicn/aUanle 1/ aitire rf«a inlllUfs d'etrangei'g ». E. 
Cluzel - Fraacali, ou Uue Flour d'Italie, Souvigny 1901, p. 9. 
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Tanto per accennare a fenomeni di meteoro^ 
logia endogena, puo notarsi cKe nella nostra 
contrada vulcanica i sismi, d' intensitä diversis- 
sima, non sono rari, e sia di origine locale, sia 
tettonica. Riccorrono terremoti assai lievi, sen- 
sibili soltanto agU apparecchi sismici degli os- 
servatori, come altri, ad intervalli di alcuni anni, 
la cui violenza, dal n. 2 della scala convenzio- 
nale De Eossi-Forel e salita al sesto, e fino anche 
al settimo grado della medesima, come nella 
scossa dell'agosto 1806, in alcune del maggio-ago- 
sto 1829, nelle piü recenti del 1892 e 1897, e 
neU'ultima fortissima del 19 luglio del 1899, la 
quale stette per fare vittime umane. 

Vegetazione. — I vari detriti dei mine- 
rali vulcanici, combiiiazioni prevalenti del silicio 
oon l'alluminio, potassio, magnesio e ferro, asso- 
ciati alle diverse sostanze organiche, ci dänno 
un terreno agrario di mirabile potenza produt- 
tiva. Ogni cosa, e senza risparmio, puö aversi 
dal nostro suolo, le cui coltivazioni erano giä 
decantate ai tempi di Sfcrabone e di Plinio. 

La parte inferiore del territorio, ehe s' inter- 
na per alcun tratto nella Campagna ßomana, e 
tutta a pascoli, avvicendati con le semente del 
grano, dell'avena e talvoUa della fava. 

Sülle prime e piü dolci pendici de' coUi, pe si 
eccettuino i 110 ettari di terreno conservati dal 
Comune a bosco ceduo (macchia delle Sterpare), 
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ed alcuni poderi ulivati, lia il suo regno la 
vite ; e splendido e davvero l'aspetto de' vigneti 
tusculani. 

Nella linea di alfcure alquanto piü elevate, cor- 
rispondente alla zona delle ville principesclie, 
verdeggiano, in maggiore quantitä delle viti, le 
iloride foreste di ulivi, gU orti, i giardini e i 
parchi deliziosi. In questi, soprattutto, fa bella mo- 
stra la magnifica elce di Tusculo, con altre plante 
nostrali ed esotiche (1) le quali, o aggnippate 
iu boschetti, o disposte in filarl, padiglioni e 
spalliere, di aapetto assai gradevole, concorronö 
a formare di questi poggi un vero 

 teatro verdeggiante e vago, 
Di ville e piante e d'aure e hice e d'ombre 
Sparso cosi ehe sembra opra di mago. 

I luoghi piü eminenti sono vestiti di conifere, 
querce, castagni, carpiui, aceri, nocciuoli, ecc. (2), 

(1) Tra i nostri albert si lasciano ammirare i diversi pini, 
tra cui il bellissimo con la cliioma ad ombrello, gli abeti, i 
cipreasi, i platani fatnosi, molte specie di querce, gli olmi, 
lo robinie, le magnoHe, grippocastaai, l'alloro, ecc. ecc.. Pro- 
sperano anche bene diverse palme e gli agrumi, aol ehe ven- 
gano riparati, come si disse, dai freddi eccessivi. 

(ü) Le inaggiori alture tusuulane si conservano ancora ba- 
staDtemente selvo'sa, sebbeue tagU di ogiii genere vi abbiauo 
ridotta di inolto l'estensioae della superficie boschiva ehe 
pure ha fatto dire a Giosue Carducci: 

<  Taacolo verde can/a > 
II Veillot, colpito anch'egli dal bei verde deila nostra ve- 

getazione, non meno ehe dalla dolsezza del clima, esctama: 
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schiudendosi qna e lä, nel seno di tali selvette, 
erbose vallicelle ed altipiani smaltati di fiori, la 
cui varietä di tinte accrestie il diletto del pitto- 
resco paesaggio. II naturalista puö far qui buo- 
ne racGolte, ne v' ha straniero rednce da Tusco- 
lo, per gli ombrogi sentieri di Camaldoli e della 
villa Rufinella, cbe non ne soenda ben prowisto 
di erbe e di fiori campestri, alcuni de' quali, co- 
me le anemoui, le mammole, e le pervinche di 
un colore azzurro tenero, destarono tanto l'arami- 
razione del Teine. 

Vaga 6 doviziosa e la Flora fanerogamica del 
suolo tusculauOj dove neppur mancano molte e 
belle crittogame de' diversi tipi. Non v' ha un 
catalogo completo delle piante spontanee ehe 
qui vegetano (1) : un certo nnmero, soltanto, se 
ne trova registrato nelle Flore Romane venute 
a luce nei prinii tre quarti del XIX secolo. Piu 

c 0 ckarvie de t'nuicati ijiii le .taura tUpeindre !... 1'es arhres 
verU en plein dicen\bre, ton aoleil doux en plein iti, et qui rit 
aur la tittf et jihis encor darus le roeur.'... > (Louis Veillot, Le 
parfuni de Ronte, Paria, 1867, pag. 398). 

(1) II eh. P. Bergondi, nel tempo della sua dimora nel Col- 
leffio di Mondragone, si era dato con graiide ardure a pre- 
parare la Flora Tiisrulatui: ma Pinimatura inorte del bota- 
nico valoroso impedi il compimento della pregevole pubbli- 
cazione. Sarebbe stato mio desiderio tracuiare  uua florula 
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Ai recente (1890), il cH. prof. Pirotta ha compl- 
lato delle noterelle botaniche, illustranti la flora 
di non pocH luoghi della nostra provincia, le 
quali han servito a rendere piü pregevole la 
Giiida della Provincia di Roma del cav. Enrico 
Abate. Da questo interessante lavoro, per como- 
ditä di chi si diletta di botanica, togliamo al- 
cuni elencbi di specie viveuti entro i confini 
delle nostre terre comunali, cd anche un poco 
oltre (1). 

mandameutale, con cenno particolare dell« specie piü note- 
'voH dal lato farmacologico; ma un tale catalogo potra of- 
t'rirsi in altro lavoro, ove si farebbero pur conoaeere pa- 
recclii avanzi di piante incluse in pareccbie formazioni del 
nostro terreno vukanico, e di alcuue delle guali non si tro- 
va finora fatta menzione. 

(1) Nel gruppo de' monti ehe, con Monte Porzto Catone, 
Monte Compatri, Monte Salomone, dalla Colonna a Grotta- 
ferrata, circondano Frascati si possono raccogliere, s'iiiten- 
de, tra altre moltissime: i Crataetjus oxycanthoides, Vicla Me- 
lanojts, Ejnlobitim viontanum, Apargin fuherona, Carlina vid arU, 
(falan/httji nioalU, Xarcismu poeiinia, Crocim vernua, Sarcissiia 
paeutlotiarciams, Alliiim paniculalum, Neotlia nirlitn oc«, E^npactis 
microrhf/lla, Cephalanthera entifolia, Cephnlanihera rubra. 

Siil Tuscolo : Viola fricolor, Paeonia rorallina falla Molara), 
Polenfilln micrantJia, Sediim lati/oliitm, Eriniis alpinita, Myoai- 
li» »ylvatica, Armeria planiaglnta, Narcisaus hißoriia, Carez tle- 
pauperata, Carex mtiricata, Carex diDulaa, Carex itylvatica, Poa 
comjireaaa. 

Sul monte Compatri: Corj/tUtlis ^ava, Saxi/raya bnlbi/era, 
Vicia caaatibipa, Barlaia odonti/ea, ^[ul^cari botryoitlea, Narciaaua 
incomparabilia, Listera ocala, Peltigera horizontalia Hoff, Pel- 
ligera rufeacens Hoff, Pcltiyera polydactyla Hoff. 
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Cenno della Fauna. — AI pari della 
tlora, la fauna del luogo oflfre ricchezza di forme. 
Molti ordini di mammiferi vi liauno i loro rap- 
presentanti, oltre all© specie domesticlie piü co- 
muni. Cosi, non difettano i chirotteri indigeni; 
ne la Talpa ed il Riccio tra gl' insettivori. Non 
troppo rari sono la Volpe ed il Tasse. Fino al 
principio del secolo decorso, il Lupo ehe era fa- 
cile a vedersi   nelle   piü   cupe   foreste de' coUi 

A Grottaferrata; Anemone nj)ennma, liammruliia chaerophyl- 
lus, Reseda alba, Äralis verna, Deniaria hatbij'era, Geraniunt 
dUsectum, • Viola permixta lord-, Viola sylveulrin, Cytiau» frißo- 
Tas, Lotus rlliatiix, Ulex europaeHn, Crataegiis inonofjyna, Bellt» 
aTtnua, Ai'teJnisia arboreacens, Sonchts au2^er, Vinca viinor, Sfy- 
rax ojßicinale, Rumex Bitcephalophorm, Ani:hu»a hyliriiln, Myo- 
aotis hispida, Linaria vulyaris, Barlnia latifolin, Salix alha, A- 
rum ilalicum, Ophrys aranijera, Carex glaite.a, Carex depati- 
perata. 

Nei dintorni di Frascati stesso, oltre ad alcune delle pre- 
cedenti: Delphinium Orientale, Ranuncnlits millefoliatii.t, Ery- 
aimum cheiranthoidcn, Diantkua prolifer, Acer optilua. Lotus or- 
nilhopodioiiUg, Adenocarpiu paroißorus, Ercitui hirsiUum fi. 
leiocarpiun Moris, \'ici<i Gerardi, Viritt gejtin'U, Seciiriyera co- 
ronilla, Dauriu muricatus, Btipleiirum tenui/oliam, Sanicula 
europaea, Valeriana offidnalii, Galium vemiim, Anperula odora- 
ta, Centaurea nonchifolta, ThyrimnuH leucojraphutif Carlina co- 
rymboaa, Uroitpermum Dalechampii, Cartltamiis lanatus, Specula- 
ria falcaia, Slyrax orffiinale, Tliymna acino», Thymiis calamintlia^ 
Scro/ularia perejrma, Antirkintim purjntrenm, Linaria pHota, 
ifyoailia paluafria, Lycopsis varter/ala, Rumex aceto.ia, Daphne 
laiireola, Oatrya vnlijaris (=0. Ladelcii Saug.) Blarum tentd- 
foliuni, Orr.hia promncialui, Piatanthera bifoHa, Orrkia mlliiaris, 
Spiranthea autumnali^. Carex olbiensis, Carex vulpina, Broniua 
madriienais, Miliitm scabriim, GrammHis lejylojdiylla^ Potypodiiin\ 
^uUjare, Asplenium Rvtamuraria >. 
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tuaculani, compariva, talvolta, nelle stesse adia- 
cenze della cittä (1), dove in epoca piü remota 
nemmeno l'Orso era stato sconosciuto. (2) 

De' roditori si hanuo in cittä e ne' campi le 
piii note specie del genere Mus, raentre le no- 
stre selvette di querce offrono tranquilla dimora 
al Ghiro; e la Lepre, qua e lä saltellante, diventa 
non difficil preda de' piü abili eacciatori : assai 
meno comnne vi e 1' Istrice. Alcuni ruminanti 
esotici fignrano in qualche villa signorile a sco- 
po di ornamento. Nnraerosi e vaghi augelli, a 
seconda delle localitä e delle stagioni, sono a 
rallegrarci; ma non sia ehe si rechi dauno ai 
graziosi Yolatili, tanto stazionari ehe migratori, 
eol dar guasto ai loro nidi, e con le cacce abu- 
stive, massime notturue: la conservazione di tali 
vispi animalucci vuole essere raccomandata nel- 
r Interesse dell'agricoltnra e della igiene, perche 
se ve ne ha di quelli ehe danneggiano le messi 
e le frutta mature, moltissimi difendono le pian- 

(1) I boachi deH'Algido, qaei di Koeca Priora e di Eocca 
dl Papa, erauo i luoghi dove piü spesso si preseutava il lupo: 
6 piü Volte la fiera discese nelle 3elvette preaso Camaldoli, 
m prossimitä di Molara, e nella stessa maccliia della Uadia. 
Allorche in tali siti ed in altri, anche men prossimi, era se- 
gnalato raiiimale, coraggiosi eacciatori, detti/»paz-i, gU mo- 
vevano incontro, ricevendo dal Comune un premio piü o 
meno discreto se uccidevano il maachio o la femmina del 
lupo. 

(•2) Si ha notizia ehe nel secolo SVII un'orsa dette a luco 
i suoi orsacchini nella vicina macclüa dei Monoci di Grotta- 
terrata. 
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te e l'aria da insetti clie in vario modo poireb- 
bero tornare nocivi. Scarse sono le specie di uccelli 
da Gorfce; talune, non indigene, se ne osservano 
ne' parcbi delle famiglie patrizie (1). 

I sauri piü comuni, gli innocui oolubriformi e 
la Vipera {Vipera Aspis), l'unico degli ofidiani 
velenosi viventi in Italia, sono i rettili ehe si 
aggirano, in nnmero non istraordinario, nella 
campagna tuscnlaua. Le acque de' fossi e delle 
peschiere, i laoghi ombrosi ed umidi son frequen- 
tati da parecchi anfibi : le Rane si vendono in 
piccola quantitä, per servire di aliiuento ; nel 
mentre ehe il Rospo il quäle, per natrirsi d' in- 
setti, moUuselii e vermi faeilmente dannosi alla 
vegetazione, riesce pinttosto utile all'uomo, si 
usa schiaceiarlo non appena lo s' ineontri. 

Mancando presso di noi i pesci di stazioni loro 
proprie, possiamo ammirare il bellissimo Cijprinus 
auratus il quäle, insieme con qiialche altra spe- 
cie, da vita alle molte vasche delle nostre ville 
e dei giardini. 

De' molluschi si banno qnasi esclusivamente i 
gasteropodi terrestri del genere Limax, con varie 
Helix mangerecce, per le quali c' e buon gaste 
in alcune epoebe dell'anno. 

Riccbissima e la fauna entomologica, si ehe 
nelle opportune stagioni occorra non di rado ve- 

(i) In una sala del palazzo della viUa Aldobraudini ai con- 
serva una bellissima collezione omitologica di apecie raccolte 
nella Campagna Bomana. 
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dere de' coUeziouisti aggirarsi su questi coUi in 
cerca di materiale scieutifico. E superHuo i'accen- 
uare come gli insetti non. offrano per noi euro- 
pei delle specie commestibüi. Immune dagli Ano- 
pheles malarigeni e la zona colUnosa del terri- 
torio: di guisa ehe, per riguardo alla proälassi della 
malaria, la stazione della ferrovia di Frascati non 
si vede figurare tra le zone malariche stabilite 
dalla Societä esercente la rete Mediterranea e 
dallo Stato: sicurameute, verso la parte pia- 
neggiante della campagna ehe s' insena nell'Agro 
Romano, il dittero inoeulatore della infezione 
anofelica non e sconosciuto. Per lieta sorte, la 
Filossera devastatrice non ha ancor fatto il sno 
ingresso ne' vigneti de' coUi laziali. Un ortottero 
saltatore, il CaJojdeiiits italicus, ora sono pareechi 
anni, mostrossi in'istuoli sterminati nella cam- 
pagna di Roma, fino a rasentare le nostre terre; 
ma provvide ordinauze delle autoritä governa- 
tive e mnmcipali della Capitale e dei paesi piü 
prossimi alla immenaa pianura impedirono ehe 
si avessero a patire gravi danni da que' Locu- 
stini (1). 

(1) Tenne adottato \m ingegnoso, per quanto primitivo, 
niezzo o sistema di difesa dal Cotiiune di Roma, d'accordo 
con tutti quelli, i cui territori sono a contatto con la Cam- 
pagna Romana. Erano siiuadre di campagnuoli della Capitale 
e dei centri abitati viciniori, ehe, per mozzo di larghe distese 
di lonzuola opportunamente disposte, in su! far del giorno, 
iiulla linea di pasgaggio degü atormi de' temuH insetti, ne 
fftcevano per piü giorni di seguito delle grandi raccolte; e le 
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In alcuni torrentelli poco lontani dalla cittä., 
son talvolta pescati gamberi cte poi ai of- 
frono al mercafco; ne manoano specie di cro- 
stacei terrestri. 

Nelle terre degli orti e dei canneti e comu- 
nissimo il Lumbricus agricola, il bea uoto abi- 
tante della terra grassa, fautore della fertilitä 
del snolo; mentre le diverse specie di elminti 
parassiti dell'uomo nou disturbano in quantitä 
notevoli la noatra popolazione. 

Di altri animali inferiori omettiamo di parlare, 

Culture e prodotti agrari. — Dovrem^ 
mo dir subito della vite e del vino, in cosi 
stretto rapporto con la prosperitä economica del 
Comune; ma poicbe, per la loro speciale ipipor-: 
tp.nza, se ne terrä parola separatamente nei due 
articoli ehe seguiranno, diamo ora un cenno dellp 
coltivazioni e prodotti minori, 

I fiori QccupanQ nn buon postp fra le inigHori 
attrattive di Frascati. Ne' pubblici gi^rdini ed 
in quei privati delle ville, sono raccolte piante 
le piü diverse, dalle fiqriture cosi bene avvicei}- 
date ehe la cittä apparisce come arrisa da con- 
tiaua primavera (1). II numero delle specie, razze, 

ptccole cavallette venivano poi 3t;hiacciafce entro buche pro- 
foude del terreno, I soli operai di Frascati giungevano piü 
yolte a diatrugj^ero 20 quintali di locuatini nelle poche ore 
di lavoro dul mattino. 

fl) L'a primavera del 190-1 non aveva ancor i'atto il suo iu- 
greasOfChe xin giro conjpiuto uol giardioQ pul^blico ci permisQ 

5 
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e varietä coltivate ne' superbi verzieri e si grau- 
de da noii potersene offrire il catalogo. I Eo- 
mani de' tempi classici amavano le rose e le viole 
di Txiscolo, ricordateci, insieme con le frntta, da 
Macrobio e Plinio; e que' moderni non tengono in 
minor conto i nostri fiori, oggetto di anunirazione 
da parte di nazionali e di stranieri. Molte colle- 
zioni fioristiche fiirouo onorate di premio nelle 
mostre di Roma, dove il grato odore dei fiori tu- 
sciilani non manca di diffonderai spesso nelle aule 
patrizie. Puö ben dirsi ehe la simpatica cultura co- 
stitnisca nn' industiia abbastanza rimunerativa ; 
ragione per cui i nostri giardinieri cercano sem- 
pre d' introdxirre piante nxiove e rare, non senza 
mostrar vivo deaiderio d' istrnirsi nella loro arte 
gentile, la quäle vauno ad esercitare anche in 
altre cittä, par impiauti o cnstodia de' giardini. 
Un tempo, facevansi qui infiorate sorprendenti, 
ad imitazione di quelle piü grandiose e ceiebri 
di Qenzano, in occasione di processioni solenni: 
allora, sul lastrico di alcnne vie o piazze, cou 
fiori campestri o di giardino, erano composti ele- 
ganti tappeti, dai disegni, figure e cölori i piü 
graziosi, sui quali non era lecito ad alcuno di 
passare, se prima non  fossero stati   calcati   dal 

di atnmirare iu pieua fioritura airaperto: Viole tricolori, Si- 
lene, Flosie, Brettagne, Tiilipaui, Ii-idi, Auenioui ^itraduiipie 
Rauuucoli, Violeciocche. Mattiüle, Kose, Peouit? arboree, Pri- 
imile. Pori siappoiiesi bianeo-rosa e rossi, Salvie canlinati, 
Margherite, Veroiiiche, Sassifraghe, Viburui, Mauiinole, Fior- 
ranci, Obrysie, ecc„ 
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corteo religioso. Qaanto non dovrebbe essere j^iii 
sviluppata presso di noi la floricoltura! Da qual- 
che anno a questa parte, gli allori e le magno- 
lie ehe allietano i viali ed i boschetti delle ville, 
in data epoca dell'anno vengono spogliati di uua 
parte del fogliame, ehe e spedito al Nord di 
Europa, con discreto profitto de' rispettivi pro- 
prietär!. 

II prato si va rendendo sempre piü scarso nel 
territorio comunale, per essersene fatta occupare 
larga parte dalla vite, onde e ehe la maggior 
quantitä di fieni oecorrenti si e obbligati a prov- 
vederla nelle tenute dell'Agro Romano. La defi- 
cienza de' pascoli e de' foraggi fa mantenere 
entro ristretti limiti V allevamento degli steasi 
animali piü utili all'ucmo. 

Limitatissirao vi e il prato artificiale, a base 
di erba medica e di trifogli : di recente, da aJ- 
cuni proprietari si e preso a coltivare la barba^ 
bietola per ralimentazione dei bovini. Dal no- 
Tembre alla metä di Üiugno, i pascoli disponi- 
bili accolgono buon uumero di peoore di razze 
miste, appartenenti a persone forestiere: in cia- 
scuno dei piccoli centri di allevamento (/n-ocoio)y 
i pastori attendono alla preparazioi^e del formag- 
gio, della ricotta e alla macellatura degli agnelli. 

Ugualmente. non puö dirsi sviluppata la gra- 
aicoltura : il frumento si semiua n^lla zona ve^ 
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stita di ulivi, ed in alcuni quartl pianeggianti 
del territorio, senza, peraltro, clie da tntti i col- 
tivatori si ponga la dovuta cura nella soelta dei 
migliori grani da seme; ed appena in via di espe- 
rimento si vedono praticare da taluni le pre- 
ziose concimazioui chimiche. Ne segne ehe la 
quantitä delF indispensabile cereale, perche in- 
feriore di molto ai bisogni del Comnne, debba 
essere introdotta dal di fuori, insieme con molte 
farine. 

L'avena oecorrente per il consumo locale vie- 
ne quasi totalmente importata, non coltivandosi 
ehe in iscarsissima misnra. 

Del grantnrco poche piante soltanto fignrano 
negli orti : qualche modesta coltivazione dell'in- 
teressante graminacea si fa talvolta da coloni 
negli uliveti. 

Deficiente e pnre la coltnra delle varie specie 
legnminose, ^che dovrebbero coltivarsi ben piü 
estesamente, a motivo della grandissima impor- 
tanza ehe hanno nella eoonomia domestica. 

Gli ortaggi sono coltivati dai IVascatani con 
operositä intelligente in adatti ed ampi spazi di 
terreno irriguo (1)   posti intorno alla cittä: pa- 

(1) Una prowidiasima ordinanza municipate del uovembre 
XU02 e del luglio 1'305 lia proibito !a irriyazione degli orti c 
la l^vatiira degli erbaggi con aw^ue luridc. 



— fJ9 — 

l-ecchi di tali orfci ritraggono la fisonomia di quei 
migliori del suburbio di Roma. I molti e squi- 
aiti prodotti raccoiti in ogni stagione, oltre ehe 
provvedono al consumo ehe ne fa la citfcadinau- 
2a, si esportano ne' vicini paesi e nella stessa 
Capitale. Ciö perö non toglie ehe in aleune epo- 
che dell'anno s' introdueano in cittä da altri hio- 
ghi aleune specie di ortaglie men pregiate. Gli 
ortieultori tusculani piü valorosi han guadagnato 
premi e ricompense nelle   ssposizioni di erbaggl. 

La canapa ed il Uno ehe verdeggiavano un 
tempo nei piü freschi campi. ora non dän vita 
ai numerosi telai casalinghi ne* quali le buone 
massaie ordivano tele candidissime, e di durata, 
a cosi dire,  seeolare. 

Ne' terreni piü bassi del territorio prospera il 
eanneto, ma non eosi estesamente da poter for- 
nire la quantitä de' sostegni neeessaria per la 
viticultnra   pa esana." 

* * 

Fino a circa quarant' anni fa, la eoltivazione 
delle plante frtitfcifere era svilnppatissima, tanto 
da rendere intoruo a L. 175,000 annue. Roma 
formava il natural eeutro di consumo della co- 
piosa produzione: le mele vi si spedivano nella 
quantitä di parecchie carra giornaliere, dal no- 
vembre alla fine d'aprile; e per quanto estesa- 
mente qui era coltivato il mandorlo, Frascati udi- 
vasi chiamare la mado-e delle mändole (sie). Parec- 



— 70 — 

cnie famiglie cittadine riconoscono la propria 
agiatezza presente dalla coltura delle plante da 
fratto praticata industremeute dai loro autenati, 
i (luali per poter soddisfare alle domande della 
loro clientela erano obbligati spesse volte ad ese- 
guire larghe incette delle varie specie di fnitta 
in parecclii paesi della regione laziale. Si fiorido 
comraercio e pressoclie venuto meno, in seguito, 
soprattutto, alla concorrenza fatta suUa piazza 
di Roma dai prodotti del Mezzogioruo d'Italia. 
E bene notare, perö, cte alle frntta scelte di 
Frascati, come giä ai famosi fichi di Tuscolo an- 
tico, ai fa sempre ottima accoglienza nel mer- 
cato e ne' migliori alberglii e trattorie della Ca- 
pitrle. Ora ehe i nostri viticiiltori cominciano a 
vedersi rimunerati un po' meno dalla vite, per 
il verificatosi deprezzameuto del vino, dovrebbe 
risvilupparsi con coraggio e con le buone nor- 
me della scienza moderna, la frutticultura (1). 
Non si sa, forae, ehe i nostri colli, con le loro 
invidiabili condizioni di terreno e di clima, of- 
frono posti eccellenti per vasti frutteti, e ehe il 
successo economico di sifFatta coltivazione non 
sarebbe dubbio, perche, senza pur calcolare il van- 
taggio sempre grande della maggiore prossimitä 

(1) Si vede conpiacere farqualclie Iniova pianta^one di specie 
fruttifere : fc bene t-he si preferisca, per il pero, l'allevamento 
üano. Tale sistema di pomicoltura molto si conviene al nostro 
suolo ; e ae vl ai vedesse praticato estesamente, potrebbo as- 
Bumere oarattere indastriale e rimimerativo. 
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di Frascati alla piazza di Roma, i mercati europei 
saranno in grado ancor per molto tempo di esau- 
rire la buona prodnzione pomologica ehe lor ven- 
ga spedita dall' Italia ? Si pensi ehe m   Inghil- 
terra giä s' importa   una   cospicua   quantitä   di 
frutta fresehe, secehe ed in conserva  daH'Ame- 
rica (Stato della California)! 

* 
* * 

L' olio rappresenta senza dubbio un prodotto 
ragguardevole della locale indnairia agraria, ben- 
che molti uliveti, negli ultimi trent'anni, siano 
stati distrutti per essere trasformati iu vigne (1). 
Pure,. dai circa 80000 ulivi ohQ, simbolo di ami- 
ca pace, inghirlandano Frascati, nel raggio di 
appena -tre chilometri, si Hanno nelle annate fa- 
vorevoli dai 3000 ai 4000 ettolitri di olio, il quäle 
vien quasi tutto -esportato in Eoma. La raccol- 
ta delle ulive mature e la loro scelta, innanzi 
di passarle alla frangitura, si fa a mano, e To- 
lio ehe se ne estrae, dopo le opportune pratiche 
della chiarificazione, si presenta limpidissimo, 
guatoso e aerbevole. Si ricorda ehe uu campione 
di olio tuactilano presentato all'esposizione pro- 
mossa in Roma nel 1901 dal Circolo Enofilo Ita- 
liano, ottenne senza cöntrasto un premio distinto. 
Va data lode a qne' piii indüstri produttori di 
olio ehe hanno introdotto miglioramenti notevoli 

fl) Da qualche anno a queäta parto ai tornano a ripiantaro 
delle discrete quantitä di ulivi. 
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tieX macchinario de' propri oleifici, e nel metotlo 
della preparazione del prodotto. 

Vigüeti frascatani. * - La vite con il suo 
pj*odotto e tbute di grande riccliezza nella no- 
stra contrada, trovandovi condizioni di terreno e 
di clima assai favorevoli al auo aviluppo. 

La bella pianta, fia dall'aui'ora della viticiiL 
tnra in Italia, ebbe sua gradita dimora nei colli 
laziali, classificati anche oggi tra le migliori 
äone viticole della Penisola. In pocKi Castelli 
Komani, come a Frascati, la vite e posta a col- 
tura tanto specializzata, o a vigna pura, si ehe 
appeua qiialche ulivo, od altro albero fruttifero, 
venga fatto d'incontrare ne' nostri vigneti. 

* 
* * 

Preparato il terreno con lo scasso reale, ordi- 
nariamente di un metro, si eseguisce ü pianta- 
mento'delle talee, le quali s'infiggono nel suolo 
fino a circa cm. 80 di profonditä, con l'aiuto di 
Tin palo di ferro, munito di*manico traaversale 
di legnOj (pastinatore) (1). II terreno e assai ben 

* A chi credesse auperfluo il cenno ehe della viticultura e vi- 
tiificazioiie paesane siaino per dare, trattaudosi di uiia cittä i 
di cui abitanti sono abÜi coltivatori della vite e vinificatori, 
facciamo osservare ehe da bravi viticultori forestieri ci e 
stato espresäo il desiderio di conoscere, anche ne' minuti par- 
ticolari, le pratiche dell'allevamento e govenio tradizioDali 
de' vitipni. come pure il metodo della preparazione del rino- 
mato vino di Frascati. 

(1) L'esperienza e buone ragioni di fisiologia vegetale oon- 
siglierebbero di non approfondire le viti oltre i cm. 40 o 50. 
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lavorato; ma non riceve conciraazione fondamen- 
tale. Le viti vengono collocate ne' piinti d' in- 
crociamento di tante linee ehe a mo' di scac- 
cMera s' intersecano snlla terra alla distanza, 
l'iiila dall'altra, di un metro, ma talvolta anche 
un po' meno, formando filari rettilinei nelle va- 
rie direzioni. 

Ogni specie di vitame si mostra giä fertile al 
feerzo anno ; al quinto e in piena produzione, e 
raggiunge l'etä di circa 60 anni. 

A cominciare, di solito, dal terzo anno, si col- 
looa a pie' di ciascuna vite un sostegno morto, 
costituito da una o due canne accoppiate. Quat- 
tro, 0 piü, di tali fusti vengono ingegnosamente 
Gongiuuti in quadrato con vimini, od altri mezzi 
di allacciatnraj alFaltezza di circa m. nno e mezzo 
dal suolo, risultandoue qnella caratteristica pi- 
ramide, a base qnadra, ehe si suole distinguere 
con il nome di conocckCa. Sono a questa racco- 
mandati, oltre ehe il ceppo del vitigno, cui d'or- 
dinario non si fa superare l'altezza di cm. 70, i 
nuovi tralci a legno, mentre generalmente quei 
fruticosi piü bassi, tirati fuori dalla conocchia 
e piegati ad archetto, si affidano ad altre fila di 
pin piccole canne o di altri tutori secchi. In non 
pocbi vigneti   si preferisce di legare   gli   stessi 

AI presente si van facendo prove in Italia ed all' estero 
di piantamenti di vitigni nel suolo non iscassato, e sembra 
ehe i risultati finora con3e<;iiiti siano, per alcune specie di 
terreni, veramente incoraggiaiiti. 
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tralci a frutto ad im filo di ferro zincato ehe 
corre luago il filare, formando, a suo tempo, un 
rlcoo fe3tone di grappoli, ehe e tanto hello a ve- 
dere all'epoca della vendemmia : altri fili di fer- 
ro pur vi si vedono distesi ad ima certa altezza 
attraverso le linee delle conocohie ; ne mancano 
piantamenti aistemati cou soll fili di ferro rac- 
comandati a paasoni robusti. Tra un filone e 
l'altro di conocohie vi e 1' interfilare di un me- 
tro e cm. 35 di larghezza, cui si da il nome di 
piaita. 

La vigna si mostra divisa in diversi appez- 
zamenti minori, di forma varia, ma .per lo piii 
quadrati, o rettangolari, detti rase, intorno ai 
quali corrono stradoncini piü o meno spaziosi, 
eon fossetti per lo smaltimento delle acque me- 
teoriche. In un ettare di terreno prendono posto 
presso a 10000 viti, con 2500 couocchie, ed i 
vigueti oifrono quel lieto aspetto ehe li ha fatti 
tanto ammirare dai viticultori di altre regioni 
d' Italia e de' paesi esteri, e li ha pur resi merite- 
voh dl lode e di premio in concorsi di viticultura. 

Se uella vigna vi e Inogo molto declive e fre- 
sco, vien questo riservato al canneto, nel men- 
tre ehe sul posto pi{t ridente sorge di solito una 
casetta cd una capannella ehe, tra graziosi per- 
golati, qualche aiuola fiorita ed albero fruttifero, 
non manea di aggiungere vaghezza al podere. ' 

La elegante fisonomia dei vigueti fraseatani 
si ravvisa, piü o meno, in quelli degli altri paesi 
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posti alla destra del Monte Cavo, da Marino, 
cioe, a Golonna; mentre aspetto alquanto diverso 
presentauo le vigne pur belle e Üoride della zona 
albana, a motivo della differente disposizione 
delle viti, de' loro sostegni e del sistema di po- 
tattira. 

La coltivazione della vite, a fusto corto, le- 
gato a canne, non fu sempre in, uso nel nostro 
territorio, come da alcuni si e affermato. Forse 
un tale allevamento vi fu parzialmente adottato 
ne' piü anticbi tempi; ma non era il sisteraa di 
educazione piü prediletto dai liomani, perche 
fin dai primordi della viticultura, la piauta ve- 
niva qui allevata principalmente ad alhereilo^ od 
anche maritaia ad albero, il quäle piü spesso 
era Tolmo, aecondo il noto 

c  iilmia actttmgere vifes > 

di Virgilio. Nel medio evo, e fino al tramonto 
del secolo XVIII, una buona parte di viti ar- 
bustive, talvolta di notevole grandezza, erano 
ancora qni sorrelte da sostegni viventi, e for- 
mavano gli arhoreti di Frascati: e tanto cio vero 
ehe Giacomo Bidermann, poeta del secolo XVII 
(1634), nel cautare, con le vagbezze della vista 
di Mondragone, la nostra viticultura, esprime- 
vasi cosi: 

c Mox vite« [palrimoniuvi Liaey 
Jmmennuiii) modo pensilen ab ulmia 
Occurrunl, modo ridicis ligatae >. 
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AU'aprirsi del XIX secolo, quel metodo di vi- 
ticultura venne opportunamente abbandonato, 
tuttoche permetteasB di trar profitto dal terreno 
con le piantagioui di cereali, le^uminose e qual- 
che ortaglia. 

* * 
E' noto. ehe neue mani deli' uomo la vite ha 

dovuto rivestire un nrnnero graudissirao di for- 
me, lasciandosi piegare docilmente ad ogni desi- 
derio di lui; onde e ehe in ciascuna zona viti- 
cola d' Italia. al pari di altri paesi, si possono 
contare parecchi vitigai speciali. A Plinio, qiiasi 
veuti secoli fa, ne erano note non meno di 
85 varietä, oggi cresciute a quasi 15U0, e con 
tale confusione di nomi da recare imbarazzo. 
Per ciö ehe si riferisce alla nostra contrada, il 
dotto agronomo del principio dell' era volgare, 
Columella, scrisse ehe in tutto il Lazio, e quindi 
anche ne' coUi tuscnlani, si coltivava con pro- 
fitto VÄmiiiea, specie di vite ad uve bianche, 
proveniente dalVÄgro di Falerno. Dall'epoca di 
Paolo III fino al XVIII secolo, ne' vigneti di 
Frascati, di estensione piuttosto limitata, vegeta- 
vano benissimo il Mo^catello hiaiico e rosso, ed il 
Trehhiano il quäle rappresentava forse la vite 
trebulaiia, giä molto dilfusa ne' luoghi laziali du- 
rante l'evo medio. I Tustjulani moderni coltiva- 
no di preferenza il Trehhiano, la Mahaaia, il 
Biion vino nero, e i diversi Belli {Bellami); ed 
alle varietä ehe rendono uve molto copiose, ma 
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non pregevoli, tendono a sostituire i soll Trebbiani 
e le Malvasie : e questo un buon passo ehe si e 
preso a fare suUa via della semplificazione dei vi- 
tigni, oggimai tanto raccomandata per ottenere 
vini migliori e di tipo meno incostante. Bastl 
riflettere ehe i famosi loannisberg, i Tokai, il 
Borfjotjna ecc. ecc. souo ottenuti da im solo vi- 
tame. 

* * 

Sono veramente incessanti e diligentissime le 
eure ehe oltre i due terzi dei cittadini consa- 
erano con piacere alla vigna, senza contare l'o- 
pera di braccianti forestieri ehe vengono in 
ogni anno, periodicamente, nella citta ad eseguire 
i lavori piii faticosi dei terreno. o, come suol 
dirsi, a far Varte greve (1). 

La vite, come qui si alleva e si fa prodnrre, 
richiede in ciascun anno due lavori di vanga, 
la rompitura, propriamente detta, e la rifresca- 
tiira, seguite dalla rinterzatiira, altro lavoro di 
terra ehe si esegaisce con la zappa ; occorrono 
poi altre operazioni piü lievi di rivoltamento 
dei terreuo e di estirpazione delle erbe (occatu- 
ra), con la interminabile sequela delle pratiohe 
relative al governo della pianta, ai trattamenti 
antierittogamici,  ecc. 

(1) AuRhe le donne dei popolo pretidono larghisaiuia parte 
ai lavori della vigna; ed e sempre eon Ü canto di allegre cau- 
zoni, «"he le briose vignaiuole frascataue attetidono alle nop 
poehe facccndo viticolo di loro attribuzione. 
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E' natnrale ehe im tal sistema di viticuUnra, 
massime per l'elevato prezzo della mano d'ope- 
ra, debba riuscire moUo dispendioso, calcolan- 
do3i ehe im solo ettaro di vigna, compiitati pure 
gli anticipi, le gravezze di ogni genere, quote 
per cousorzi diversi, ecc, importi la somma di 
circa 600 lire anaue. E si noti ehe non viene 
ancor praticata la concimazione chimica, la quä- 
le, per altro, compeuserebbe la siia spesa con 
r aumento di prodnzione, senza impoverimento 
del terreao, ne precoee decadeuza delle viti (1). 

Traacorso ehe abbia il vitigao il suo periodo 
dl vigorosa esistenza, non e a credere ehe ven- 
gano sradicate in massa le vecchie viti per ese- 
gLiire gli impianti nuovi, perohe i solerti vigna- 
uioh, non appena vedono un vitigno comuuque 
isterilito, sogUono rinaovarlo, propagginandolo, 
0 sostituirlo eon altro, di maniera ehe con tali 
ringiovanimeuti continui la vigua si mantiene 
perennemente produttiva. Spesso si coilocano 
barbatelle di tre anni in fdsse scavate nel posto 
della pianta da surrogarsi, e eosi si rende sem- 

(1) Le speae semprs crescenti di coltivazlone della vi te e del- 
la viuificazione. di fronte aUe coudizioni iiou molto favorevoH 
dcll'odierno meicato vinario. fanno risaltare la couvenionza 
dl darsi a coltivare au vasta dcala anche le si>ecio di vitigni 
ad uve priinotiche da tavola, dalle quali parecchi luoghi 
d' Italia {e perfino del Nord d' Europa, in cui le viti devono 
Gssere coltivate nelle serre) traggono biioni gnada-mi 

Uüa cittä a uoi molto vicina, Tivoli, dalla coltiv^zione del 
^uo pizzmelto ritrfte iatorno a L. 80.000 annue. 
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pre meno frequente il bisogao di rifare lo scasso 
generale del vigneto, per ridar vita (come si ri- 
tiene dai coltivatori) aU'esausto terreno. La pra- 
tica degU innesti e molto in uso e bene eseguita. 

* 
* * 

Le viti, con il ristoro ehe talvolta rioevono 
dello stallatico, o di qualcte sovescio di lupino 
0 di fava, sono ben prodnttiye, sebbene or se ne 
creda di alciin poco diminuita la portata del 
frntto, a motivo delle soiferte malattie crittoga- 
miche. L'annuo prodotto medio puö ritenersi di 
otto botti di uva ad ettaro, capaci di rendere 
btioni sessanta ettolitri di vino ; e quindi con 
qualitä comuni or valutate a L. .*i6 l'ettoUtro, si 
ottiene un prodotto di L. 2160, dal quäle, de- 
tratte L. 600 per spese di coltivazione, ed altre 
L. 300 circa per porre il vino in buone condi- 
zioui di vendita (1), si ha nu residuo netto a be- 
neficio del viticultore di L. 1260. IQ alcnni anni 
di vendemmie molto prospere, favorite da prezzi 
del vino jjiü sostenuti, furoao visti dei vigneti re- 
sti tuire al proprietario l'intero valore del fondo, 
con il frutto di nna stagione! 

öarebbe perö errore calcolare sopra i massimi 
del raccolto, e del suo prezzo di vendita ehe tende 

(1) L'uTa, per diventare buon vino commerciabile, il cos'i 
detto vino ben seroUo ed ingrottato, richiede uua somma di 
presso a L. 50 per ciascuaa botte castellana. 
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piuttosto a disceudere; donde le angustie dei 
viticultori castellaui. I qiiali muovono lameuto 
a riguardo del cosfco ecceasivo di produzione clie 
raggiungono le loro uve, di guisa ehe l'aniio in 
cui il vigneto non dia copicso e biion frutto, e 
lo smercio del vino non sia facile ed a prezzo 
vantaggioao, i proprietari vengono a trovarsi in 
grave disagio. Tntanto, o la vite si circonda d' in- 
finite, dispendiose eure, ed essa puö assicurare 
ancora la risorsa de' viticultori ; o alla pianta 
si fa mancare il governo tradizionale, ed allora 
e sicuro il danno di nn raccolto scarso e sca- 
dente. Dovendo, quindi, prodnrsi le nve a piü 
biion mercato, sorge naturale la domanda : sa- 
rebbe mai possibile di trasformare la viticultura 
paesana segtieado sistemi piü economici? 

Vi ha chi ritiene ehe l'educazione della pianta 
alla latina, o ad alberello, potrebbe risolvere in 
parte il problema agricolo - economtco. Ämmesso, 
di fatti, ehe nel nostro paese la viticultura deb- 
ba conservarsi intensiva al piü alto grado, e ehe 
miglior sistema di coltivazione sia quello il quä- 
le, mentre faccia lungamente produrre alla vite 
molto e buono, risparmi le spese spverchie della 
mq-uo d'opera, e certo ehe l'accennata maniera di 
allevamento offre vantaggi non lievi. II vitignq 
educato ad alberello, con pedale diritto e le ben 
spartite forcature, si mantiene per molto tempo 
produttivo; il ehe e del massimo Interesse per i 
(Rolti piccoli possidenti ehe qui anche da nieij.o di 
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nn ettaro di vigneto traggono la loro sussisten- 
za. ÄUa vite non abbisogaano sostegnl, ne lega- 
mi, ne allacciamenti, ne fili di ferro, perche al 
sesto anno e giä solida, da resistere ai venti ; 
ne sembra vero ehe le sue uve verrebbero piü 
bersagliate dalla grandine, od alterate dalle piog- 
ge, troppo abbondanti. Non occorrendo piü le 
canne, il fresco terreno de' canneti sarebbe di- 
sponibile per altre proficne culture : i lavori di 
terra, il governo, la cura e i trattamenti anti- 
crittogamici della vite si esegnirebbero con spe- 
ditezza maggiore e con minor spesa. Un tale siste- 
ma godeva giä credito presso gli anticM Bomani, 
e lo si vede oggi praticato con profitto in vaste 
zone viticole d'Italia. Francia, Spagna, ecc. (1), 

II metodo a solo fil di ferro, ch'e preferito da 
parecchi nostri coltivatori, permeHe anch'BSBO 

di realizzare una evidente economia nelle speae 
della cnltura annuaie, e fa pure prendere aspetto 
bello alla vigna: gli impianti, perö, tomano 
non poco costosi. 

Grande avvenire nella nostra regione dovrä si- 
curamente avere altro sistema, poco dissimile, di 
viticnltura. Le viti si piantano loutane m. ^ 
r una dall'altra. con m. 2 ' \, d'interfilare, ed i 
tralci, potati opportanamente, vengono distesi 
in posizione orizzontale su fi]o di ferro, a tre 
ordini.   Nel   vigneto   cosi   disposto i lavori   del 

(1) Ad Albano, Ariccia, Genzano e (jui steaao, giä si k visto 
f%re qualche iropianto con ijuesto buon sistema. 

A 
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terreno si compioiio assai speditamente e con 
notevole risparmio di spesa, per mezzo di appo- 
sito aratrino (l'aratro zappa) ; con immensa fa- 
cilitä si praticano le applicazioni dello zolfo 
e le irrorazioni cupriche, e la quantitä del 
frutto delle viti e addirittura enorme. Tal me- 
todo di allevamento, a cordoni orizzontali, ha 
fatto la sua splendida prova nel 1903 in Velle- 
tri, nel R. Vivaio di viti americane, ove cia- 
scnna piauta ha reso in media 1' incredibile quan- 
titä di chilogrammi sedici di uva; e si noti ehe 
quella non fu un'annata di raccolto assai abbon- 
dante per i coUi laziali. Uguale successo mera- 
viglioso si e avnto nel vigneto Malatesta, colti- 
vato con lo stesso metodo Cazeneuve-Longo, in 
territorio di Castel Gandolfo (1). Che se anche tali 
uve non dessero vini troppo alcoolici, come alciini 
Hsseriscono, le oneste correzioni snggerite dalla 
moderna scienza enologica varrebbero a rendere 
buone e commerciabili le stesse qualitä scadenti. 

Vinificazione. — La grande estensione del- 
la viticoltura rende Frascati im importante cen- 

(l) Unmagnifico impianto di qaesto generesivede nel grande 
vigneto del duca Giiido Sforza Cesarini in Civita Lavinia; ed 
un piccolo saggio se ne mostra poeo hingi da Frascati nella 
villa Cavalletti, il cui nobile ed industre signore ci ha fatto 
geiitilmente osservare uel liX^J viti belllissime, alte giä ma- 
tri 2 nel primo auno del piantamento, Nel secondo anno non 
poche di queste piante portarouo frutto copioso, e nel terzo 
erano in piena ed abbondante produzione. Anche nel podere 
del sig, Cainillo Ferri, presöo la uittLi, b stato disposto ne! 1904 
un piccolo pezzo di vigna con quest'ottiuio sistema. 
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tro vinifero. Tatta la serie delle operazloni 
vinicole clie ha prinoipio COQ la vendemmia si 
eseguisce, salvo eccezioni, con metodi primitiv!. 

II taglio dei grappoli si pratica, ordinaria- 
mente, a cominciare dal 10 alla fine di ottobre, 
prolungandosi talvolta alla prima e fino alla se- 
conda decade di novembre. La piacevole opera- 
zione e di solito preceduta dalla sfogliatnra delle 
viti e dalla cajiaUirüy la quäle consiste nel to- 
gliere dalle piante tutti que' grappoli ehe all' im- 
miuente raccolto si troverebbero guasti, o co- 
munque imperfetti. Alla vendemmia, cosi detta 
a la mano, si recidono tutte le uve con forbici 
leggere e taglienti, raccoglieadosi le qiialitä 
bianche separatamente dalle rosge: si pratica 
anche qualche ulteriore divisione delle uve di 
vitigni speciali, ed alcun altro scevramento, a 
seconda del grado di maturitä, affine di ottenere 
vini migliori. AI taglio gen?rale dei grappoli 
preade lietamenta parte quasi 1' intera popola- 
zione: tutti, si puö dire, diventano vendemraia- 
tori in que' giorni, massima se arride il bei cielo 
autunnale, il cielo delle gioconde ottobrate tu- 
sculane. 

Le uve recise si raccolgono entro secchi di 
legno, 0 di latta, per versarle nei bigonci ehe, 
a duB a due, a dorao di asino, mulo, o cavallo 
(formando la soniij, ovvero in numero di sei od 
Otto, sopra carri, si trasportano   in   cittä   nelle 
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tinaie, denominate   comunemente tinelli,   situati 
nei pianterreni delle abitazioni. 

I grappoli son pigiati dai piedi di robusti con- 
tadini, pistatorij entro un apposito recipieute di 
legno, chiamato pistarola, dai ciii fori aperti nel 
fondo deiiuisce il mosto in un ampio masiello 
privo di manichi, detto la tina. L'uso delle buo- 
ne pigiatrici e ancor troppo ristretto. Le uve si 
scliiacciaTio nella quantitä di due o tre some alla 
volta, ed il mosto ehe man mano si raccoglie 
nella tina e subito riversato nella botte in pie- 
di, dove sono cacciate pnre le bncce ed i raspi 
ehe si trovano nella pistarola. Sei some e mez- 
za, circa, bastano per empire una botte in pie- 
di, ehe e quanto dire rialzata verticalmente so- 
pro uno dei suoi fondi, e in tal gnisa disposta 
a ricevere il primo prodotto della vendemmia. 
La nosfcra botte, hotte cast^llana, viene costruita 
da falegnami specialisti, detti ttnozzari, con do- 
ghe di castagno piegate al fuoco, e poi munite 
di quattro cerchi di ferro: essa ha dne föri; 
qnello inferiore riceve la spina o cavola; il la- 
terale, piii grande, e la bocca della botte. AI prä- 
sente, alcuni proprietari adottano botti munite 
di sportello. 

L'ordinaria capacitä di tali vasi vinari e di 
ettolitri 10, o poco piü, corrispondenti ai 16 o 
17 hari/i romani, da litri 60 ciascuno {1). 

(1) Non una sola volta. 11 barile romano ha richiamato l'at.. 
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I piü de' vinifieatori hanno söiesso di lasciar 
fermentare il mosto delle iive bianche e rosse 
in vaso aperto, a contatto delle vinacce galleg- 
gianti da cni e poi formato il cajypello ehe, aci- 
dificato ed insecchito, si soUeva di 15 o20 cen- 
timetri suU'orlo della botte: easi ora prefei-iscono 
ehe la prima fermentazione awenga in botti 
chiuse. La durata di questa fase della vinifica- 
zione puo variare da un anno all'altro, secondo 
le stagiemi, essendoche tale fermentazione tnmul- 
tuosa si eompie in tinaie aperte all'aria esterna, 
ed esposte, quindi, ad ogni oseillazione termo- 
metrica. D'ordinario, secondo ehe ha dettato 1' e- 
sperienza, la si lascia protrarre intorno ai 20 gior- 
ni   (termine   medio tra piü brevi e piii   lunghi 

tenzione della,Camera dei Deputat!, ed eceone la raglone. Le 
botti castellane ijosaono avere una capacitä alquanto varia* 
bile, ehe e di solito un po' superiore ai 1(> barili; ed il vino 
e geneialmeotB venduto a misiira, e non a peso, cioe a botte 
di barili 16 romani, pari a litri 9GÜ. Ora, sicconie il barile coii 
cui si vuota la botte per asportame il vino nou rappresenta 
soltanto un recipiente di trasporto ma auche di misura, il quä- 
le puö conteuere piü di litri 60 (e ordiuariamente sono gli 
osti romani ehe con barili rjcati dai loro carrettieri man- 
dano a tiaricare il vino a Frascati e uegli altri paesi laziali), 
coai i produttori dei Castelli Romani, a togliere possibili abu- 
Bi, interessarouo con preinura due de' loro deputati, gli on. 
Agnglia e Frascara. Fu cosi presentato al Parlamento Nazio- 
nale un progetto di legge sulla bollatura dei barili romani: 
o detto progetto, dopo incontrata rapprovazioue della Camera 
(Seduta dal 29 giugno 1903), non ebbe la sanzione dei SenatO; 
con danno degli interessi dei nostri vinifieatori. 
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periodi), senza ehe al mosto, con eccezioni per 
qiiello delle uve rosse, si faccia subire alcima 
pratica di aereamento, o follatura, fino a ehe, 
resosi freddo e cliiaro, si separa dalle vinacce, 
indicando clie e giunto il tempo di svinare. 

La svinatiira conslste nel far fluire il nuovo 
vino nella tina, collocata al di sotto della botte 
in piedi, raccoglierlo con mastelli od altri pio- 
coli recipienti e travasarlo in botti colche, dispo- 
ste, cioe, orizzontalmente con ambedue i fondi, 
Bvendo la doga con il cocchiume al di sopra. 

Le vinacce si pressano in torcbi di ferro: sono 
orraai scomparsi dalle nostre tiuaie que' veccbi 
strettoi con la stridula vite mobile in legno 
premente dall'alto. Dal torchio si ottiene altro 
vino ehe i piü conservano in botti separate, e 
da altri, meno osservauti delle buone regole eno- 
tecniche, si agginnge al prirao vino ehe e detto 
vino Jjore. 

Si attende in seguito alla preparazione dei vi- 
nelli, 0 acquatij per uso dei lavoratori della cam- 
pagna e delle stesse famigüe dei viticnltori pos- 
sidenti. Le vinacce vergini, cloe non dilavate, si 
trasportan.0 alle Distillerie, dove viene ofFerto un 
prezzo medio di L. 5 al quintale, nel mentre 
ehe ai residui della vinifieazione comunque sfrut- ' 
tati si retribuisce circa uu quinto della indicata 
somma. 

* * 

Compiuta la svinatnra, il vino continna la sna 
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lenta fermentazione nelle botti, ehe si tengono 
nella tinaia fino al maggio. Le eure di cui e og- 
getto il prezLoso liqLiido in quel periodo della 
sua vita fisiologica, sono le colmature, i travaai 
e la chiarificazione, 

La colmatiira delle botti si eseguisce allo scopo 
di rifornire il recipiente della qaantitä del vino 
perdutosi per i'evaporazione ehe ha luogo a tra- 
verso i pori del legno, ciö ehe costituisee il here, 
0 il calo, della hotte. Molti hanno 1' aecortezza di 
riempixe i recipienti con vino della steasa etä 
e tipo. 

Fiu dal momento della svinatura, gran parte 
de' vini mostrano una sorjji endente limpidezza, 
e scarso e il deposito di materie sospese ehe ren- 
dono neL compiersi della seconda e plaeida fer- 
mentazione ; altri invece, defecando i loro residui 
con melma piuttosto copiosa, fece del vino, hanno 
maggior bisogno di essere tolti piü solleoitamente 
dal pericoloso contatto per mezzo dei travasi. Que- 
sti camhi si praticano una prima volta nel decem- 
bre, poi nel marzo, e finalmente dagli ultimi di 
aprile ai primi di maggio, allorche e giunta Tora 
di portare il vino nelle grotte. Eseguendosi il se- 
condo travaao, non si omette di solforare le botti, 
col farvi bruciare aH'interno qualche manipolo di 
fiii rivestiti di zolfo. E siccome nelle opportune 
degustazioni del vino ehe allora si fanno, si la- 
acia avvertire la siia facile variabilitä di tipo, si 
da trovarsene   in   una  stessa eantina dei molto 
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ditferenti per colore, sapore, aroma e forza alcöo- 
lica, cosi, ne' giorni del cambiamento, i produt- 
tori s' ingegaaao, come loro riesce meglio, di 
correggere le diversitä piü marcate con qualche 
pratica di taglio, conosciuta sotto il nome di 
spaccatura dei viui. 

La chiarificazione, o ßorettatura, del vino si 
compie, di solito, in occasione del travaso di 
marzo, per mezzo de' bianohi delle uova, de' qiiali 
si adoperano da 30 a 50 per ciascuna botte, a 
seconda della qualitä e dello stato del vino. 

Gli albumi, sbattnfci prima in un recipiente, si 
Versano uella botte, il cui contenuto viene poi 
agitato per alcuui miuuti con un bastone, il 
battichiani. E g'ik da qualche anno cte alcuni 
proprietari eseguiscono con la desiderata como- 
ditä il cambiamento del vino per mezzo di pompe 
travasatrici. Si e anche preso a praticare la chia- 
rificazione mediante l'oäteocolla ed a valersi di 
buoui filtri di vario sistema, essendosi osservato 
ehe con la fi^ltrazione possono rendersi i vini 
prontamente commeroiabili. 

Compiuta la chiarificazione, il vino si fa rima- 
nere sopra terra, e come suol dirsi, a nposare, 
circa un mese, per poi trasportarlo nelle grotte (1). 

(1) II sottosaolo di Frascati, come fu giä accennato, fe per- 
corso da una rete mtenninabile di anditi sotterianei, piü o 
meno eatesi, spaziosi, regolari e ramificati (le jrofie), ehe ven- 
nero man maiio scavandoai nol lapillo e ncl tufo vulcanico 
per la consurvazione del vino iiella State. O diaposte limgo 
le gallerie, od io niechie aperte ai loro lati, vi aono collocate 
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In questi freddi sotterranei (indispensabili, dato 
il sistema della locale vinificazione e la qualitä 
del legno dei fusti), si dispongono orizzontal- 
mente le botti, dove verrä messo il prodotto, 
clie s'avrä poi un ulteriore travaso in agosto ed 
alcnn'altra cura. 

* * 

L'annua produzione media del vino di Frascati 
e valutata a circa 75000 ettolitri; e puö salire di 
sicuro a piü di 100,000 (come si e verificato ap- 
punto neireccellente raccolto del decorso anno 
1904), in ogni' stagione in cui la vite, carica de' 
suoi grappoli d'oro, non venga colpita da avver- 
sitä atmosferiche (1). 

Le buone qualitä di viu bianco ordinario si pre- 
sentanocon colore paglierino, d'oro, d'ambra, d'a- 
rancio, con tutte le gradazioni e sfumature pos- 
sibili; e son vini freschi e limpidi, ascintti au- 

le botti. La profonditä ordinaria di queste celle vinai-ie va- 
stissime e dai 15 ai 20 metri sotto il piano stradale, non 
mancandone di quelle Ordinate perfino in tre piaui. Hono 
perö generalmonte difettose di buone opere murarie; offrono 
una temperatura ehe oscÜla tra gH 11 ed i 13 e 14 gradi del 
centigrado, senza andare osanti, per la maggior iiarte, dairunii- 
ditä perche, malgrado l'anipiezza loro talvolta veramente 
straordiuaria, vi manca il beneficio della luce e di un'oppor- 
tiino rinnovamento delt'aiia: anehe la nettezza delle pareti 
vi lascia a desiderare. 

(1) Non abbiamo aticennatn ai danni ehe possono recare le 
malattie crittogamiehe, peruhe queste aono evitabüi per mezzo 
degli opportuni trattamenti preveotivi. 
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steri, 0 pastosi, poco o molto dolci,' ordinaria- 
mente profuraati, omogenei e generosi. 

Ä iianco di questi se ne gustano di quelli an- 
cor piü gentili, veramente superiori, brillanti, 
spumanti, con boicqiiet delizloso. I vini rossi, ehe 
perö 31 producono in minor quantitä, offrono un 
bei colore, dal rosso riibino al granato cupo: sono 
lirapidi, robnsti, di sapore variabile, or piacevol- 
mente astringente od amaroguolo, or dolce : Hanno 
aroma gradevole e titolo alcoolico elevato. Gü 
aleatici, in ispecie, sono di una squisitezza pro- 
fumata insuperabile, 

La media potenza alcoolica dei vini tusculani 
tocca gli 11 7o ; ed in buona proporzioue si trova 
in essi la serie degli altri componenti, aalvo, 
s' intende, ie alterazioni ehe possono derivare 
dall' influenza delle stagioni. Ecco quali sono i 
figli legittimi delle nostre viti. Sarebbe deside- 
rabile ehe il vino di Frascati venisse oiferto al 
di faori sempre genuiao e puro ai bevitori, cosi 
come si esporta dalle grotte del paese. 

In ragione del grande eommercio ehe se ne fa, 
il vino costituisce la risorsa economica quasi unica 
del Comune. Anche negli antichi tempi si atten- 
deva molto alla preparazione della gradita be- 
vanda. Cato'ne, gloria di Tuscolo, ed agricoltore 
appassionato, conosceva a fondo la vinificazione: 
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Varrone ricorda le feste tusculane,   Vinalia, per 
il vino nuovo, ed   alcuni  provvedimenti   relati- 
vi alla sua esportazioue in Roma, giacche nelle 
meaae della grande metropoli, a fianco del Sor- 
rentino, del   Falerno, del Cecubo,   ecc, era ser- 
vito r Albauo e  quello di   Tuscolo. Con questo 
buon vino, al dire di Macrobio, Ortensio innaf- 
fiava i platani celebri ehe aveva suUe liete pen- 
dici   tusculane, perche vi   crescessero   piü rigo- 
gliosi. Bontä, fama e commercio del nostro pro- 
dotto non illanguidirono ne' terapi   di raezzo   e 
ne' moderni, perche esso deliziö sovente il palato 
di augusti personaggi, ispirö poeti, riscosse lodi 
da prosatori celebri; ed oggi va meritandosi me- 
daglie e diplomi di onore non solo in esposizioni 
della regione e nazionali, ma pure in quelle ehe 
hanno avuto luogo   in   rinomati centri   vinicoU 
stranieri. 

L'intera produzione enologica di Frascati, trova 
facilmente esito neiranno, e massime dalla pri- 
mavera all'autnnno; i vini rossi hanno richieste 
soUecite e, come suol dirsi, quando stanno ancora 
sulle vinacce, di maniera ehe se ne inveechiano 
soltanto scarse quantitä, e piü per uso delle fa- 
niiglie ehe a scopo di vendita. Si ritiene, del re- 
sto, ehe circa un sol quarto od un quinto dell' in- 
tero prodotto venga consumato nel luogo, mentre 
la sua maggior quantitä, acquistata dagli osti ro- 
laani, si beve nella Capitale (1). 

(I) Quegti compratori, anziehe aervirsi dei trasporti fern)- 
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Le qüalitä bianche comuni si contrattano d'or- 
dinario al prezzo da L. 30 a 35 l'ettolitro; da 
L. 45 a 55 le rosse: somme piü alte possono 
ofFrirsi ai vini sceltissimi di qualsiasi colore (1). 
E a tali coudizioni di mercato ehe il vino di 
Frascati va a formare la bevanda prediletta dei 
Komani, i quali, sia nelle osterie della metropoli 
e del suo suburbio, sia nelle stesse affollate can- 
tine di Frascati (2), ne souo i plü fedeli consu- 
matori. Si e reso caratteristico e famoso quel 
couvoglio ferroviario serale dei di festivi, il 
treno tropea, ehe raccogUe le piü ilari ebbrezze 
per ricondurle a Roma. 

*** 

La  vendita   facile, ed ancora  abbastaiiza   lu* 
crosa, del viöo e stata   la   piü, potente   ragione 
per cui fino al presente non si sia provato   dai 

viari per farsi apedire il vino a ßoma, manteagono l'uso, piü 
dispendioso forse, di mamlarlo a carlcare con la tradiziouale, 
carrttta ronianesca, capace di soli otto barili, equivalenti piü 
o meno alla mezza botte castellana. E oo3\ si coatunia fare 
anche ne' paesi vicini. 

(1) Sono a memoria di tutti, quegli anni,per Frascati for- 
tunatissimi, ne' quali i viui ordinari bianchi, giovanis'iimi, 
eran venduti da L. 60 a 70 l'ettolitro, e fin quasi a L. 100 
Je qualitä piü distinto, e senza ehe si fosse verifioata scar- 
sezza notevole di produzione! 

(2) Tali eantine, seguatamente le popolari piü umili, attras- 
aero Tattenzione dell'Hans Barth, ehe graziosamente le ri- 
corda e le raccomauda ai bevitori uel suo libro intitolato 
Eat! E»t! Ent! o Guida delle osterie italiaue (Lipsia, Edibore 
Schwartz-19U3). 
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nostri vignaiuoli il bisogno di giovarsi di migliori 
metodi di elaborazione del prodotto, per poterlo 
lanciare aU'estero, piü raffinato e costoso. Anzi, 
il proprietario. ehe si fosse posto snl serio a vi- 
nificare razionalmente, con larghe vedute com- 
merciali, lo si sarebbe vednto esposto alla deri- 
sione de' compaesani piü. retrivi e forse degli 
atessi compratori di fnori, facili a sospettare so- 
fisticazioui in ogni onesta correzione del vino 
^'^ggsrita dalla acienza e dalla pratica enotecnica. 
E durino ancora per Frascati ed i viciui paesi 
lazialt siffatte coudizioni, relativamente favore- 
voli, del traffico vinario ; e bene perö cbe non si 
perda di vista cbe per pareccbie ragioni, ed in 
giorno non lontano, poträ vedersi deprezzato il 
uostro vino piü di quanto ha cominciato a verifi- 
carsi, a partire dei primi anni del secolo XX (1). 

(1) Basti penaare all'aumento notevolissimo della produ- 
zione verificatasi negli ultimi anni in ogui contrada viticola 
di Europa (la sola Italia ehe nel lS85 produceva goli '23000000 
di ettolitri, ora ne produce presso a i:0100(.)00!) ed anche in 
alcuni grandi Htati dell'Unione Amerieana; cos'i pure alla co- 
piosa rjuantitä di vino ehe da molte parti 51 cerca d'intro- 
dürre in Italia ed in Roma a miti prezzi, stante i! suo lieve 
coato ne' luoghi di origine, e le facilitazioni serapre cre- 
scenfci ne' trasporti ferroviari e marittimi. Si aggiungano le 
difflcoltä doganali e le cautele protezioniste, con cui i governi 
osteri cercano di restringere il facile ingresao ne^ rispettivi 
paesi dei prodotti dell' industria agricola italiana; )a tendenza 
seinpre niaggioredfll pubblico verso i vini ausEeri, siano biancbi 
o rossi, la quäle viene a liinitare ne' buoui Somani il gusto tra- 
dizionale di aorseggiare cou gran piacere i vini dolci e profu- 
mati'dei C'astelli; il aorgere nella steasa Capitale di grandi a-. 
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A premnnirsi contro tale eventualita non lieta, o 
dovrebbe accrescersi notevolmente la produzione 
dei vini ascintti, discretamente robusti e fini, da 
potersi esitare subito a prezzi mediocri, anche 
in qualcbe paese del centro di Europa, ovvero, 
ciö ehe meglio varrebbe, rimodernare la tradi- 
zionale vinificazione cosi da rendere la maggior 
parte della nostra produzione molto distinta e, 
come si nsa a dire, di lusso, e "meritevole di 
comparire con onore e profitto al di lä dei monti 
e dei mari. Tutto puo ottenersi dalla splendida 
stofla deile uve tusculane. Dai vini rossi piü o 
meno austeri, con aroma bordelese, a quei aro- 
matici, spiritosi e delicati da dessert; dai vini 
bianchi vecchi da pasto, al piü fino Chahhj^ al 
Capri, ecc, non vi ha tipo di vino, de' pin ri- 
chiesti nelle tavole signorili, ehe non^ si possa 
ottenere dal suoco delle nostre uve. Eccellenti 
sono stati giudicati ovunque i Vermoiiths prepa- 
rati con il vino di Frascati; ne una sola volta 
han dichiarato enologi illustrl ehe le uve bianche 
de' Castelli Romani si presterebbero a meraviglia 
per far vini. uso Champagne. A tali ardite tra- 
sformazioni non si oppongono difficoltä insor- 
montabili : occorrerebbe prender notizia delle 
buone regele   dell'odierna  scienza   ed   indnstria 

zienda e Case Vinicolp, con carattere verameute mdustriaie, 
indipendenti dalla produzione enologica dei paesi tusculo-al- 
bani; ed infijie la sempre deplorata, e mai repressa a dovere, 
fabbricazipno dei viiU artificiali. 
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enologica, coordinarvi la viticultura paesana, giä 
benissimo esercitata, e preparare gli opportun! 
locali di elaborazione e di conservazione de! vino, 
con r indispensabile corredo del materiale mobile 
e della suppelletfcile enologica piü conveniente. 
L'associazione e la cooperazione dei produttori, 
sorretta onestamente ed efficacemente dal cre- 
dito, dovrebbe assicurare raccentramerito delle 
grandi masse di prodotto occorrenti per conse- 
guire la quantitä e la costanza dei tipi del vino 
da offrirsi al commercic mondiale. Quäle fortuna 
per la contrada nostra, se Frascati e gli altri 
j)aesi tutti dei coUi tusculani ed albani, uniti in 
una specie di federazione vifcicola ed enologica, 
potessero coi loro sette od ottocentomila etto- 
litri di vino squisito formare un grandioso eno- 
polio laziale, non piü assolutamente dipendente 
dal mercato di Eoma! (1) 

(1) Non s^intende dire con ciö ehe in Frascati e ne' pros- 
aimi centri rinicoli non si siano migUorate le qualitä dei 
vini, o ve ne manchino de' giä superiori o da bottiglia, 
capaci di rivaleggiare con quei piü raffinati, italiani e stra- 
nieri, ed eaportabili airestero; e stanno a provarlo i prenii 
unmerosi e distinti ottenuti dai nostri vini in tutte le 
gare, fiere ed esposizioni enologiche, s'i nazionali ehe di 
altri Stati europei, e perfino nella mostra di Bordeaux, 
ehe h tutto dire. Sarebbe ugualmente ingiusto lo affermare 
ehe la contrada lazia'e, <iosi cara a Bacco, non abbia visto 
3orgere dello buone aziende vinicole e stabilimeuti enologici 
ragguardevoli; qua e lä ne' vari centri, produttori coraggiosi 
ed inteUigenti, amesso, piü o meno, il primitivo siatema di 
vinificazione, si son dati a preparare i vini con migliori 
norme enotecniche; ed anzi,alcuni de' piü ingegnosi vinicul- 
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Industrie diverse. — In utia cittä dove 
il vino forma la grande risorsa degli abitanti 
non piiö non trovar buon posto una industria 
inerente alla vinificazione. Vengono, in fatti, nti- 
lizzate notevoli quantitä di vinacce ehe si ab- 
baudonavano, nu tempo, nelle pubbliche vie, o 
erano messe a bruciare per cavarne cenere, o 
sparse in qualche vigneto a scopo di concima- 
zioue. Giä da molti anni, compiuta la svinatura, 
bucce, raspi e vinaccinoli si trasportano alle varie 
distillerie della cittä per aveme dell' alcool e 
cremore di tartaro. Accorti proprietari di vigneti, 
per non sottostare a speculatori, di fuori, intenti 
a provvedersi degli avanzi della. spremitura delle 
uve a troppo vil prezzo, istituirono nel 1894 
una Distilleria Ägraria Cooperativa, la qiialp 
rende ottimo spirito di vino e cremor di tartaro, 
in proporzione del o"!^ a peso. Vi si e adottato 
nu apparecchio a murione, con doppia bolUtura 
dei   iiqu.idi  alcoolici, per cui si ha un prodotto 

tori sono pur siunti ad ac^uistarsi ottima riputazione ne' nier- 
cati vinari del vecchio e nuovo Kontinente, Perö, la mao;Kior 
parte di tali iniziative lodevoli, se hanno soddisfatto l'amor 
proprio di brave peräone, e reso anche loro de' giiadagni, non 
son valse a oostituire quella base larga e durevolfi al com- 
itiercio di esportaziono ehe rorrebb? es^sre la fntura risorsa 
economica di ([uesta parte la piii vinifora del ciroondario di 
Boma. Si conoscono parecchie rinoiimte caatine tiisculo-al- 
bano ehe per difficoltä di varto genere han ceasato di gareg- 
giare nel canipo della bella industria enologica! I nostri püi 
caldi augnri di prospero successo alla riaorgente Cantina So- 
ziale di Frascati. 
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iine e del grado desiderato. Nel j)rimo decennio 
di esercizio   1894-1904 (e si noti clie in tal pe- 
riodo di tempo occorsero piii stagioni di raccolto 
scarso o mediocre), furono distillati nello stabi- 
limento quintali 52231 di vinacce, tra vergini e 
di  acquato, con la prodnzione di quintali 3264,70 
di alcool, e di quintali 2173 di cremore di tar- 
taro. L'ottimo funzionamento ed il snccesso eco- 
nomico assai lusinghiero di tale distilleria Hanno 
stimolato   vinificatori   ed  industriali   de'   vicini 
paesi a fare consimili impianti. (1) 

* 
* * 

L'estensione limitata ehe hanno nel territorio 
le Zone boschive mantiene in proporzioni ben 
ristrette le indnstrie inerenti alle culfcure fore- 
stali; pure, dalla macuhia   cedua del Comune e 

(1) I! prosperoso andaineiito di (juesta distilleria, dovuto 
pnncipalmente alla previdpiiBaedoperosibädei aigg. Anaitiisio 
Biaii e cav. Enrico Di Mattia, prova (juanto il relativo Sta- 
tute sia informato al vero spirito dclla cooperazione. 

La cooperativa di Frascati non dfepone di capitale aain- 
nario, ina provvede alle spese di esercizio con effetti acontati 
ad un istituto di credito. Veiiduti i prodotti, gli utüi sono 
ripartiti tra i soci, in proporzione della quantitä di vinacce 
consegnate alla distilleria: e gli utili, nel decennio, han rag- 
giunto la cit'ra rispettabile di fjua^i L. 270003. La rendita, a 
q Ulli tale, ha ogcillato tra un minimo di L 4,05 ad un massi- 
mo di L. 8,38 per le vinacce vergini; e di L. 1,08 e L. 2,76 
per quelle d'ac^uato, 

I soci, ehe a! momento dolla co.stituzione della Hocietä non 
erano ehe 17, sono ora presso a KX); e la produzione.conae- 
guentemente, i; in coatinuo auraento. 
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da alcune selvette di castagni e di altre specie 
da bosco si ritrae, a periodi, ima certa quantitä 
di carbone, di tavole, di altro legnarae per carri, 
di doghe per botti, di travi, passoni ecc.: molta 
legna da ardere, con fasciname, viene fornita an- 
nualmente dalle potature degli uUveti e dei par- 
chi delle ville signorili. 

L'allevamento del bestiame necessario per l'a- 
gricoltura, e per gli altri iisi ed il consumo 
ehe ne fa la popolazione, e addirittnra insiiffi- 
ciente (1) : le varie specie di animali veugono 
introdotte dall'agro romano, o da altri luoghi 
finitimi, 

Ugualmente si ha a dire per gli uccelli da 
corte piü comnni ed ntili, i quali, insieme con 
le uova (di c«i si fa nso larghissimo, anche per 
la chiarificazione dei vini), ci giungono da alle- 
vatori del circondario di Frosinone, e dalle 
Marche. 

La stessa gentile apicultura non si vede eser- 
citata nella misiira ehe si converrebbe ad iina 
cittä, dove il clima, la ricchezza sorprendente 
della flora apistica ed ogni altra cireostanza non 
potrebbero mostrarsi piü favorevoli all' educa- 
zione dell' operoso insettolino. Perö, un qualche 
migliore impegno va notandosi   nella simpatica 

(1) II Ministero di Agricoltura, uella trascorsa primavera del 
1905 ha stabilito in Krascati mia R. Stazionc di nionta e.iuiua 
per Ü miglioramento delle razze dei cavalli di tutta la cir- 
cosorizione mandameiitale. 
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industria : e ora, in opera in diversi apiari l'arnia 
a favo mobile, e si sraela a forza cehtrifuga, allo 
scopo di ottenere un prodotto migliore. 

Non e poi a fare neppur parola dell' alleva- 
mento del baco da seta, non ostante ehe due 
volte si sia veduto sorgere in Frascati un E-egio 
Osservatorio BacologicOj a cura del Ministero 
dell'Agricoltura Industria e Commercio : qnalclie 
centinaio di piante di gelso, Ibrse, sopravvive 
alle moltissime ehe rigogliosamente prosperavano 
nel territorio del Comiine in altra epoca. La 
bella filanda per la seta, impiantata dal principe 
don Marcantonio Borghese nella sua villa, non 
ha piü vita, giä da un ventennio. 

Un laniiicio con macchinario moderno, posto 
in moviniento dalla energia elettrica, e annesso 
al couvento de' PP. Franceseani: vi si fabbricano 
tessuti di lana speciali, di bnona qualitä, con 
lane introdotte dal di faori. 

Mossa juire dall' elettricitä e nna fabbrica di 
paste, impiantata di recente. 

Esiste un piccolo opificio per la concia di 
pelli di animali ovini e bovini. 

Non mancano fabbriche di saponi ordinari e 
di acque gazose ehe vengono esportate in vari 
paesi laziali. 

Due stabilimenti tipografiei, il Tuscolano e 
r Italiano (il secondo a motore elettrico), hanno 
non piccola importanza: vi si stampano accura- 
tamente ogni sorta di scritture e di libri, molti 

••1 
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giornali e periodici mensÜi, ehe poi vengono al- 
trove spediti. E anche sorta di recente una fab- 
brica di quaderni per le sciiole. 

* * 
* * 

Or noa e molto, iiL seguito ad accurati studi 
del Dott. Alvisi, riteuutosi riraunerativo il ca- 
vare rallume dalla leucite (silico-alluminato di 
potassa), estesi giacimenti leucitici ehe si trova- 
no neU'estremo lembo occideiitale del territorio 
comunale, presso la galleria di Ciampino, for- 
niscono la materia occorreute alla niiova indu- 
stria mineraria, esercitata dalla Societä Romana 
per la produzione dei solfati. II minerale leuci- 
tico, isolato dalle pozzolane vulcaniche, si tra- 
sporta, per ferrovia, dal luogo delle cave allo 
stabilimento, presso la Stazibne Ttiscolana(Roma), 
ove, con un processo chimico abbastanza semj^lice, 
si effettua l'estrazione dell'allume. 

Segue, senza perö avere notevole importanza, 
l'antica industria del cavamento delle pozzolane 
e della lava basaltica (selce e sperone), ehe pur 
si esportano, in certa qnantitäj fuori del Comune. 

Salubritä e fama del soggiorno tu 
sculano. — Non vi sarebbe bisogno di tessere le 
lodi di questo soggiorno, quando la mitezza e 
salubritä del suo clima, da oltre venti secoli, sono 
iiniversalmente decantate. Una prima spleiidida 
testimoniauza ee la porge il Subnrbano di Tu- 
scolo classico  (ehe   comprende il territorio   del- 



— 101 — 

l*odIerno Comune) ü quäle, fin dagli ultimi teai-^ 
pi della Eepubblica, si vide tutto cosparso di viU 
le, nelle quali traevano a ristabilirsi in sahite e 
a godersi ozi giocondi gli uomini piü illustri e 
doviziosi di Roma, e poi gli stessi imperatori. 
II suolo medesimo sii ciii ora sorge Frascati fa- 
ceva parte delle ville dei Passieni e di Lucnllo, 
passftte iü progresso di tempo al demanio itn-^ 
periale. Que' Komani ehe in ogni cosa erano 
cosi accorti e sapienti, dovettero ben riconoscere 
le felici prerogative di questa contrada, presce- 
gliendola, frä tante altre, per le loro campestri 
delizie. Seneca ha scrittu ehe « un podere a Tivoli 
ed a Tuscolo e ricercato e comperato come luogo 
di salubritä e di estivo ritiro •». Ciceronej rife-- 
rendosi a Catone, diceva ehe era ben lecito a 
tanto personaggio di potersi ricreare ne' vicini 
e salutevoli poggi tusculani « salvhri et propin- 
quo loco ». Ed egli stesso, il grande oratore, in 
moltissimi luoghi de' suoi scritti, esalta con en- 
tusiasmo la aalnbre amenitä di tal soggiomo, a 
lui cosi gradito da farglidire ehe del suo Tuscii- 
lano si dilettava tanto, ehe non prima di esservi 
venuto stava bene. Dalle sne lettere (Ep. XCI 
a Gallo) si apprende come, esaendo egli « infermo, 
quivi si ritira, e finche non si riabbia, quivi 
vuol rimauersi » ; e pure vi si recö il suo diletto 
Tirone per ricuperare la sauitä (Ep. DCLXVII 
a Tirone). 

Marziale ricorda i «  tusculani secessus », ossia 
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le villeggiature tusculane, celebrate anche quali 
fresche dimore da Stazio. Galba, devoto della 
dea Fortuna, usava invocarla con il nome locale 
della sua villa di Tuscolo (Fortuna sua Tusculana), 
ove si portava con diletto. Marco Aurelio aveva 
additato tali Inogti e quelli di Algido come apri- 
che e fresche residenze a Frontone, venerato 
suo araico e maestro. 

II desiderlo di godei le naturali attrattive 
della nostra contrada, a conforto della salute e 
dello spirito, si riaccende ne' tempi 2>osteriori. 
Ildebrando (poi Gregorio VII) viene a Tuscolo 
per visitarvi iin Giovanni, camerlengo di Ales- 
sandro II, ehe vi era a guarire da febbri osti- 
nate. Pio II oifre il castello di Frascati, a scopo 
di estiva villeggiatura, al suo favorito Alessan- 
dro Mirabelli, « opindum cui nomen Frascatum 
in caniciUarh ai-doHs secessiim ». Aleandro Alberti, 
geografo contemporaneo di Paolo III, scrive ehe 
qnesto pontelice fabbricava in Frascati « heUi et 
vaghi edißzi, ove aovente passa da Roma per ri- 
storo delVaffannata tnente ». 

Cosi risorgono le moderne ville Tnscnlane, 
eraule delle antiche ; e, come in queste accorre- 
vano uomini illustri e cesari, cosi cospicui per- 
sonaggi e pontefici freqnentr.no le nuove delizie 
e la stessa   cittä   di   Frascati.   Dopo le dimore 
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fattevi da Paolo III e da Pio IV, (1) si ricorda 
Gregorio XIII ehe qui spesso soggiornava nelle 
ville Altempsiane, dalle quali faceva ritorno a 
Roma sempre « con hona cera » ; e Fanno innanzi 
della sua morte, sentendosi venir meno le forze, 
ß mostrava maygiore il denderio dt rinfrancarle con 
Varia pura dei colli (tusculani) ». Ännibal Caro, 
in una sua lettera datata da Frascati il 20 feb- 
braio .156B, dice : « vi godo e mi rifö di queU'aria 
molto ». Nel 1577 viene a trovarvi un po' di sol- 
lievo Torquato Tasso (2), allorquando gravi angu- 
stie ne tenevano oppresso lo spirito. Ättratto dalla 
fama di salubritä di Frascati, Clemente VIII fu 
visto venirvi ripetutamente, e tarito nelle ville, 
quanto nella stessa rocca della cittä. E in questo 
umile fabbricato (3), pote subito osservarsi come 

(1) Paolo ni alloggiö molte volte nella rocca, o eastollo di 
Frascati, e, dopo costruita la villa Kufina (poi Falconieri). fece 
dlmora in questa prima delle risorte delizie tuaculane. 

Pio IV passö due giorni di aettembre del 1561 a Villa Tecchia, 
ospite forae del cardinala di Moutepulciano, e poi, nel maggio 
del 1562 e 15&i, anche egli abitö siunramente nel eastollo, cosi 
chiamato il fabbricato della rocca. (Vedi Manoscritti Urbi- 
nati della Bibliot. Vaticana). 

(2) II Manso, amico e biografo del Tasso, ci fa fede di que- 
sta venuta dell'immortale poeta a Frascati, da dove il me- 
desimo ai sarebbe mosso alla volta di Sorrento, per aeguirne 
quel pißtoso incontro con la sorella Cornelia, ehe tuttisanno. 
Bimane per« incerto se egli prendease la via di Velletri, aic- 
come ritiene quell'autore, o avoaae tenuto altro itinerario. 

^3) Per cagione appnnto dolla ristrettezza di quel modeato 
edificio, allora poaseduto dalla Camera Apostolica, il papa vi 
ai recava < con poca rorfe et manco famelia J- Per quosta no- 
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« S. B. (Sna Beatifciidine) pif/Uasse maggior sontio 
in una sola notte in qiiel luogo, ehe von facesse in 
Jioma pih notti insieme » ; e cosi pxire cte quivi 
l'aria era « piU lavdata per purgan^i», ehe e 
quanto dire piü confacente per eseguire tratta- 
lüenti curativi. Paolo V con gran piacere fre- 
qttentö le sue ville tnsculane, dove, al dire del* 
1' Ämidenio, gli si risvegliava cosi 1' appetitOj 
da fare onore a del semplice pane in un giorno 
ehe, giunto egli al palazzo di Mondragone, non 
vi aveva trovato pronto il desinare. 

Altri papi e nomini grandi fecero in appresso 
piü o men hinga dimora nella nostra eontrada, 
taato esaltata dal Menzini, e detta « piacevoUs- 
sima e fatta a posta per la vilJeggiatura » da Vol- 
fango Goethe. Accenuaudo al « deliziosissimo Tu- 
sculauo », il letterato marchese Lxiigi Biondi 
scrive al re Carlo Felice di essere « campato per 
honta di quell' aere dii gravisaivia hifermita ». 
Anche il Canova afferma in una sna lettera 
di esserai riatabilito nel soggiorno di Frascati. 
Nella estate del 1875, il generale Ginseppe Ga- 
ribaldi affidö a queste aure jaurissirae il ristoro 
dell'affranta salute, facendo dimora nel casino 
Wilson, ora Grande Albergo Frascati. 8i taceio- 
no i nomi di altri eelebri uomiui, per ricordare 

tizia ed alcunealtre ehe riguardano lo stesao Clemente VIII, 
Gregorio XIII e Paolo V, Vedi - Feiice Grossi Gondi - La 
Villa dei (J^lintili e Mondragone, Roma Tip. Umone Coope- 
rativa Editrice TX)!. 
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Leone XIII il quäle, nonagenario, compiacevasi 
ancora in rievocare i bei di autunnali qul tra- 
scorsi, allorclie da giovane veniva accolto in casa 
dei signori Eappini (1). 

* * * 
All' universal consentimento e buon snggello 

r immunitä sempfe goduta dalla cittä di fronte 
alle piü terfibili irruzioni di morbi contagiosi, ehe 
in varie epoclie desolarono molti luoglii d'Italiaj 
con Eoma ed i limitrofi paesi laziali (2). Fraacati 
si vide risparmiata del tutto dalla famosa peste 
dell'anno 1656, e dal cliolera del 1837 (3), nella 
quäle triste ricorrenza pote olfrire ospitalitä ge- 

(1) Leggereino a auo liiogo le epigrafi ehe ricordano le di- 
morp. fatte in Frascati dal conte Mamiani della Bovere, dal 
generale Garibaldi e da Leoce XIII. 

(2) Nel discorso tenuto nella solenne adnnanza dell'Acca- 
demia Tusculana il 21 ßiugno 1856 (in occasione delle feste 
centenarie per lo scoprimento delle immagini de' SS. ßocco 
e Sebastiano, in S. Maria del Vivario), il card. Ludovico AI- 
tieri, rilevando i pregi climatici di Frascati, cosi si esprimeva: 
< A rhinnque pone per la prima volta il pieile in questo deH- 
zioso colle e ne ammlra la rara avienltnima sitnazione, sorge im- 
•maniinenti nel i-uore il desiderlo di fismrvi yer^eitwi dimora 
poiirhe con ragione ii avviia ehe luogo pth idoveo non niavi in 
lulla la reifione laziale per vivere immuni da nwrbi ptstilemiali >. 
Cld avrebbe detto allora ehe 1' illustre porporato sp.rebbe 
morto undici auni piü tardi, martire della caritä, nella vicina 
cittä di Albano, colpito appunto dal fiero morbo colerico 

(3) In tale funesta circostanza, obbedendo agli ordini del 
governo, il municipio preparö un lazzaretto (fabbrica or 
demolita ehe si trovava pre^so l'Oratorio del Grontalone), ed 
un apposito camposanto nol luogo di campagna detto il Gar- 
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nerosa a quanti abitanti terrorizzati venivano a 
ripararvisi dalla vicina metropoli. Onde dal Cam- 
pidoglio giuagevano attestazioni di grato auirao 
al nostro Comurie per si fraterna accoglienza, 
ripetutasi OOü pari cordialitä negli anni 1854-'55, 
e massime poi uell'agosto del 1867, quando Roma 
ed Älbano tornavano ad essere assai funestate 
dal morbo indiano. 

Riterendoai a si felice prerogativa di Frascati, 
ed al conteguo de' suoi cittadinl verso quelli in 
ispecie della Capitale, uu egregio scrittore di 
epidemiölogia cholerica ha queste nobili parole: 
« Tusculum locis et aquis saluhribiis fretum non 
modo sibi sed etiam omnibus praesidio fuit, civiias 
in omnes ospitalis, in RoTnanos hospitalissima » (1). 

yacr.iblo, beuedetto con solennitä dal card. De Gregorio, ve- 
scovo Tusculano. Fu pure effettuata una queatua per costi- 
tuire un primo fondo di soccorso per eventuali infermi po- 
veri, raccöglieodosi in breve ora sctidi oltocento da generosi 
oblatori; ina il cholera risparraiö infeerameiite la cittä. 

(1) NATALIS ALLKHKI, De Axiatico morbo ecc. Toriuo, Lito- 
grafia ilarchisio e figli. II dott. Xatale AUegri, raedico va- 
loroso e persona colta e gentile, esercitö alcuni roesi 1' arte 
salutare interinalmente in Frascati, laaciando gratiasimo ri- 
cordo di se, 

Del resto, alla Stampa dell'epoca (p. e. Diario di Roma del 
i sett. e 17 Ott. 1837; e Gizzetla di Genooa del 7 ott. 1837) 
non passarono inoaservate ne la fortunata preservazione di 
Frascati dal cholera, ne la generosa premura do' Tusculani 
verso i forestieri provenienti da una citta assai infetta 
quäle era Roma. Dal nienzionato Diario del 17 ottobre 1837 
ci piace staccare le sole parole ehe seguono: La cittä di Fra- 
scati, avendo a dijffereiizu di allre motte ayerlo lihero e sicwo 
aailo a qaanti in ea»a si rifagiarono dalla capitale e dai luogki 
oicini, giprocaccib il titoto onoreoole di TERBA OSPITALE ED AHICA >. 
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Fra i tanti personaggi di cui ci resta me- 
moria, ve ne furono ben di qiielli ehe sui nostri 
coUi si sentivano piü propensa la mente a rac- 
cogliersi negli atudi. 

Senza dire d'insigni uomini deU'antichitä ehe 
qiiesto suolo devono aver eonosciuto  per le men- 
zioni ehe ne fanno nelle loro opere, e una ple- 
iade di' retori, filosofi, oratori, poeti, magistrati e 
capitani, ehe ci si presenta alla mente con il ri- 
cordo delle ville di cui essi furono qui possessori, 
od anche ospiti soltanto. Basti pensare a Tullio 
ehe, non   pago di tutto   dedicarsi  agli studi in 
questo suG diletto Suburbano, elaboraudovi gran 
parte delle aue opere, vi raccoglie a se d'intorno 
una schiera di giovani per avviarli all'eloquenza 
ed   alla  filosofia, e quasi lo rende ritrovo degli 
eruditi dal suo tempo. Ancora ci parlano questi 
luoghi   della   sua   lamosa   Accademia e di quel 
Liceo,   ov' egli  soleva   disputare,   passeggiando, 
come giä ebbe fatto Aristotile nel Liceo di Atene. 
Par di vederlo, l'Arpinate, quando con Sallustio 
va facendo delle osservazioni sui libri della "Re- 
pubblica, o quando, al lume della lucernetla  di 
Same, sta intento sui propri seritti,  innanzi ehe 
si levi il giorno.   Egli   stesso lo afferma  ehe il 
Tusculano e luogo per lo studio tutto acconcio, e 
vi couduce il suo figliuolo, oude esercitarlo nelle 
letterarie discipline.   Plinio il giovane, ehe pur 
vi aveva un fondo, scrive come ivi gli era grate 
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&ttendere alle sue opere (Plin. Lib. V, ep. 6; 
Lib. IV, ep. 13). Vogliono ancor ricordarsi lä ce- 
lebre biblioteca di Lucullo, couvegno di sapienti; 
gli studi di iiu Catone il Censore e deU'Uti-' 
cense; ed i nomi tutti, anche noti alle lettere, 
di Asinio Pollioae, Ortensioj Tito Pomponio At- 
tico, Varrone, Quinto Cicerone, Catulo, Silio 
Ttalico, Caio Passieno Crispo, Lentulo, Balbo, 
Bruto, Crasso, Valerie Catone, Lelio, ecc. ecc. 

*** 
Lasciando gli anticbi tempi, nell' aureo Cin- 

quecento, presao le mnra di Frascati Annibal 
Caro si ritira, e traduce 1' Eneide di Virgi- 
lio; ed accanto alla modesta delizia campestre 
del leggiadro scrittore di Civitanova, desiderö 
formarsi una dimora Paolo Manuzio. Su di un 
gioeondissimo coUe tnsculano stette raccolto il 
poeta latino Girolamo Vida quando, per esor- 
tazione di Leone X, vi componeva la sna am- 
mirata Cristiade. Gregorio XIII attende nel pa- 
lazzo di Mondragone alla promnlgazione della 
riforma del Calendario G-iuliano; e dotti car- 
dinali, tra cui nn Baronio e nn Bellarmino, fre- 
quentano la cittä, il primo dei quali nelle lunghe 
villeggiatnre vi scriveva i suoi celebri   Annali. 

Agli albori dell'Arcadia di Eoma, convengono 
qui insieme i membri piii preclari di quell' ac- 
cademia, per ispirarsi e poetare tra le vaghezze 
delle nostre ville; e son ricordati tra essi Ma- 
rio Crescimbeni, Antonmaria  Salvini,  Giovanni 
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Zappi, Beuedetto M3iizini, Alamauno Salviati, 
Scipioae Maifei, Vinceuzo da Filicaia ed altri (1). 
Coatemporaneameüte, vi si trova 11 valente poeta 
lirico Alessandro Guidi, di cui la nostra cittä 
raccolse l'estremo sospiro. Segne il card. Bome- 
aico Passionei, ehe nel vicino Eremo di Camal- 
doli, pur ricreandosi, si consacra allo studio, 
spesso in compagnia di uomini insigni del suo 
tempo. L' abate Marco Mastrofini si elevo in 
Frascati ai voli piü aublimi della metafisica: 
il Biondi con isquisita eleganza vi tradusse la 
Georgica Virgiliana, avenda sovente al fianco 
l'altro egregio letterato, Salvatore Betti (2). 

Terenzio Mamiani, ehe in una sua lettera a 
me diretta (Roma 30 maggio 1882) diceva: « lo 
sospiro alla liherta e frescura dei vosiri colli come 
la cerva alla fönte y>, qui sentivasi in vena di la- 
vorare me(/lio ehe altrove. E fu nella quiete del 
chiostro de' Cappuccini, ehe detto i suoi mira- 
bili ricordi di raissionario nell' Alta Etiopia il 
cardinale Guglielmo Massaia (3). 

(1) Benedetto Menzmi - TAccademia Tusciilaiia - Edlzione 
Francesco Del Tesüa, Firenze 1705. 

(2) 11 Betti ed il Biondi furono nella villa Rufioella, dove, 
al tempo del poasegao di Luciano Bonaparte e di Maria Cri- 
stina di Sardegna, convenivano altri   chiarissimi ingegni. 

(3) Dimorarono piü o men lungamente nella cittä, o nelle 
viUe di Frascati, non senza attendervi ai propri studi predi- 
letti, il Piatina, Appiano Bonatede, üiau (_;herard(j de ßoHsi, 
l'ab. di Lignap, il P. Kircher, il P. Kocco Volpi, 1'abbate 
Cancellieri, Luciano Bonaparte, i cardinali Conaalvi, Pacca, 
e Wiseman, Ü Fea, il Canina, TuUio  Dandolo, la De Staci,, 
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A solo raccogliere le espressioni ehe prosatori, 
poeti e filosofi ebbero in lode di questa plaga 
isi^iratrice, non basterebbe un grosso volume; 
ne essa cessa di formare pure oggidi il gradito 
soggiorno di uoraini dotti ehe sono vanto d'I- 
talia 6 di nazioui straniere, 

Anche artisti sommi legarono a Frascati opere 
di lor genio. Sono gli architetti Giacomo Ba- 
rozzi, detto il Vignola, Flaminio Ponzio, Mar- 
tino Longo, il Vasanzio, Girolamo Rainaldi, Gia- 
como Della Porta, i F,ontana, Pietro da Cortona, 
il Maderno, il Borromini, Luigi Vanvitelli; i pit- 
tori Pomarancio, Bomenieo Zampieri, gli 2uc- 
cari, i Caraoci, il Cav. D'Arpino, il Brilli, Carlo 
Maratta, il Pozzi, Giro Ferri, il Ghezzi, Pietro 
Gagliardi, ecc. Si laseia di dire di quei tanti 
altri illustri ehe da questi luoghi trassero arti- 
stici soggetti di quadri, anche famosi. 

George Saud, i PP. Gioacchino Ventura e Antonio Eosmini, 
I'ab. de Lameiinais, mons. Angolo Mai (poi cardinale), Pel- 
legrino ßossi, Michelangelo Caetani, Giambattista Maccari, 
ü^ P. Angelo Sßcchi, Giovanni Battista De Rodsi, il generale 
Nicola Marselli, Kuggero Bongln ecc. ecc. Visitarono pur la 
cittä, o vi rimasero anche per qualche giorno. Vittorio Al- 
fieri, A'olfango Goethe, Vincenzu Monti, il Byron, Melchiorre 
Gioia, Stendhal, Massimo D'Azeglio, il Gregorovius, il Mom- 
nisen ecc. ecc. Di molti altri oapiti illustri sarä offerto il nome 
in altri luoghi dello scritto. Potremmo ben dire, per ]e me- 
morie ehe ne restano, ehe quasi tutti gli augusti ed eruditi 
personaggi d'Italia e di fuori ehe furono in Roma, fecero an- 
che una viaita a Frascati. 
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Popolazione. — La nostra coutrada del 
Lazio, dalla quäle si diffuse per il mondo la ci- 
viltä latina, era abitata fin da tempi anteriori 
ad ogni storica tradizione. Ancor prima ehe Tat- 
tivitä vulcanica del sistema laziale entrasse in 
vero periodo di estinzione, sulle verdi alture tu- 
sculo-albane stanziavano genti raccolte in piccoli 
centri vicini gli uni agli altri. Prescindendo dalle 
diver.se specie di sfcrumenti di pietra qui facili a 
trovarsi, i resti di costruzioni arcaiche, i nume- 
rosi sepolcreti clie si rinvengono, con vasi ed 
tirne fittili a capanna e con oggetti metallici del- 
r industria primitiva, famio fede della presenza 
in questo suolo di abitatori del piii remoto pe- 
riodo laziale (1). Da tali popoletti si ebbero gli 
alti parenti de' Tusculani gloriosi, cui succede- 
vano nella storia gli abitanti di Frascati. 

Uno sguardo ehe voglia darsi al movimento 
ascendente della popolazione dell' odierno Comu- 
ne ci riconduce con la mente al primo nncleo 
di agricoltori ehe al cadere della gran mole im- 
periale formarono il pago rustico sub-tusculano, 
ed ai gruppi successivi di famiglie ehe nella metä 
del secolo IX popolavano que' casali situati nel 
luogo   detto  Frascata.   Tale  borgata   orebbe  di 

(1) Molto interessante e stata giudicata Ja necropoli a cre- 
mazioiie da poco scoperta uella villa Cavalletti, e ehe si ritieue 
appartenuta ad un centro abitato esistito sulla cima del pros- 
dimo colle, durante il primo periodo laziale, aiiteriore di 
circa tredici secoli all'era volgare. 
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abitanti per il fatto delle distruzioni di Tuscolo 
(1172-'91). II prJrao documento del castello di 
Frascati, ehe sL coasorva nel nostro Archivio No- 
tarile (Eegistro delle richieste e corrisposte del 
sale, ecc. 1477-'99i, lascierebbe supporre ehe alla 
seconda metä del seeolo XV la popolazione non 
doveva saperare il migliaio di persone. Ai prin- 
cipi del secoIo seguente, ai contavano tanti ßto- 
chi da far ritenere un numero quasi doppio di 
abitanti, ehe si trova salito a 4500 ne' tempi Napo- 
leonici; a 5435 alla metä del decorso seeolo; a 7535 
nel 1881; a 10000 nel febbraio deli'anno 1901 (1). 
A periodi, adnnque, di debolissimo aumento (2) 
e succeduto negli ultimi tempi un accrescimento 
rapido del numero di abitanti a dimostrare le 
prospere condizioni della cittä ehe ha potnto 
attirare una notevole imraigrazione (3). Certo 
ehe, senza un forte movimento immigratorio. gli 
altri coeffieienti, di cui sarä detto in seguito, 
non ci avrebbero  dato   ragione   del   raddoppia- 

(1) La cifra di 10.001 abitanti t- ia popolazioije di fatto ri- 
sultata al nostro Ufl\ di St«to CivÜe nel censimento del Ee^o, 
del l««!; e la diminuzione di 85 individui porfcatavi dalla 
ComniissionB centrale di gtatistica va ritenuta erronea. 

(•2) K da osservare ehe Frascati non ha mai incontrato spo- 
polamenti por guerre, atragl, malattie contagioae, forti emi- 
grazioni, ecc.. 

(3) Dal 1860 al 1890 si verificö nella sua maggiore propor- 
zione il movimento immigratorio: furonn prime a stabÜirsi 
nel Comune numerose famiglie delle Marche e poi altre del 
Circondario di Frosinone e di qualche altr« coAtrad» dellft 
provincia ronjana. 



— 113 — 

mento, quasi, della cifra de' comunisti nel pe- 
riodo di soli cinquant' ann,i. Omettendo parti- 
colareggiate osservazioni demografichej ci limi- 
tiamo ad offrire al lettore   qualche notizia   piü 
saliente. 

E facile rilevare anzitutto, dai dati statistici, 
l'eccedenza della natalitä suUa mortalitä, dovuta 
alle migliorate condizioni di Frascati, e al difetto 
d'influenze ostacolanti la riprodnzione. Si ha poi 
ehe sopra 10000 abitanti, sono 5727 i maschi e 4273 
le femmiue, la quäle differenza abbastanza apprez- 
zabile e data in parte dalla qualitä della popo- 
lazione finttuante, presente al censimento, costi- 
tuita da lavoratori della campagna, celibi o senza 
le rispettive donne. Questi censiti avventizi ehe 
raggiungono la cifra di 1547 sono, per -la mas- 
sima parte, braccianti Marchegiani e di Abruz-- 
^0, soliti a soggiornare in cittä durante 1' in- 
verno e la maggior parte della primavera, per 
eseguire i lavori di terra nelle vigne. Pero, il 
rimpatrio periodico di tali lavoratori non viene 
a diminuire sensibilmente il nunaero totale della 
popolazione di fatto, perche quelFelemento ope- 
raio agricolo e presto surrogato dalla colonia vil- 
leggiante, usa a prolungare la 3ua dimora in 
Frascati fino ad autnnno inoltrato. Ambedue le 
specie d' immigrazione hanno grande importanza 
per il paese: la prima rende altamente produt- 



3902 » 2328 » 1574 
943 » 530 » 413 
624 » 306 > 218 
240 » 133 » 107 
46 y> 23 » 23 
1 T> 0 » 1 
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tive le no3tre terre, la seconda da impulso alla 
vita 6 al benes3ere del Comune. 

Tutta la popolazioiie vive in cittä, senza perö 
mostrarvisi sudiciamente agglomerata in abita- 
zioni e tuguri  malsani. 

Secondo l'etä, gli abitanti si trovano divisi cosi: 

da sotto Tanno ai 21 4344 M 2407 F 1937 
dai 22 ai 50 

> 51 »   60 
> 61  !>   70 

> 71   !>   80 
dagli 80 ai 90 
dai 91 a 100 

Totale 10000  M   5727   F   4273 

Tali cifre dicono cbe se la massima parte degli 
abitanti si trova in que' stadi della vita i qtiaU 
dalla infanzia, attraverso i periodi migliori del- 
l'erfistenza, vanno a raggiungere la florida ma- 
turitä, anche un buon numero di cittadini vive 
nelle etä piii avanzate. 

Rispetto alle professioni, la massa de' Frasca- 
tani eaercita la viticultnra per proprio conto 
con il concorso de' braccianti di fuori, di guisa 
ehe un sei terzo, forse, degli abitanti attende 
alle varie piccole iudustrie, alle arti, mestieri e 
professioni indispensabiU ad una cittä civilmente 
progredita. Non si conoscono professioni od in- 
dustrie insalubri, o comunqiie  pericolose. 

II numero degli   analfabeti si e mostrato   in- 
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comparabilmente inferiore s. quello notato nel 
precedente censiraentOj sicclie vanno rendendosi 
sempre piü rari gli atti legali non sottoscritti 
dai rispettivi contraenti. 

* 
* « 

Sana e robusta 6 la costituzione fisica degli 
abitanti: le condizioni di salute do' Frascatani 
sono quali e dato di osservare ne' piü vaghi e sa- 
Itibri colli d' Italia. Basta trovarsi ne' pubblici 
passeggi e ne' luoghi di convegno dei di festivi, 
quando lietamenfce confusi vi sono uomini e don- 
ne di ogni etä e grado sociale, per ammirare 
1' iusieme di fiorida beltä ehe presenta la citta- 
dinanza tnscnlana. 

Belli e vigorosi sono, in ispecie, i giovani vi- 
gnaiuoli, dalla statura vantaggiosa e dalle agili 
forme, si ehe in buone condizioni di organismo 
31 presentano d' ordinario alle visite di leva. Pa- 
recchi anni di osservazione suU'andairento della 
coscrizione militare nella Provincia di Romaj in 
rapporto con il nostro mandamento, fecero risul- 
tare ehe Frascati era compreso tra que' luoghi 
ehe offiivano an massimo di piü ehe dne terzi di 
abili .• la classe del 1855 giunse a dare la media 
insuperabile deir80,23 per cento di idonei al ser- 
vizio militare, dando ragione a eio ehe serisse il 
nostro Catone : « IJx agricolis et viri fortissimi et 
milites strenuissimi gignuntur », Che38 Frascati non 
ta potnto menar sempre il vanto di quella spien- 
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dida cifra di abili, molto lo si deve ad alciin 
paese della siia giurisdizione mandamentale, clie, 
sebbene favorito da condizioni climatiche rite- 
nute eccellenti, lascia facilmeute vedere individui 
difettosi di altezza e con qiialche anormalitä 
scbeletrica. 

Le donne di Frascati, tipi perfetti di orga- 
niaino, souo pur fiori di avvenenza, quautunque 
or non tutte mostriuo quella piü gagliarda vemi- 
stä di un terapo, quando con la floridissima leg- 
giadria delle forme, armonizzava stupendaniente 
la semplice e pittoresca foggia del vestire, an- 
data man mano in disnso. Tale bellezza delle 
nostre donne, cosi decantata da artisti e da serit- 
tori, era, secondo il de Musset, nna delle mi- 
gliori ragioni della speciale preferenza dei Ro- 
mani per Frascati (]). 

La  longevitä,   come   si e avuto  occasione   di 
notare, non e qui privilegio di pochi; ne la vec- 
chifizza   apparisce  lauguida   ed   infermiccia, os- 
servandosi un bei numero di ottuaffenari atten- 
dere vispi e lieti ai men faticosi lavori de' loro 
vigneti (2). 

* 
* * 

La bassa cifra delle morti viene a confermare 

(1) Paul de Musset - La Fraacatana, scenes de la vie romaine 
{Eevue des deiix vtomlea. l.er Mai 1852. pag. 43J-4Ö5), 

(•i) Si ricordano parecchi nonagenari di amboi sessi, ehe e- 
rano raiamirazione dei cittadini per il benesaere con cui tra- 
acorrevano la loro decrepitezza. 
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Teccellenza dello stato sanitäriö del Öomuhe, do-^ 
ve non occorrono, in fatti, ehe le comnni cause 
d' infermare. Vi fan dif^tto, anzitutto, partico- 
lari influenze sulla morbositä e mortalitä dellä 
popolazione, quali le circostanze di clima e di 
luogo, non die il complesso delle condizioni in- 
dividuali e sociali capaci di elevarvi malattie äl 
grado di endemie. Ammirevole e pure come Fra- 
scati sia rimasta sempre immnne da morbi in- 
fettivi temporanei esotici, ne sia stata mai col- 
pita da vere epidemie, fatta eccezione della In- 
flnenza. Questa malattia, nell' invferno del 1890| 
si manifestö in maniera si rapida ed estesa^ seb- 
bene non grave, (come avveniva in tutta Italiä 
ed in molte altre regioni del veccKio e nuovo 
continente), da aver potuto attaccare piü di un 
terzo della cittadinanza nei prirai venti giorni 
del mese di gennaio. Tranne tal fatto straordi- 
nario, neppnre que' morbi infettivi, riguardati 
ora stabili e comuni per 1' Europa, lianno mai qui 
trovato tal favore di ambiente, da scoppiarvi con 
violenza e diffusione, come in altri luoglii a noi 
molto vicini. Nella elaborata relazione letta al 
Consiglio Sanitario, in seduta del 13 Giugno 1903, 
dal D"". cav. SerafinoEavicini, medico provinciale, 
il nostro Comune ha la fortuna di non trovarvisi 
additato quäl centro d' iufezione, sia pur lievis- 
aima. 

I documenti relativi al bilancio della mortalitä, 
aui quali   rivolgiamo   per poco l'attenzione, ab- 
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bracciano, specificatamente, il triennio 1898-1900, 
ed in maniera complessiva il seguente 1901-1903. 
Secondo i dati desunti dal locale ufficio di ana- 
grafe, Frascati  aveva ^ 

Neil' anno 1898, abitanti 9280 
»        1899,        »       9480 
»        1900,        »       9500 

La popolazione media del  triennio,   adnnque, 
fu di   9420   abitanti. Dnrante il corrispondente 
periodo di tempo, la mortalitä della popolazione 
della cittä risultö come appresso (1): 

Nell'anno 1898, morti 215 
y> 1899,      »      162 

» 1900,      »      182 

Totale 559 
Ponendo a confronto le cifre totali dei decessi 

anuui con quölle degli abitanti, si Hanno le me- 
die ehe seguono: 

Nel 1898 mortalitä 23.70 per 1000 ab. 
1899 > 16.51 
1900 > 18.00 > 

mortalitä media del triennio 19.40 per 1000" ab. 
Tal quoziente di mortalitä si presenterebbe di 

giä inferiore a quelle offerto dall' Italia, cbe e 
del 24, e da Roma   ehe e del 21 per mille   (2). 

(1) Le cifre deUa mortalitä son queUe registrate neUe re- 
lazioni annuali ehe l'esregio ufficiale sanitario del Comune 
nmette alla K. Prefettura della Provincia di Roma. 

(2) Vedi - Cav. Serafino ßavicini - SitUe Condiziom della Sa- 
nitä Fubblica e deW Igiene nella Frooincia di Boma ecc. Eoma 
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Ma la nostra cifra proporzionale del 19,40 deve 
essere ancora abbassata; perche oltre la metä 
dei decesai occorsi nei due ospedali della cittä, 
riguarda individui non dimoranti, neppur tem- 
poraneamente, in essa, e provenienti dai vici- 
ni paesi, dalla campagna di Roma e da luoghi 
piii lontani; 7 delle morti sono accidentali, ed 
altre (ehe perö non si defalcano) si riferiscono 
a persone agiate le quali in condizioni gravissime 
ai portano a Frascati in cerca di salute, e presto, 
invece, vi passano all'altra vita (i). Con tali ben 
giuste sottrazioni, la cifra della mortalitä da do- 
versi addebitare alla popolazione, come indice 
delle sue condizioni igieniclie, sanitarie, econo- 
miche, ecc, viene a risultare del 16 per ogni 
mille abitaiiti nel triennio 1898- 1900. In quello 
ehe segue, 1901-1903, la diminuzione del numero 
dei decessi e ancor piii notevole. Ba informazioni 
ricevute dal locale Ufficio Sanitario si ha ehe la 
mortalitä non e atata maggiore del 14 per mille 
nel detto periodo di tempo ; e quindi la media 
delle morti del sessennio 1898 -1903 raggiunge 
la cifra del 15 per ogni mille abitanti; cifra as- 
sai vantaggiosa ehe poco si allontana da quella 
del 12 vagheggiata dagli igienisti moderni. 

II periodo della vita ehe ha offerto il maggior 
contingente di decessi e quello dalla   nascita ai 

fl) Si ricordano malati di cardiopatie organiche, carcinomi, 
tnbercolosi polmonari in periodo avanzatissimo, i quali mo-- 
rirono dopo uno, due o tre giomi di dimora in Frascati. 
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& anni (1) (la näti-mortalitä ha cominciato a 
darvi minor contributo); meno alta e la cifra 
delle morti dai 60 anni in sopra; piü limitata 
ancora dai 5 ai 15 anni; e cosi minima tra i 15 
ed 1 30 anni, da non entrare ehe per circa un 
quarantesimo nel totale. 

Un'occhiatä ehe si desse alle principali maiat- 
tie, cagioni delle morti, con I'intendimento di 
paragonarle con quelle di altre cittä del Lazio, 
farebbe rilevare ehe; mentre per i morbi toxo - 
infettivi acuti e cronici, Fräscäti si presenta 
bene al confronto, in condizioni alqnanto man 
buone si lascia ravvisare per il gruppo dei di- 
sturbi deH'apparecehio circolatorio. 

* * 

Se buono ci e risnlfcato lo stato fisico della 
popolazione, non cattive, a dir vero, se ne rav- 
visano le qnalitä psicologiche. 

La cittadinanza non va ora  orgogliosa di un 

(1) Non 6 nn triste privüegio deUa nostra citti, ma di tutti 
i Comuni ä' Italia, e pur di altre nazioni, U vedere le culie 
oambiarsi facilinente in feretri. Tale elemento esorbitante 
della lugubre statistica potrebbe vedersi molto dimimüto ove 
venisse carato a dovere totto eiö ehe riguarda 1' igiene del- 
l'mfanzia. Ci sia qui permesso accennare ehe cattiva abitudine 
fe U dare a bere de! vino a bambini di pochi mesi di eta; ne 
scevro d'iuconvenienti si e Toffrirlo a fanciulletti didue, tre 
o quattr'anni, e compiacersi poi della manifestazione in essi 
de' pnmi segni dell'ebbrezza. I bambini non dovrobbero co- 
noscere il vino. 
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proprio blasone (1): e aua parte principale la 
classe dei possidenti, grandi e piccoli; oittadini 
stimabüi ed operosi, i quali, o abbiano abitudini 
signorili, o si trovino nelle condizioni piii mo- 
deste, sono molto attaccäti alla terra e manten- 
gono in fiore l'agricoltura^ concorrendo larga- 
mente alla prosperitä del Comune. Meno esteso 
vi e il ceto dei negozianti e degli industriali, cbe 
pur godono in generale im buon nome; ed in nu- 
mero discreto compariscono i diversi ordini di 
artigiani e gli operai. 

II Frascatano e pronto di mente, senza ehe 
si mostri appassionato per l'alta cultura intellet- 
tnale. Abborre l'ozio, ma, mentre ama il lavoro, 
lo si vede inolinato alle feste, äl divertimento, 
alle allegrie. Ha buon senso, ne manca di gu- 
sto artistico : la musica lo attrae potentemen- 
te (2). Facile all' enfcusiasmo, lo e pure alla 
coUera, la qnale di rado lo fa trascendere fino 
ad armargli la mano, e presto si riconcilia con 
r afversario,   auspice^ di  solito, il bicchiere.   E 

(1) II libro d'oro Tasculano si puö dire chiuso da qualche 
tempo; si contano perö pareechi membri della migliore ari- 
stocrazia del sang^e, romaoa, ehe banno avuto i loro natali 
in Frascati. 

(2) Ci piace menzionare PIETBO LIBEBATI, compositore mu- 
sicale distinto, cornettista insuperabile, ehe trionfalmente ha 
gii percorso piü volte le grandi cittä degli Stati Uniti d'A- 
merica. E noto ehe fra gli innnraerevoli doni ofl'ertigli dai 
anoi ammiratori, v'ha una cornetta d'oro del valore di lire 
venticinquemila. 
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onesto, leale, come e franco ne' modij cui riveate, 
talora, di una certa alterigia. Va superbo del 
suo jjaese nativo, per il quäle sentimento, se 
noa pure per quello della individiialitä propria, 
lo si vede inclinato a trattare con certo fare 
riservato, o indifferente, persone forestiere, pur 
di riguardo, nel tempo stesso ehe e cortese ed 
ospitale. E caso raro ch* egli abbaudoni la cittä 
per istabilirsi in altri luoghi della Penisola, o 
dell'estero, non ostante ehe il Comune non ab- 
bia goduta negli ultimi tempi tutta la floridis- 
siraa prosperitä economica di altra epoca, II 
euere de' Tuscnlaui e aperto alla caritä, onde li 
fa venire in aiuto de' bisognosi, e compiere azio- 
ni filantropicbe a pro' dei colpiti da sciagure. 
Forse la previdente ecouomia ed il vivere piii 
regolato e semplice dovrebbero essere meglio ap- 
prezzati da chi e troppo facile a farsi allettare 
dalla intemperanza e dalla moda. Vivo e il sen- 
timento della famiglia, ed alta, piuttoato, la ci- 
fra annuale de' matrimoni ehe, salvo poche ec- 
cezioni, son celebrati con il doppio rito: la quäle 
proclivitä alle stato coniugale da ragione della 
notevole scarsezza delle nascite illegittime, e da 
ignoti. Essende Teducazione domestica il fonda- 
mento di quella pnbblica, vogliano i buoni padri 
di famiglia mostrare il loro teuere affetto verso i 
figliuoli con la cnra sempre piü vigile dell'educa- 
zione de' medesimi, per  assecondare in qualche 
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modo 1'Opera della scuola (1). La massa degli abi- 
tanti ha pure il sentimento religioso, non perö 
scevro da qualche tendenza alla superstizione, il 
quäle, a riguardo delle pratiche esterne del culto, 
vedesi manifestato con espansione in circostanza 
di straordinarie feste tradizionali, e di cerimonie 
ecclesiasticlie ehe abbian luogo per avversitä di 
campagne, timori di contagi, terremoti, ecc I 
datij poi, della Regia Prettira ci fanno ap- 
prezzare la grande diminuzione progreasiva de' 
reati in genere, e di quelli di sangue in ispecie, 
ehe da circa tre lustri va verificandoai nella cit- 
tä ; bene augurato indizio, questo, delle inclina- 
zioni sempre piü miti de' Tusculani. Che se nel 
morale della cittadinanza si riconorfcono imper- 
fezioni e difetti, le une e gli altri suscettibili 
di esser corretti, e certo che il bene avanza di 
molto il male, e c'e da essere soddisfatti della 
indole baona e del carattere del nostro popolo, 
il qiiale non ha mancato nelle varie epoche di 
dare nomini che, come vedremo in seguito, hanno 
onorato la patria. 

II Comune. —• Si riguarda or brevemente 
la cittä ne' snoi vari aspetti, religioso, giadi- 
ziario, politico - amministrativo e civÜe. 

(1) Si osserva generalmente cke la nostra ragaczagUa vaga 
di soverchio nelle pubbliehe vie e nelle piazze, esposta a tutti 
i pericoU dell'abbandono, e togliendo qualche cosa a quel- 
l'aspetto beUo e signorile che preaenta Frascati a coniVonto 
degli altri Castelli Bomani. 
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Frascati £n creata sede vescovile nel 1538 da 
Paolo III, il quäle vi trasferi la Sede Yescovile 
Tusculana, clie ha il privilegio di essere una 
delle sei suburbicarie. La sua giurisdizione ec- 
clesiastica comprende Colonna, Frascati, Grotta- 
lerrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, 
Rocca di Papa, Rocca Priora, con nove parroc- 
chie, due delle quali (S. Pietro e S. Maria del 
Vivario) appartengono alla cittä, una a ciascuno 
dei paesi della diocesi, e rultima e una cura di 
anirae ehe, come auccursale di quella del Duomo 
di Fraacati, fu stabilita da oltre due secoli nelle 
tenute di Lungbezza e Lungbezzina (Agro Ro- 
mano). II Card. Vescovo, per essere uno dei su- 
burbicari, immediatamente soggetto alla S. Sede, 
ba sua residenza ordinaria in Roma, ed e sol- 
tanto nel tempo delle ferie autunnali ed in oc- 
casione delle maggiori aolennitä religiöse, cbe 
qui vedesi dimorare nell'^piscopio. In questo 
edificio si trovano stabiliti gli uffici della Curia 
Ecclesiastica (1), e vi risiede abitualmeute il vi- 
cario generale della diocesi, insignito talvolta 
egli stesso della episcopale dignitä, come ausiliare 
del Cardinale titolare. II Capitolo Tusculano, per 
la legge delle guarantigie, non ba limitato il 
numero de' suoi membri, di nomina esclusiva- 
mente vescovile: esso couta al presente 15 Cano- 
nici 6 6 beneficiati. Vi e un Seminario diocesano. 

(1) Prima del cambiamento del regime politico del 1870, vi 
era il Tribunale ecclesiastico, con relativo carcere speoiale. 
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La seds Tusculana, se non presenta un'ordinata 
successione di prelati ehe abbia principio dai 
tempi apostolici, od almeno da quei Costantinia- 
ni, puö vantare un' antichitä abbastanza remota, 
ehe risale di siciiro al secolo VI (1). L' intera 
Serie dei vescovi ehe ebbero il govemo della 
Chiesa Tusculana, aggiuntivi alcuni titolari sco- 
nosciuti ai vecchi scrittori di cronologie episco- 
pali, comprende 140 pastori, tra i quali ve ne 
furono degli illustri per virtü, sapere, e nobiltä 
di lignaggio : parecchi di essi ascesero al pon- 
tificato, quali Giovanni XXI, Giulio II, Paolo III, 
Paolo IV, Alessandro VIII, Benedetto Xm, Cle- 
mente XII e Pio VIII (1). 

Oltre alla cattedrale dedicata ai ss. Pietro e 
Paolo, apostoli, sono in Frascati altre ragguar- 
devoli chiese, santuari minori, ed.. oratori : non 
vi mancano rappresentanze di alcuni ordini reli- 
giosi, parecchie confraternite, e pie unioni ma- 
schili e femminili. 

I santi Filippo e Giacomo minore, e s. Pietro, 
apostoli, sono i celesti patroni principali del Co- 
mune. Si fa notare ehe, come Tuscolo non ebbe 
dato ne un. martire ne alcun altro santo alla 
Chiesa (non ostante ehe, secondo la tradizione, gli 

(1) Dubitandosi molto ra^onevolinente ehe il Harte o Mar- 
zio dell'anno 269, datoci da alcuni acrittori, appartenga alla 
Serie del vescovi di Tuscolo, puö ritenersi ehe la successione 
di questi si apra con uii Foi-funalus del aecolo VI, e segua eon 
lohanne» deiranno 669,  VUalmno del 68(J e via dicendo. 

(2) Celebrarono sinodi diocesani i card. Barberini, Braucac:». 
cio, Franzoni, Orsini, D'York e Gagiano De Äzevedo^ 
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stessi principi degli apostoli vi avrebbero predi- 
cata la fedo, e molti membri dejla famiglia dei 
Conti Tusciüani cinsero la tiara), cosi Frascati non 
puö chiamarsi ancora patria di alcun beato (1). 

* 
* * 

L' attuale circoscrizione giudiziaria, venuta 
dopo il 1870 a sostituire il distretto o governo 
di Frascati, abbraccia gli stessi comnni della 
diocesi; couta al presente una popolazione coin- 
plessiva di 27447 abitanti, ed lia nna estesa 
superficie äi territorio, i di cui confini vanno a 
confondersi ad Est con le terre di Palestrina, 
a Nord con quelle di Palestrina e di Roma, ad 
Ovest con quelle di Roma e Marino, a Sud con 
i territori di Älbano e Velletri, nel quäle ultimo 
lembo e compresa la piü storica altura latiua, il 
monte Albano. 

II Mandamento fa parte della provincia e cir- 
condario di Roma, del quäle e il 12', secondo la 
circoscrizione territoriale delle preture, stabilita 

(1) Se Frascati non hon ha avuto alcun santo, parecchL 
dei piü gr»ndi campioni della fede feoero piü o meno lunga 
diniora nella cittä o molto vicino aIJa medesima; e fra essi 
ricorderemo s. Flavia Domitilla. i santi Nilo e Bartolomeo 
Abb., Grefforio VII, Tommaso da Aquino, Ignazio di Lo- 
jola, Francesco Borgia, (J-«-|o Borromeo, Luigi Gonzaga 
Giovanni Berchmans, s. Francesca Eoraana, i S3. Giuseppe Ca- 
lasanzio, Leonardo da Porto Maurizio, Lorenzo da Brindisi, 
Giuseppe Labre, Giovanni Battista De Rosai ecc, ed alcuni 
beati, quali il P. Baldinucci, ßodolfo da Acqnaviva, Giorgio 
da Aosta. ^ 
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con R. decreto 9 novembre 1891: appartiene al 
Collegio eletfcorale politico di Albano Laziale. A 
riguardo dei suoi interesai giudiziari, politici, 
militari, ecc, ha per suo natural centro di at- 
trazione la vicina metropoli. Oltre ai diversi nf- 
fici della E. Pretura, per l'amministrazione della 
giustizia civile e penale, ed un ampio carcere, 
giä giudiziario, sono nella cittä Tarchivio nota- 
rile mandamentale, e gli altri pubblici xiffici clie 
si riferiscono al (rindice Conciliatore, alla Sicu- 
rezzaPubblica, al Comando di Compagnia esterna 
dei ER. Carabinieri, alle Imposte Dirette e Ca- 
tasto, al Registro e Demanio, Ipoteche, Tiro a 
segnOj ecc L'ufficio Postale e Telegrafico di 1' 
classe provvede a cinqne distribnzioni quotidiane 
di corrispondenze, ed ofire un complessivo movi- 
mento annuo di danaro ehe raggiunge la cifra 
di circa 2.000.000 di Lire. Un Posto Telefonico, 
al servizio dei pubblico, pone Frascati in comuni- 
cazione cou Roma, con tutti i centri abitati dei 
colli laziali, e con altre, anche grandi, citta dei 
Regno. 

* « 

11 Comune, in dipendenza dalla Prefettura di 
Roma per i suoi vari interessi, ha sua sede de- 
corosa uel palazzo giä Marconi. Lo stemma mu- 
nicipale e costituito dallo scndo sannitico di az- 
zurro alle chiavi apostoliche   decussate,   cimato 
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dalla corona radiata (1) : 1' amaranto e il giallo 
8ono i colori della bandiera (2). 

La cittä, ammimstrata cou rettitudine operosa 
da una rappresentanza di venti membri, la quäle 
lia   nobili   tradizioni   d' integritä;   sorretta   dal 
funzionamento lodevole dei vari pubblici servi- 
zi, orgatiizzati a norma dei migliori sistemi mo- 
derni, va ognor piü   guadagnando   in   civiltä e 
bellezza: il suo bilaucio preventivo per il 1905 
presenta le cifre riassuntive ehe seguono: 

ENTKATA. 
Avanzo di  ammiaistrazione   L.        5,423,90 
Eutrate effettive    .    .    .    .   »     285,657,88 
Contabilitä speciali    ...»       45,210,18 

Totale L.     336,291,9ü 
USCITA. 

Spese effettive    .    .    .    L.   268,380,00 
Movirüeiito di capitali     »       22,701,78 
Contabilitä speciali »       45,210,18 

Tolale L.    336,291,96 

(1) Lo stemma dei Comune si vide co3tituito in origine 
dal solo scudo, conlechiavi apostoliche decussate: in segqi- 
to, vi si appose al disopra una targa con le Iniziali S, P. Q. T, 
surrogata in appreaso dalla corona. Posteriormente, si mosträ 
talvolta ripartita la luughezza dello scudo in due campi. 
rosso e giallo, con lö chiavi da un lato, e le lettere S. P. Q. T. 
dall'altro. NoUa aua forma araldica piü corretta lo stemma 
tu ripristinato, come ora ai osserva aul prospetto della resi- 
denza t-ivica, nell'anno 1898, nel aindacato dell'avv. Federico 
Valenzani. 

('2) II vessillo dei Comune. fino a tutto il secolo XVIII, era 
Unicamente di color rosao i^maranto, 
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Soddisfaeente va considerata la situazionQ eco- 
nomica del Comune, le cui passivitä, non supe- 
riori davvero alle sue risorse, sono principalmente 
la conseguenza dei grandi lavori pubblici com- 
phiti negli ultimi tempi, e di altri ehe sono in 
via di compimento, a profitto igienico e a de- 
coro della cittä. E veramente notevole la som- 
ma di L. 29,834,22 ehe Frascati dedica alla pub- 
blica istruzione. 

I5 fatto di opere e di istituzioni di utilitä 
pnbblica, Fraacati puö gareggiare con fortuna 
con i comuni piü progrediti della provincia di 
Roma. 

L* istruzione primaria viene impartita ad un 
gran nnmero di fanciulli di ambö i sessi (com- 
plessivamente 1200) in iscuole municipali urba- 
ne, le cui condizioni igieniche e pedagogiche si 
sono assai avvantaggiate con il receute acquisto 
ed adattamento dei fabbricati della villa Patrizi, 
situata in luogo delizioso e tranquillo del centro 
stesso di Frascati (1) Alle classi elementari in- 
feriori e superiori si aggiiingono   scuole   serali, 

(1) Limitandoci a tener conto del numero dei soli fan- 
ciulli istruiti nelle civiche scuole, evidente apparisce l'alta 
loro percentuale iu rapporto con la popolazione del Comune; 
onde a. ragione l'on. Orlando, ministro della Pubblica Istru- 
zione, nostro ospite gradito (1904), si compiacque dire ehe 
Fratcaii anche per IM numerosa /requenza alle scuole, non i se- 
conda a neasuna delle altre ciUa d' Italia. 
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popolari, di lavoro manuale, e di nozioni di agra- 
ria. Si favorisce lo sviluppo fisico degli ahmni e 
delle alunne, con l'abile addestramento agli eser- 
cizi giunastici, e le passeggiate in campagna. La 
refezione gratuita ai fanciulli poveri, giä igtituita 
con ottimo successo, il patronato scolastico, Te- 
ducatorio e la palestra ginnastioa varranno a 
porre la scuola in grado di estendere la sua In- 
fluenza, ehe vuole essere aaviamente educativa (1). 

Alla gioventü studiosa provvedono ancora pa- 
recchi istitnti privati d' istrnzione e di ednca- 
zione. H Seminario Tnsculano ha scuole,ele- 
mentar!, ginnasiali, di Filosofia e Teologia, ehe 
possono frequentarsi da alunni esterni. L' inse- 
gnamento primario e delle elassi del ginnasio 
viene impartito anche nel Convitto Salesiano di 
Villa Sora. Gli stessi corsi con di piü il Liceo, 
pure accessibili ai giovani di fuori, si trovauo 
istituiti nel nobile Collegio di Mondragone. 

Negli Educandati femminili delle Figlie della 
Caritä e delle Figlie del S. Cuore, eome anehe 
neir Istituto delle Maestre Pie Filippine, si hanno 
elassi di grado inferiore, superiore e di comple- 
mento, alle quali possono iscriversi le fanciulie 
della Cittä. 

(1) II nuovo fabbricato ampio e luminoso fn benedetto nel 
mattino del 17 novenibre 1901, e nelle ore pomeridiane del 
giorno medeaimo fii civilmente inaugurato con la presenza, 
oltre ehe delle autoritä cittadine, del principe Prospero Co- 
lonna, Sindaco di Roma, e di altre molte persone raggiiar- 
devoli. In un'ampia sala delledificio si sta ora formando una 
biblioteca comunale. 
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Le esposizioni dei lavori ehe si fanno ne' detti 
istituti, in occasione delle annuali premiazioni 
scolasticlie, attirano la cittadinanza e la colonia 
villeggiante ad ammirarvi le fatture finissime di 
cucito, ricamo, guarnizione e di altro genere, 
eseguiti dalle rispettive giovani allieve. 

* * 

Holte opere caritatevoli sono ornamento di 
Frascati. 

L'ampio e lieto Asilo Infantile Tusculano, inau- 
gnrato nel 1878, ehe sorge a contatto con l'aper- 
ta campagna, custodisce presso a 500 piccoli figli 
del popolo, amorevolmente invigilati ed istmiti 
dalle Figlie della Caritä: es30 ha fama di essere 
il migliore dei dintorni di Roma. 

Contigno al detto istituto per 1' infanzia, e di- 
retto dalle stesse religiöse, sorge V Orfanotrofio 
femminile Micara, a confortevole ospizio per 
buon numero di orfanelle. 

La Casa del Bifugio delle Maestre Pie offre 
pur ricetto ad alcnne fanciulle prive di genitori, 
ß le istmisce convenientemente nelle utili prati- 
che* della vita domestica. 

Ogni opera buona e gentile e sicura di trovar 
qni incoraggiamento; e viva fu davvero la sim- 
patia con la quäle, senza distinzione di partito, 
venne salutata nel settembre del 1900 1' inau- 
gurazione della Croce Bianca (Assistenza pub- 
blica). I  baldi   militi   5ella  caritä, sotto TabÜe 
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direzione del caro coUega concittadino D^ Ferri, 
ehe ne fu Torganizzatore, offrono ammirevolineiite 
la Santa opera loro ne' trasporti d'mfermi, anche 
a distanze rilevanti, in assistenze notturne a 
domicilio, ed in altre non liete contingenze della 
vita umana. 

Le Suore della congregazione di s. Carlo di 
Nancy, ehe prestano i loro servigi alle inferme 
deir ospedale femminile, assistono con delicata 
premura anche malati nelle rispettive abitazioni, 
qnando tale opera loro caritatevole venga ri- 
chiesta. 

ün'associazione di signore (sorelle della caritb)^ 
ehe 3' intitola da 3. Vincenzo de' Paoli, osserva 
pur l'obbligo di visitare e soccorrere infermi 
cronici a domicilio, ed offi-e alloggio e qualche 
conforto a persone di ambo i sessi, attempate, 
od inabili al lavoro. 

Altri sodalizi ed istituzioui moderne sono nella 
eittä, dirette a promuovere lo spirito di fratel- 
lauza e di vicendevole aiuto tra i piü modesti 
possidenti, negozianti, artieri e lavoratori della 
campagna. Qnattro societä di mutuo soccorso, 
due masehili e due femminili, forti nell' insieme 
di quasi 800 soei, con il prodotto di piccoli 
contributi settimanali e di altre eventuali risorse 
assiciirano un congruo sussidio agli infermi ri- 
spettivi, non senza interessarsi anche degli im- 
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possibilitati al lavoro, e di alcun alfcro vantaggio 
a favore delle famiglie degli ascritti. 

Mancano riunioni con carattere scientifico-let- 
terario, o, come potrebbe dirsi, vere palestre intel- 
lettuali. L'Accademia Tuscnlana ehe, dopo i pri- 
mi tre lustri di non ingloriosa esistenza (1842-'56), 
pareva risorgere sotto gli auspici dell' illustre 
Cardinal G. B. Pitra (1879), torno presto a venir 
meno. Esiste un Club cittadino ehe riunisce di- 
stinte persone di Frascati e forestiere uelle sue 
sale di lettura e di piacevole trafctenimento. 

Si eontano societä d' indole ricreativa, musi- 
cale, militare, come pure cooperative di lavoro, 
di produzione e di consumo, rispondenti allo 
spirito di unione, agli inteudimenti e necessitä- 
dei Tuscnlani. 

* * * 

La pubblica beneficenza e in gran parte eser- 
citata dalla Congregazione di caritä, la qnale, 
fino ad alcun tempo addietro, poteva piu larga- 
mente impiegare il reddito del suo patrimonio 
(reddito ehe, tolti di mezzo alcuni impedimenti 
legali, tornerä intero ai poveri) in opere filan- 
tropiche le piü svariate, come elemosine, sommi- 
nistrazioni di alimenti e di medicinali, suasidi 
di baliatico, mantenimento di orfani e di bambini 
Lüfermi in istituti speciali della Capitale, ecc. 
La commissione amministrativa di questa mas- 
aima opera pia cittadina, assicura anche I'esistenza 
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delVOspizio di mendicitä Lwmti, e delle vecchie 
povere, estendendo la propria vigilanza sul Monte 
di Pietä, il quäle funziona a vantaggio dell' iu- 
tero mandamento. 

Da sua parte. il Comune eroga, aH'occorrenza, 
somme non lievi a scopo di beneficenza; e, mas- 
sime Helle stagioni invernali, quando si verifichi 
la mancanza di lavoro per le clasai operaie, di- 
stribuisce buoni per cncine economiche, buoni di 
pane, sussidi ad infermi, ecc. ; ne manca di so- 
stenere talvolta spese di spedalitä, ed altre del 
genere. 

Auche l'obolo de' privat! cittadini porge il sno 
concorso alle opere caritatevoli piü diverse. Ma 
un bene maggiore potrebbe procararsi ai nostri 
bisognosi, se dalle varie fonti della beneficenza 
scorressero i sussidi con prestabilita unitä d' in- 
tenti, di norme e di misnra, ende togliere alla 
povertä falsa o indiscreta d' inaridire le risorse 
della caritä a danno de' veri miserabili, e di 
quelle piü infelici persone, le quali, a motivo di 
lor condizione, sofFrono in silenzio stenti e dolori. 

In una cittä, dove trovano largo soccorso gl'in- 
digenti, non potevano dimenticarsi le necessitä 
de' poveri malati; ed ecco que' bei monumenti 
della pietä cittadinache sono i nostri ospedali, i 
quali in fatto di salubritä d'infermerie e di oppor- 
tuno arredamento, non lasciano a desiderare (1). 

(1) Altra opera di caritä gentile dovrä ingemmare Frascati; 
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A tali pü istituti, ordinariamente non difettosi 
di mezzi, chiedono ricovero, in ispecie, i brac- 
cianti forestieri ehe vengono in date stagioni ad 
eseguire i lavori dei vigneti. 

A complemento delle utili istituzioni ehe sono 
decoro di Frascati, come e sorto da poco un ci- 
vico Museo di antichitä, principalmente tuscu- 
lane, cosi andrebbero pure stabilite una societä 
di cultori di patrie memorie ed altra ben piü 
numerosa associazioue, Pro Tusculo, la quäle 
curasse permanentemente di promuovere il mag- 
gior beue morale ed economico della cittä. L'a- 
zione de' cittadini piü volenteroai, invigorendo 
quella della rappresentanza comunale, porrebbero 
il nostro municipiOj giä di per se ricco di riaorse, 
in tali condizioni di florido avvenire, da non 
fargli mai temere concorrenza o fortuna di altri 
luoghi laziali. 

Per concbiudere, 1' insieme della cittä presen- 
tasi lieto e confortevole, sotto ogni punto di vi- 
sta moderno. La maggior fönte di ricchezza, come 
giä notammo, e data dal vino. Mercati settima- 
nali, l'annua fiera del 21 settembre, frequenti 
festeggiamenti religiosi e civili ne avvivano il 
commercio e le piccole iudiistrie. 

Gli interessi agricoli   e   commerciali  trovano 

sorga  presto   iina  aala di matemitä a conforto, principal- 
mente, delle povere madri della popolazione awentizia. 



— 136 — 

favore nel capitale, nel credito e nelle varie ope- 
razioni bancarie eseguite da sedi succnrsali dl due 
istituti di credito, quali il Banco di Koma (Cre- 
dito agrario) e la Banca Laziale. Vi e un' Uni- 
versitä Agraria, un'Associazione agraria, un Con- 
sorzio cooperativo agrario eco.. 

Parecchie compagnie di Assicurazioni ed alcune 
case commerciali hau qni rappresentanti per la 
trattazione degli affari di loro relativa spettanza. 

La cittä e provvista largamente di derrate 
alimentari, soggette a diligenti ispezioni sani- 
tarie [l): numerosi e beu messi negozi racchiu- 
dono quanto snole occorrere per ogni biaogno e 
comoditä della vita. Le varie professioni sono 
eseroitate da persone rispettabili; e cosi i diversi 
mestierl e le arti gentili contano artefici e cul- 
tori valorosi. 

La ricca Biblioteca del Seminario, accessibile 
agli Studiosi; la nascente biblioteca comunale ; 
stabilimenti tipografici; stazioni di fotografia ; 
un vasto e decoroso teatro; teatrini per dilet- 
tanti filodrammatici, ecc, stanno a soddisfare 
altre inelinazioni e desideri della cittadinanza e 
de' forestieri. 

II principale e splendide Älhergo Frascafi, l'al- 
tro piü modesto di Londra, la nuova Pensione delle 
Suore di S. Carlo, numerosi   appartamenti   pri- 

(1) A cura del Comune si fe ora impiantato un gabinetto 
per ricerche inicro3copiche,nell'intores9e della pubblicaigiene 
e della pratica medica. 
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vatij nobili palazzine e villini sono in grado di 
ricevere nel miglior modo visitatori e villeg- 
gianti di ogni condizione sociale. 

La variata bellezza de' dintorni permette di 
effettuare escursioni dilettevoli e di alto inte- 
resse storico. 

II nnovo viale ehe, a traverso un paesaggio 
assai pittoresco, nnisce ora Frascati alla vicina 
Grottaferrata, offre la comoda via carrozzabile 
per il passeggio degli eqiiipaggi signorili ; e 
Inngo il deliziöse stradone, su cui pur volano 
le vetture a trazione elettrica, staniio per sorgere 
nmnerose villette eleganti. 

Tutto concorre, insonima, a fare di Frascati uno 
de' piü graditi soggiorni della Penisola, ed un 
ceQtro gempre piü attraente di svago per gli 
abitanti di Eoma, rimaneudo sempre il romanae 
urhis Paradisus di im tempo. Grande vi e in- 
fatti l'affluenza di nazionali e stranierij desiosi 
di ammirare la gioconda amenitä ed i pregi ar- 
tistici delle ville principesche, e di salire alle 
rovine di Tuscolo ; come vi dura incessante il 
gradito via vai dei buoni Quiriti, sia ehe in 
fülle spensierate vi giungano ne' di festivi per 
fare lietamente onore al brillante vino paesano, 
aia ehe prerMano a stabilirvisi pe' mesi di estate 
e di autunno, rendendo la ciitä un vero sobborgo 
della Capitale, siccome giä ebbe a dire, tra gli 
altri, il De Müsset: « Frascati est, comme on aait, 
le  Versailles de Borne » (1). 

(1) M. Paul De Musset, op. e pag. cit. 
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Cenno storico del Comune 

Fondazrone di Frascati. — II caslello. — Tuscolo  Nuovo. — 
La cittä negli Ultimi tempi. — UDmini notevoli. 

Fondazione   di   Frascati. — La   cittä 
sorse al cadere dell' impero; e deve ritenersi er- 
ronea Topinione ehe la vorrebbe fondata dai Tu- 
sculani snperstiti dell' eccidio del 1191. 

Diligenti ricerclie topografiche e storico-arclieo- 
logiche, teste compiute dall' erudito P. Feiice 
Grossi-Grondi, ban posto fuori di dubbio ehe il 
terreno su cui sorge Frascati, fece parte, un tem- 
po, non della sola villa di Lucullo, come si era 
creduto fino al presente, ma di due distinte ville 
romane ehe vi si trovavano a contatto, separate 
soltanto dalla via Tusculana ; la villa, cioe, di 
Lucallo (la quäle comprendeva l'attuale ingresso 
della cittä, la piazza del Municipio, la villa Tor- 
lonia, le adiacenze della stazione ferroviaria ecc.), 
e r altra dei Passieni (corrispondente alla zona 
centrale dell' abitato, Borgo   S. Eocco, ecc.) (1). 

(1) Col tempo si venne a perdere l'esatta cognizione topo-v 
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Questa   seconda  villa,   da   Caio   Passieno   Cri- 

grafica di questa villa. ciii si sovrappose il nome di Xucullo. Si 
sa ehe, in fatto di iiidicaEioni topoj^rafiche, avviena spesso 
di diatingiiere con la denominazione di un luogo piii impor- 
tante e famoso, aitro vicinissimo e minore. Ciö pote tanto piü 
facilniente verificarsi nel nostro caso, iive si (lonsideri ehe' 
il nome dei Passieni, noto aoltanto agli eruditi, doveva pre- 
sto essere assorbito, nelta coscienza popolare, dalla celebritä 
del gi'ande capitano ed epulone romano; cd ecco come al 
fondo di Caio Passieno Crispo, ehe fu la eulla della odiema 
citta di Fi-aacati, sarebbe rimasto il-nome di LucuUo. Per ciö 
ehe rignarda l'area della cittä, le due ville vi si venivano a 
conl'ondere presso la Piazza Eomana, su di nna linea ehe 
dal palazzo Senni vada ad inoontrare la fila delle casa Lu-- 
nati in via di Luoullo; di giiisa ehe tutta la terrazza piana 
interna del paese, con il Borgo S, Rocco, restava compre^a 
nei liraiti della villa dei Pasaieni; e l'ingresso di Frascati, 
con il suodi fuori, la piazza del Municipio, la villa Torlonia 
ed il tratto ehe va alla stazione della ferrovia, ecc, facevano 
parte del Tuäculano di Luciillo. Se a voler porre il centro della 
citti neirambito della villa di Lucullo, come si era ritenuto 
finora, ei mancano vaiidi argoinenti, h invece faoüe dimo- 
strare ehe la parte forse piü importante del Luciillano cor- 
rispondeva proprio alla villa Torlonia. Senza qui ripetere le 
ragioni piü-note ai Tnsculanologi, bästi tener conto della 
notizia tramandataci da Annibal Caro nella saa lettera scritta 
drt Frascati il 15 settembre del löüö, nella quäle dice.... <• La 
ckiefhteria vita i di J'uifijir da Boina, qnnndo posso, e »iarmi in 
una villelfa rhe ml ato eoitntendo nel Titsculano, SKL LOCO PRO- 

PPIO DI LüCL-f.LO, CHB COSl MI HANNO CaiARlTO LI VBSTIGI DEI 

GRANDI   MOM'UKNTl   E  m   ALCÜNE   LETTERE   CHE   VI  HO   TKOVATO   3 

(Lettere inedite di A. Caro. con annotazioni del Mazzucchelli 
vol.. III. pag. 117. MiUno, Pagliani 1830). II ehe significa ehe 
all 'epoca del Caro e^iistevano nella sua villetta (oggi villa 
Torlonia) tali grandiose rovine ed iscrizioni, da provare si- 
curauiente ehe quello era il vern sito appartenuto a Lucullo. 
La quäle preziosa memoria del grande prosatore e poeta di 
Civitanova accresce valore alla meuo antica asserzioue del 
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spo (1) passö in ereditä, con. altri possedimenti, 
alla 3ua moglie Ägrippina (2), e poi al di lui 
figliastro Nerone. Con la fine sciagiirata di tal 
mostro d' imperatore, spentasi la famiglia dei 
Claudii, la villa divenne demanio imperiale. Fu 
allora ehe Sulpicio Galba la nni a quella ehe an- 
che da private possedeya nel Tusculano; e que- 
ate con l'altra giä appartenufca a Tiberio, vennero 
a costifcuire un importante gruppo di ville de- 
maniali, eui al tempo dei Flavii si trovava pre- 
posto un liberto con titolo di procuratore (pro- 
curator vülarum tusculaimrum). Dal Flavii la 
villa andö in mano ad altri imperatori sino, forse, 
all'epoca della seconda anarchia militare, igno- 
randosi la sorte toceata in seguito alle imperiali 

P. A, Kircker, il quäle nn secolo piü tardi leggeva accora 
inquel luogo medesimo una epigrafe con lo lettere L LVCVL 
LVC. F.. L' avere per6 noi identificato la villa Torionia con 
quella di Lucullo non vuol dire ehe lä prima offra la stessa 
estensione della seconda, perche questa aveva corifini assai 
piü vasti, espandendosi anche nell'attuale villa Muti e Qel- 
Taltro tratto di terreno ove si trova il Torrione di Mii-ara, 
creduto con assai buon fondamento il mauaoleo dei celebre 
uomo degli Ultimi tempi della Repubblica. 

(1) Caio Pasaieno Criäpo, personaggio facoltosissimo, ora- 
tore illustre e due volte conaole, si trova ricordato da Se- 
neca, Tacito, Plinio e Quintiliano. 

(2) Questa Ägrippina, figlia di G-ermanico e di Ägrippina, 
sposö in prime nozze Domizio Enobardo, dal quäle connubio 
nacque Nerone'; si maritö poi in seconde nozze con Caio 
PasRieno Crispo, possessore della villa dove e ora situata 
la maggior parte di Frascati; ed io terze nozze andö sposa 
a Claudio. 
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delizie di Tuscolo, le quali, molto probabilmente, 
dovettero andare in possesso di famiglie pri- 
vate (1), e cadere poi in abbandono. Ma un Inogo, 
presso la villa im di appartenuta ai Passieni (2), 
il quäle a motivo della sua posizione centrale 
era punto d' incrocio di diverse strade principali 
e secondarie, non doveva rimaner deserto, come 
sito opportunissimo di fermata e di riposo pri- 
ma di ascendere il tratto piü  faticoso della sa- 

(1) II non trovarsi possedimenti tuscnlani tra le grandi 
donazioni fatte alle chiese di Roma da Costantino puö signi- 
ficare ehe que' fondi del suburbano di Tuscolo si trovaasero 
nol secolo IV comprest ne" patrimoni di famiglie private. 

(2) La villa dei Passieni abbracciava duc ripiani distinti. 
dovuti, in parte, alla mano dell' uomo, sempre pronta al- 
lora ad erigere gigantesohe costruzioni, ed in parte all'anda- 
mento naturale del terreno. La terrazza superiore della villa 
corrigpondeva alla parte piana della cittä, secondo il peri- 
metro delle aue antiche mura; la inferiore, con limiti meno 
determiuati, si estendeva dove ora si trova il borgo San 
Rocco, la chiesa, il convento e 1' orto de' PP. Francescaui. 
Ofa, il tratto sud-ovest di Frascati ehe si vede^se sepa- 
rato dal centro piano dell'abitato, secondo una linea rctta 
ehe dal caneello della Yilla giä Borghese, oggi Parisi, rag- 
giungesse il lato posteriore della chiesa di S. Pietro, riraa- 
neva fiiori della Villa de' Passieni: ed era precisamente in 
quosta parte ehe, non lungi dal Duomo stesso, trovavasi il 
punto d'intreccio di varie strade e diverticoli. Yi erano la 
Via Tttsfulana ehe da Koma saliva a Tuscolo; il diverticolo 
ehe dal XV miglio della Labicana veniva a congiungersi con 
la Tusculana, all'altezza della Cattedrale; l'altro diverticolo 
ehe qui distaccavasi dalla Tusculana, ed attraverso le Ville 
Uorghese e Mondragoue, aveva termino all'ingresso nord- 
ovest doll'Änfiteatro di Tuscolo; un terzo diverticolo ehe a 
breve distanza dal luogo medesimo andava alle sorgeuti della 
friu/i'a ed aMi'Atbanuvi. 
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lita cte condiiceva a Tuscolo. E fu in queato 
importante nodo di vie (comjntum), con sua sta- 
zione e prossime abitazioni perle famiglie degli 
addetti alla cusfcodia delle ville ed alle aziende 
di altri fondi rustlci, ehe si formö per tempo 
nn centro abitato (vicits) ehe fu il nucleo della 
cittä moderua (1). 

Questo pago rustico (hurr/us de Tusculcina?) si 
ebbe una evoluzione agricola piuttosto rajjida; col 
favore dei molti avanzl delle costriizioni romane 
venne presto disponendosi in diversi grnppi di 
abitazioni, di maniera ehe alla metä del secolo IX 
(847-866) racchiudeva gia inu. chiese, due delle 
quali, la Basilica S. Sehastiani martyris in Frascata 
e VEcclesia S. Mariae in Frascata ricevettero doni 
da Leone IV, Benedetto III e Niccolö I, siccome si 
trova registrato nei libri pontificali dei snnnomi- 
nati capi della chiesa. L^esistenza di tali centri ec- 
clesiastici (2) denota chiaramente ehe la borgata 

(1) La ma^gior parte di tali notizie ricavate da luoghi di Ta- 
cita, da Svetonio, da altre autorevoli foiiti storiche e daino- 
numenti (tra eui fi^urano delte preziose fistole acquftrie,sco- 
perte di recente), sono state tratte dalla erudita pubiilii^aziono 
del eh. Tii'jculanologo P. F. Grossi-Gondi. Di due VUle 7m- 
periali nel Tiiscidano [Estr. dal Boll. della Comm. Ärch. Co- 
tnuDale^ Koma 1904. Loescber & C". 

(*2) L^esistenza di numerosi eantuari in una piccola borgata 
non deve maravigliare : k noto ehe, cessato le persneiizioni, 
i "ristiani si dettero con ardore a trasformare in chiese ed 
oratori gli avanzi di costriizioni romane ehe avevano forma 
d'absidi e di anle, e sia ehe avessero giä fatto parte di luo- 
ghi sacri pagani, sia ehe no; e di tali rovine, qnanto non 
abbopdava ü guburbano di Tuscolo I 

10 



— 146 — 

accoglieva non poclii cristiani aucor prima del- 
l'epoca cui si riferiscono le rispettive menzioni 
papdU (e ne son prova i lesti di cristiani sepol- 
cri e di nn altare del secolo YI veduti a Campi- 
telli dall'illustre G. B. De Rossi) (1); la coatante 
unione, poi, delia voce in Frascata al titolo di 
qiie' luoghi sacri pxi.o significare ehe, innauzi ehe 
il centro abitato avesse preso il suo ordinamento 
di villaggio piü o meno sparso, giä la localitä 
era determinata con quel nome rustico, il quäle 
s'aggiimse dopo a qnello delle sorte chiese, e pote 
servire a, distinguer qneste dalle altre parecchie, 
erette nelle contrade vicine. 

* * * 
La denominazione di Frascata, assnnta in se- 

guito dalla cittä con Fra^^cafi, forse fu data alla 
modesta terra sub-tusculana dagli alteri cittadini 
di Tnscolo ehe per di 1^ passavano per condnrsi 
a Eoma, o ne' possedimenti loro ; e pote avere 
avnto la sua origine dalla rigogliosa vegetazione 
di f'rascRmi cresciuta tra gli spessi ruderi delle 
labbriche romane, se nou, meglio, dai frascati 
(coperture di frasche) distesi dai prirai abitatori 
del vicus sulle rovine de' vecchi edifici ormai 
privi di tetti (2) e de' quali essi ayrebbero pre- 

(1) De Rossi E. A. Crist. an. 1872, pag. 90 e seg. 
(2) Che fino alla nietä, ainifno.del XVI si vedessero intor- 

no a Frascati ancora in piedi avanzi nmnerosissiini di an- 
tiche fabbriche, ricoperti di ricca vegetazione arbustiva, 
ce lo   aasicura  uc teatimoiiio  uoulare, il  geograio Leandro 



— 147 — 

feriio di trar - profitto, piuttosto clie darsi ad 
inalzare costruzioni nuove. Certo si e ehe non 
devesi attendere la fine del XII secolo per de- 
i-ivare qnel vocabolo, come si era creduto fino 
a! presente, dagli improvvisati ripari e capanne 
di frasclie fattisi sul posto dai profnghi Tuscu- 
lani, 

* * * 

Sorta appie di Tuscolo, la borgata frascatense 
ne dovette restar soggetta; e tale sua dipendenza 
le fu senza dubbio cagione di fortissime an- 
gnstie per oltre nn qnarto di secolo, quando, 
cioe, contro i turbolenti baroiii—Tnsculani, por- 
tabandiera del feudalismo imperiale nella cam- 
jiagna di Roma, si era suscitata piü fiera 1' ini- 
micizia del popolo Eomano. 

AllorcliÄ le tristi vicende ehe precedettero la 
scomparsa totale della cittä di Telegono obbliga- 
rono i suoi abitanti ad espatriare, parecchi degli 
esuli tnscuJaiii cbieaero asilo al prossimo sob- 
borgo di Frascata, il quäle, percbe popolato da 
pacifici agricoltori, non attirava direttamente su 
di se le ire del popolo rivale. E, raso ehe fu al suolo 
il castelio di Tuscolo, Frascati, non piü esposta 
agli inevitabili guasti territoriali sofferti nel pe- 

Alberti, altrove citato, il quale, visitando la cittä neU'anno 
1549, vi trovava luoghi e ..^eli-mjgi essendo per la maggior jiarle 
roperti di rotlanii de' rovinati edifiz'i, soprn i qiutÜ »ono orlicJte 
pnmi et aelve a (Descrittione dell' Italia, J549, fog. 154). 
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riodo delle lotte sanguinose tra Romani e Tn- 
sculani, ed ormai libera da ogiii altra oppres- 
sione, rlsorse a vita prosperosa e tranquilla, da far 
rigiiardare in ccrto modo suo giorno uatale quello 
stesso della scomparsa di Tuscolo. 

La radiita di qiiesta cittä, dice il ch, profes- 
8or Tumassetti, «/ece Hapnre, siccome ßon lihe- 
rafi dal fjdo, tutft i centri ahitati circostanti, sidle 
campat/ne de' quali, da due secoli, si scatenava la 
furia delle guerre e delle oppresswni feudali » (1). 
E adunqne nel senso di un risorgimento, ehe puö 
festeggiarsi la commemorazione della origine di 
Frascati, istituitasi come ciWca solennitä annuale 
al ricorrsre di ogni terza festa di Pasqua (2). 

Ne' primi secoli di sua esistenzn, Frascati la- 
sciava vedere di;e gnippi principali di case : l'in- 
feriore, rimasto spopolato piü fcardi, si estendeva 
a ridosso di grandiosi avanzi di Dpere reticolate 
(or disfatti e ricoperti dai muraglioni della via 
pensile Kegina Margherita) e faceva capo al- 
Tantichissimo santuario di s. Sebastiano Martire, 
al cui culto la cittä deve la prima memoria dal 
suo nome (3); l'altro. quasi con aspetto di jnc- 

(1) G. Tomassetti — Foudalisnio Eomano — Koma Tip. A. 
Befani, 1895, pag. äl. 

(•2) II jfiorno della terza festa di Pasqua, seelto dalla civica 
itia;L;iatratura per la festa del Xatale della.cittä, ricorrendo 
piü spesso entro l'Aprile. ricorda il nieae o talvolta anche il 
giorno (17) in cui avvenne reaterminio di Tuscolo, 

(3) Come nieglio si dirä in appresso, que^ta chiesa era si- 
toata molto vicino all'attualj o.atorio della confraternita del 
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colo luogo forte, sorgeva sul rlplano o terrazzä 
sovrastante, accogliendo nel suo mezzo la pur 
vetusta cliiesa di S. Maria, tutfcora esistente; ed 
ecco r oppidum ctim  mcc.a  della fine del secolo 
xin. 

H Castello. -^ In uii periodo del XlV- se- 
colo, il castello, con il nome di « eastrum Fra- 
achatirum » ed anche « eastrum Framati », si 
trova per alcun tempo in soggezione del comune 
di Eoma, come gravato per 10 rubbia di sale 
ogni semestre; ed lia un certo ordinamento mu- 
aicii^ale con sindaco, visconte e massari. 

Segue la serie dei signori, ehe, quasi mai per 
mezzo di fazioui e di guerre, ma per via di com- 
pre, maritaggi, permute, cd altrimenti, ne ebbero 
il dominio. 

Ai 23 di aprile del 1411, Giovanni XXIII l'of- 
fre per anni sei a Giovanni di Stefano Colonna, 
al quäle, nella prima metä del XV secolo, succe- 
dettero Paola, Giprduno, Prospero ed Antonio 
della medesima famiglia illustre, la di cui siguoria 
si vide per poco interotta dal solo Clero secolare 
Lateranense, ciie nou ritenne ueppur volentieri 
il castello   perche ne traeva  un  reddito di soll 

G-onfalone e, forae, dove e poato I'edificio isolato (Sala Vit- 
tori), di fronte alFOspedale Tusculano ehe k dedicato ap- 
t»anto a s. Sebaatiano Martire. 
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70 fioriui d'oro, compreso 11 territorlo ed 11 pos- 
sedimeiito dl   Prataporci (1). 

Vi esercitö pol giurisdizione Calisto III, cui 
successs Pio II, 11 quäle migUorö alquanto il 
paese, fece sistemare la rozza cinta di mura (2) 
e disporre a modo di rocca un edificio esistente 
nel centto dell' abitato. Fervido amatore delle 
memorie classiclie e dell' amenitä de' luogi tu- 
sculani, qiiel pontefice di casa Piccolomini volle 
ehe 11 castello servisse di villeggiatura ad Ales- 
sandro Mirabelli di Napoli, il favorito della sua 
corte. 

(1) Per liare an' idea del rasschino valore dt Frascati in 
quell'opoca, basterä togliere dalln Afeinorie Cotonnevl deWAh. 
(Joppi la notizia cbe il Clero Lateranensa ricedova a Giorda- 
no Colonna « i7 ctMteUo lU Frascati cot eassalli, col dlritto di 
vasnallagii'io, vol mero e inUlo impero, e con tatio il mto (errltorioi 
itnitameii/e alla t/iiarta parle del nutello dtroccalo e feniineato di 
Pietra Fonla > per aoli 10C03 fiorini d' oro ! 

{2) Di tali mura 6 ora sconiparsa o^i traceia. Fino a 
mexzo secolo fa se ne osservavano avanzi eotto la casa Ma- 
ciucchi (piazza del Geaxi e via XX Settembre); e sino al 1883 
ne restava un tratto sul fianco sinistro della scomparsa Porta 
S. Rocco, dove era anche un arco murato, il piu antico ingieaso 
di Frascati, Su tale arco era posto un maruio con duG stemmi 
congiunti insieuie: il suporiore eia il pontiliuio (dei Piccolo- 
mini), il sottopoato era costituito dallo ste so stemnia papale 
e da quello dei Mirabelli, alla quäle t'amiglia appartent^va il 
inaggiordomo molto caro al pontefice, Frascati di questi tempi 
Bveva una torma quasi (juadrilatera, con il lato di levanta 
segnato dalle %'ie Vardesca e ßambocci, quello di mezzodl 
dalla piazza del Mercatn, l'altro di tramontana dalla cinta 
di fronte a Bonia, e 1' lütimo di pouente dalla via XX Set- 
tembre. 
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Intorno a questi   tempi,   tornate   migliori   le 
condizioni econoraiche di Frascati, fu jDOssibile a 
Paolo II di far prelevare dalla rendita ehe esso 
rendeva, 100 monetö d' oro   mensili per concor- 
rere alle   spese   di   maiitenimento   dei   uaiionici 
regolari Lateranensi. 

* 
* * 

Sisto IV" affidö il governo del castello al cor- 
tigiano Bartolomeo De Maraschis, il quäle mal 
corriapose alla fiducia dfil suo signore; ed il Ino- 
go tornava sotto 1' imjiediato reggimento della 
S. Sede. Nel 1478 il detto pontefice, per aver 
preso a mntuo 25000 fiorini d'oro dal card. Gxi- 
glielmo D' Estouteville, cedeva a questi il dominio 
di Frascati, in garanzia di quel denaro. 

Girolamo d' Estouteville, erede del cardinale, 
tenne le parti degli Orsini nella guerra cornbat- 
tatasi tra questi patrizi ed i Colonnesi (1484.'85): 
Frascati fu allora espugnata a viva forza da 
Prospero Colonna, il qaale vi fece prigioniero 
lo stesso signore del castello (1). Ma ben poco 
tempo il vincitore couservava il feudo fatto suo 
con le armi perclie Innocenzo VIII, desideroso 
di non veder proiungate le rivalitä fra quelle 
due poteutissime famiglie, fattoselo riconsegna- 
re (affidando   il  governo  Universitaiis  Tusculi & 

(1) Girolamo D'Estouteville, barone di Frascati, aveva con- 
tratto matrimonio con Ippolita, aorelladi Virgiuio Orsini ;od 
e forse per questo connubio, ehe si e erroneaiuantoritenuto 
da parecohi scrittori di memorie frascateusi ohe antsho gli 
Orsini (jvessero avuto }a signoria del luogo. 
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ft Perseo de Malvetiis), lo restituiva al D' Estou- 
teville ehe, per silfatto ricupero, sborsö al papa 
8000 fiorini d'oro. 

* * 
Alessandro VI toglie Frascati ad Ascauio D' E- 

stouteville, e 1' offre a Lucrezia Borgia (1498), la 
quäle, passata in terze nozze con il Duca di Fer- 
rara, lo retrocede prontamente ai suoi figli Ro- 
drigo e Griovanni, cou il consenso di quel pontefice 
(Eodrigo Borgia). II quäle piü di una volta (1501- 
1B03) si recö nel castello; ed in una delle visite 
ehe vi fece, vuUe ehe quattro paesaui, sotto pena 
di tormenti, gli rivelassero il hiogo dove erano 
ötate nascoste le bombarde e le artiglierie dei 
Colounesi da lui tanto osteggiati (1). Con qnesto 
breve domiuio Borglano puö dirsi chiuso il me- 
dio evo di Frascati. 

* 
* * 

II periodo moderuo del Comuue si apre con 
lieti auspici. üiulio II (G-iuliano Bella Eovere), 
giä abate commendatario di Grüttaferrata, ritolti 
ai Borgia i feudi usnrpati ai baroni roraani e 
ffttti rlmpatriare gli esuli personaggi di Casa 
Colonna, dette Frascati a Marcantonio Colonna, 
nell' atto ehe a questi si dispoaava la propria 
nlpote, Lucrezia Della Rovere (1506) (2J.   Poco 

(1) Yedi Ifurrhardi Diarium, edito da L. Tbuasne, 1855, Ilt, 
pagg 155, löC, 190, 3t»5. 

(2) II Ciacconio ricorda il   fatto  coa  le  seguenti  parolei 
c Pitslquatn (lutius II) Coluinnioa   in ^alriam ab exilio revoca- 
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appresso, ai 7 gennalo del 1500, lo stessö ponte- 
fice nomiaava Nicola Della Rovere, suo nepote, vi- 
cario del feudo ordinandogli dl trattare i frascatani 
non come vassalli, ma qiiali amici e fratelli, e 
di favorirne con impegno speciale gli agricoli 
interessi. Da sua parte, il 15 lebbraio del 1515, 
Marcantonio Colonna largiva a Frascati una 
provvida costituzione statutaria, ehe e la prima 
meraoria importante dell' odierno Comune (1). 

In virtn di questo statuto, 1' anuuale vassal- 
laggio dei castellani al loro siguöre consisteva 
neir offerta complessiva di 100 salme di legna (2j, 
da fargüsi in Roma, nei suo palazzo, la vigilia 
di Natale; in tre giornate di opera, ed in qualclie 
tributo tenuissimo, o censo, sulle terre o fabbri- 
cati della Corte. Erano queste le migliori con- 
dizioni del feudo principesco di Casa Colonna. 

vif, Lucretiam, aororia Luchinae ftllam, Anfonlo Columnae laca- 
vU, donoqne ad dofem ad'tecit Prascalum opp'ulum in Tiisculano » 
(r. IIJ. pay. 222). 

(1) Tale statuto, in pergamena, si con'Serva nell' aichivio 
miinicipale di cui costitiiisce il piü antico documeDto, Ksao 
•consta di oltre cento capiteti, composti, d' ordine di Marcau- 
tonio Colonna, in base ad aualoghi ordinamenti giä in vigore* 
nel eastello, o bene accetti al suo popolo, II lettore desideroso 
di raaggiori notizie iutorno alla preziosa acrittura, poträ leg- 
gere il breve coniiaento ehe ne facemmo neiraltro nostro 
lavoro Ti:.scoLo K FBASCATI, pagg. 259-70. 

(2) Si noti ehe erano sviluppatissime in quell'epoca le terre 
macchiose intonio a Frascati, i cui abitanti atteodevano suche 
all'industria del carbone e delte legna ehe, a dorso di mtili e 
di asiuelli. si portavano a vendere in Boma. 
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* * 

Morto Marcantonio all'assedio diMüano (1522), 
la vedova di lui, Lucrezia Della Rovere, coutinut! 
a possedere il castello, assistita dal suo vicario 
Ippolito degli Antici, fino al 30 Agosto del Lo3G, 
quaudo, con atto stipulato con solennitä nella 
ciuesa di S. Maria del Vivario, lo alieaava a 
favore di Pier Liiigi Farnese (1). Era allöra pon- 
teüce Paolo HI (Alessandro Faruese), padre di 
PierLnigi. Amantissimo di Frascati quel papa, fin 
da (juando aveva tenuto il vescovato tnsculano de- 
siderö {l619-'28), di farsuo il paese; e ben presto 
m fatti (7 maggio 1Ö37) lo vide offerto da Pier 
Liiigi alla (Jamera Pontificia, in cambio di Castro 
e dl alcum altri luoghi del patrimoaio di S.Pietro., 

Tascolo Nuovo. — La memoria di Paolo 
TU e rimasta in celebritä nel nostro Comane, 
pin ehe per gli atti del di lui pontificato,. per 
gl' msigni favori onde arriccbi Frascati, ehe ri- 
sorae addirittura eoa le di lui beueficenze. Nobilitö 
il castello del titolo di citlä (venerdi 11 gennaio 
1538), dando ad essa il nome di nuovo Tuscolo, 
''Ticcidum Xofum,, (2). Alla cittä novella trasfe-' 

(I) Nell'archivio municipale, nell'episcopio e nel semina- 
rio vescovüe, rinmngono parecchie intereasanti memorie ad 
Ulustraro i\ pariodo storico Hoveriano-Colonnese 

y) Ecco le parole die furoifo prommziate nel Concistoro 
(iel 2 Koiinaio ir.-«, per T inimlzamento di Prasoati al   cnado 
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riva 1' antica sede vescovile tusoulana, uüa delle 
sei subiirbicarie, aot-ordaudo i privilegl della cat- 
tedralitä alla modesta cliLesa di S. Maria del Vi- 
vario, ove si vide pontificare egli stesso. Esonerava 
il Corauue da aua quota di tributi di cui era 
debitore alla Camera Apostolica, perche la rela- 
tiva somma venisse impiegata nel restauro del- 
1' acquedotto della cittä. Fece estendere la cinta 
delle mura (1), ripartendo l' area fabbricata in 
tre rioni, le cni deuominazioni di *S'. Maria, S. 
Pietro e S. Flavia Dimiülla (sie), si leggono 
tuttora al loro posto in tre tabelle marmoree, 
come si dirä meglio a suo Inogo. luoltre, secondo 
un piano regolatore da Ini stesao approvato, ven- 
nero aperte delle piccole piazze, e si resero ret- 
tilinee e meno anguste alcune strade. Era fiuo 
a quel tempo Frascati una t3rra sufficientemente 
munita e molto pifctoresca; ma assai umile pre- 

di cittä: Qtiad oppidum, dello Frascati, rteiweps esset Civifa» 
Tiuculana, cum renfitu/ione prütini TioniinU l'usculani"; e sod- 
disfazione si grande recava ai Fi'ascataui tale atto di consi- 
derazione del pai>a, ehe da quel giorao, per oltre un secolo, 
in ogiii loro ^erittura pubblica e privata seiopre aggiunge- 
vano il titolo di maijnißca a cittä, o comunitä di Frascati, 
ehe avessero dovuto meuzionare. 

(1) Per questo allarganientu delle mura della citti, la uuova 
cinta, dalla Porta Granara, per la via dei Merli, venne ftd 
estendersi fino alla chiesuola di S. Lucia, da dove, volgeudo 
asiiii3tra,e traversando diagoiialmonte l'odiema piazza V. E., 
si dirigeva per la Via Paola (dove ne rimane aneora qualchä 
avanzo), a ricougiuugersi cou le piü antiche mura di Pio II, 
prenso il luogo della Porta Spinetta. 
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sentavasi per il grau nnmerö di abitazioni povere 
e di tortuose viuzze ehe vi erano. E siccome, 
per compiere i progettati lavori di trasformazio- 
ne edilizia, dovevano abbattersi parecchie case, 
fu dal papa disposto oon motuproprio del maggio 
1546, ehe con generositä si fossero concordati con 
gli abitanti i compensi delle relative espropria- 
zioni (1), sotto pena della maggiore scomunica 
ai ministri ehe non avessero agito in eonformitä 
de' suoi intendimenti. Paolo III gradi pure ehe 
nella medaglia delFanno XVI del suo pontificato 
figurasse la cittä di Frascati, insieme con il pro- 
spetto della villa Rufina, poi Falconieri, la qnale 
apriva la serie delle altre splendide ville ehe 
risorsero sui colli tuscnlani tra il cadere del XVI 
secolo ed il principio del segueute i,2). 

(1) Xel vülume IX FUzanm 9. Anno 1546 dell'archivio Sto- 
rico Coniuuale di Roma, puft leggersi il relativo docnment» 
iu cui 91 trovano i particolari del piano regolatore, ideato per 
il rinnovamento ediUzio di Frascati, e le dispohizioni finan- 
ziarie stabilite per eseguirlo, i-onsisteiiti, in parte, nello scaiii- 
bio delle proprietä fondiarie urbane con le ruatiche. Vi sono 
pure notizie intorno alla topo^rafia del nostro territorio (di 
cui alciine contrade vi sono tuttora diatinte con le antiche' 
denominazioni), ed alle tamiglie cittadine del 1546. L'interes- 
saiite scrittura fn re^a di pubblica ragione dairillustre arcbe- 
ioÄo Prof. ßodolio Lanciani nel Vol. VI dell'arfhivio della 
li. Soc. roin. di Storia Patria. 

(2) A testimonianza della gratitudine del popolo di Frascati 
veräo Paolo III, suo principal benefattore, si leggeva, un 
tempo, nella piu antica-residenza del Comune la segueute 
epigrafe: < Paulo III Famealo Pont. Max. — Quod Tusnda- 
nae urhia iua vctere Tuaculo pridem — diruto   in nosfram   haue 
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* 
* * 

II Comune, rientrato ue' domini della S. Sede, 
si trovo sotto la iramediata sovranitä del paj)a 
ehe vi si faceva rapiiresentare dal suo maggior- 
domo prO'tempore, con il titolo di governatore. 
Qnesto alto tifficiale si valeva dell' ojiera di un 
commissario, Uiogoteuente, od uditore, per l'ordi- 
iiario disbrigo delle cause civili e penali, ehe, se 
d'iina certa importanza, giudicava assiatito da 
due probe persone del luogo, dette consoU. lu 
date occorreaze era concesso ai cittadini di ap- 
peilarsi direttamente al governatore ed allo stesso 
pontefice, dal quäle erano accordate familiari 
iidienze e facili concessioni. Dell'Amministrazione 
del ComTme prendevano interesse magistrati civici 
sotto la tutela del governatore; ma Frascati pote 
godersi quasi sempre una certa autonomia m\i- 
nicipale, non risultando ehe, sotto tal nguardo, 
i suoi signori si fossero mostrati eccessivamente 
soverchianti, quando anche erano sev^rl in altre 
cose. 11 fatto stesso di Paolo III ehe dava a 
Frascati  il  titolo di cittä e la sede   vescovile;: 

patriam ex UIHIS — ruinU condtlam Card'mali E^inncopo hulr 
xefli pracpoalfo — Quod jtrolalo pomcrio — rontufit in maynain 
hnius urbUparIcni — et viU dlmensis direcfUipie ad lineam — eMie- 
(HßcoDÜ moenlOmque cinxU — Quod vtllarum in hoc agro magn'- 
fieen — tug'.maritm rmtificationisqiie in eadeni — ponÜßriae 
aiu-Aor prlmm exliiU — S. I'. Q. T. — Parenti realauratorl J'un- 
dttori opltmo — Famesiae f/entis nnirersae maijnitttdinem In eo. 
veneratar posuil — lulirmo Laneelhtto — Ätctmio Marlanochio. 
— Et Iidio lacenfio — Prloribm reaidenübua ». 
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e r attenzione ehe egli i^ose per spogliäre il pae- 
se del suo meschino aspetto medievale, dicono 
ehe es30 non fu \m centro feudale assai tiran- 
neggiato, come non pochi altri del Lazio, i qnali 
non s'ebbero privilegi ed onori ehe assai piü tardi. 

Nel 1553, sotto Giulio III, i Fraseatani ribel- 
larousi a mano armata contro i rainistri e gli 
ufficiali del card. Savelli, governatore della cittä. 
Per reprimere tale sommossa, il papa spedi sul po- 
sto Girolamo de Hante, munito di speciali fa- 
coltä, con la nomina di commissario a vita (1). 
Sisto V volle ehe la civica rappresentauza acqui- 
stasse un comodo edifizio a sua stabile dimora (2), 
e ehe i maggiori nffieiali del Comime indossas- 
seronn abito eonveniente nelle soleuni oceasioni. 
Lo stesso pontefice confermö, ampHandole, le con- 
oessioni fatte da Paolo III alla chiesa arg. Maria 
del Vivario, dichiarata cattedrale. 

Non and,ö molto ehe Clemente YIII (Ippolito 

(1) II card. Giacomo Savelli, Taiistem governatore di Fra- 
scati, ehe voleva pertbrata la linnjua ai bestemmiatori red- 
divj, prese cura degli iutere^ai economici della popolazione 
ftno a soddiafarne, ogni deaiderio in fatto di tribiiti e ^-ava- 
mi: concesse anche tacoltä a ITO cittadini di armarsi per 
pütorsi difendere dal malaiidriiiasgio. 

(2) La rappresentanza del Coinune non aveva dimora propria- 
*• gh uffici nninicipali ei-ano posti ora in una casa,orain una 
altra. L'edificio acqui.stato apparteneva ai conti Della Genga 
ed il pontefice stesso ne facilitö !a compra: in questo antico 
palazzo muiiieipalo ehe minacciava rovina, sorse nel lH(i9 
l'attuale carcere mandamentale. --,^, 
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Äldobrarndini) accordava alla cittadiuanza la invo- 
cata riforma dello statuto Coloniia, e le faceva 
pur dono di una certa qnantitä di acqna potabiJe. 
NegU Ultimi due anni di regno del detto pontefice 
fu costrnita la regiua delle ville tuscnlane, l'Al- 
dobrandini. 

Paolo V coucede anch'egli altra acqua; fa ban- 
dire alcune riforme edilizie, a Tantaggio dell'i- 
giene; promuove redificazione del quartiere piü 
nobile di Frascati; apre una nuova strada; fa 
costruire ü primo lavatoio pubblico ; istituisce 
il libero mercato ; migliora rordinamento dell'an- 
nona; rinfranca i cittadini di certo diritto tolto 
loro dal Card. Scipione Borgbese, di lui nepote; 
inaugura il nxiovo duomo di 8. Pietro, al quäle 
f urono conferite le ecclesiastiebe prerogative del- 
la cattedralitä, giä accordate al veccbio tempio 
cittadino di S. Maria. Paolo Y prosegui 1' opera 
iniziata da Paolo III, ed a' suoi tempi Frascati 
ritraeva, in certo modo, Taspetto di Tuecolo del- 
1' etä Au'gustea, quando la ricchezza e lo splen- 
dore delle arti rifulgevano nelle ville del sno 
famoso suburbio. Perche, emule delle antiche, 
erano .giä risorte suUe nostre coUine, sontuose 
residenze campestri cbe rendevano la cittä il 
prediletto soggiomo estivo-autunnale di cospicue 
persone. Gli stessi pontefici, da Gregorio XIII 
ad TJrbano Till, vi si recavano a villeggiare, 
daudole vita con il via vai dei porporati e degli 
uomiui delle primarie Corti di Europa   cbe ve- 
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nivano a conferire con essi (1). Per la munifi- 
cenza dello zio pontefice, il card. Scipione Borgliese 
pote rendere magnificlie la villa giä del card. To- 
lomeo Gaili di Corner (or Torlonia), la Taverna, 
la Mondragone, ed elFettuare il prosciugamento 
del vicino stagno di Pantano Secco. 

Altro personaggio cli'ebbe a cuore la prosperitä 
di Frascati fu il card. Fansto Poli, maggiordomo 
di Urbano YIII. Si ha notizia ehe intorno a 
ci^uesfc' epoca si erano istitiüte due associazioni tu- 
aculane intellettuali (forse poetico-letterarie) cbe 
furono r Accademia degli Sfrenitosi el'altra dei 
Nascenti; ma non vi e memoria ne degli uomini 
ehe vi appartenevano, ne del tempo ehe esse 
vissero a patrio ornamento. 

Era intanto anraentato il fabbricato nella parte 
alta della cittä, al di fuori del cerchio di mura 
di Paolo III: vi si erano formati de' gruppetti 
di abitazioui, circondati da orticelli e giardini, 
i hort/ki di Frascati dell'epoca; e con le case era- 
no pur Sorte nuove chiese. Fa allorademolita la 
grossa miiraglia ehe attraversava l'attuale piazza 
Vittorio Emaniiele, e prßlungata la cinta in 
direzions del cosi detto sep^lcro di LucuUoj on- 

(1) Disse Paolo V al P. Gmseppe Calasanzio, nal palazzo 
di Mondrafioue, clie Frascati era « ima piccola Rotna: la corte 
e la vtafff/ior jiarte dei eardinall vi pasiono l' cstate •> (V. Lettera 
del Calasanzio diretta al P. A. Bernardini, 24 giiigno löld, 
nella Vita del Ven. GUcerio, delle S, P. di mons. A- Mistran- 
Kelo, Valle di Pompei 1897 pag. 303, 306). 



Medaglia di Paolo III. 

Da irna parte si osserva la fignra del Pontefice, dallal- 
tra il prospetto della Villa Eufinafc in alto e di Frascati 
in basso. 
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de potervi includere tutto rinsieme degli edifici 
costruiti dalla seconda metä del XVI secolo alla 
prima del seguente, compresa la stessa imova cat- 
tedrale clie si trovava fuori dell'area della cittä. 
Ai giorni di Innocenzo X, Frascati, completa- 
mente formata, faceva 1' acquisto di xiii quarto 
e decoroso ingressOj la Porta S. Pietro (1). 

* 
* * 

Neil' anno 1656, la terribile peste ehe desolö 
tanti luoghi d' Italia, e lo stesso Lazio con Ro- 
ma, risparmiava Frascati, i cui abitanti, per es- 
sere allora rivenuti a luce in S. Maria del Vivario 
gli antichi afißreschi dei ss. Eocco e Sebastiane, 
ascrissero a prodigio tanto lo scoprimento delle 
iramagini, qaanto la preservazione della cittä 
dal morbo, e si dettero a straordinarie manife- 
stazioni di esultanza religiosa e  civile. 

* * * 

Clemente X accrebbe le prerogative della ci- 
vica magistratura, ed adcordö una fiera annuale, 
da tenersi durante 1' ottavario della festa dei ss. 

(1) Vi erano giä la Porta Komana, detta poi di S. Rocco 
(eretta in sostituzione del semplice arco aperto li presso nelle 
mnra, a tempo di Pio II); la Porta Nuova, detta poi Granara 
perche contigua al granaio pubblico; e la Porta Spinetta (posta, 
dove dall'attuale piazza del Mercato si stacca la via dell'Olmo), 
coai denominata dal iiome di una cospicua famiglia, da cui 
s'intitola anclie una contrada del territorio comunale. 

11 
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patroni Filippo e Giacomo (1). Di fronte a que- 
sie ed altre concessioni dei pontefici, le rappre- 
sentanze municipali non mancavano di mostrarsi 
riverenti e grate verso gli augiisti signori e di 
porre ogni oiira perche Frascati venisse raeglio 
lu grado di accogliere gli ospiti ragguardevoli 
ehe vi giungevano sempre piii numerosi a far 
soggiorno neue  ville. 

Era un patriziato cittadino ehe offriva per 
lungliissimo tempo, quasi per dinastia, elementi 
fiempre operosi ed integri all'amministrazione 
del Comune. 

Fra il tramonto del XVII secolo e 1' alba del 
siissegnente (IGOU-ITOO"), la cittä si arricchi di 
una superba mole, con la bella facciata del 
Diiomo, disegnata da Girolamo Fontana. 

Nel pontificato di Benedetto XIII (1724-'30), 
cessö Frascati di trovarsi sotto la immediata 
ginrisdizione papale, qnando il maggiordomo Ca- 
millo   Cibo   ne   ebbe   lasciato   il   governo. Cle- 

(1) II papa concesse U titolo di Priore al Sindaco e quello 
dl Conservatoriagli altri piü degni menibri della civica 
inai,n«tiatura. Cosi i Conservatori venneio a sostituire i tiö 
Pnon, ehe aUa lor volta erano sueceduti ai piü autichi 
Maäsan. Concesse, o per dir meglio, coutermö il diritto di 
i-esidenza e della meuaa (tai-ota apalazzo) ai raa-giori ufficiali 
del Commie in funzioni; e dispose ancora ehe allo stemma, 
gia costituito daUe diiavi apostoliche decudsate, sovrastasse 
la coioiia, in cambio della semplico targa con lo iniziali 
S- P. Q. T. 
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mente XII incaricö allora nn governatore dipen- 
dente dalla Congregazione della 8. Consulta, di 
reggere il paese ü CLiiale, al pari di ogui altro 
dello Stato Ecclesiastico, passo poi sotto la vi- 
gilanza della S. CoTigregaziorte del Buon Governo. 

In qiiel seguito di operazioni militari ehe ave- 
vano fine con la battaglia di Velletri (10 agosto 
1744) ed il trionfo di Carlo III, il passaggio e 
1' acquartieramento di soldatesclie di nazionalitä 
diverse (spagnuole in ispecie) esposero il paese ad 
eaorbitanti reqtiisizioni, ed i Frascatanij oltre ehe 
dovettero talvolta soffrir peuuria di ogni cosa, 
ebbero anche a pagare la loro quota di una stra- 
ordinaria contribuzione, imposta d&l Governo ai 
comani dello Stato Ecclesiastico in ragione del 
numero degli abitanti. 

Gran parte della seconda metä del XVIII seco- 
lo trascorse felicemeute tra le regali munificenze 
del card. Enrico dnca d'York (1), vedutesi iuter- 
rotte ai giorni del governo repubblicano francese. 

La cittä negli Ultimi tempi. — Procla- 
niata in Roma la Eepubblica Tiberina (febbraio 
1798), Frascati, in lorza della legge 2 Germile, 
Anno VI, fu capoluogo di cantone del Diparti- 

(1) Di questo celebrö porporato, figlio di Giacomo III pre- 
tendente d'lughilterra, e ehe fit vescovo di Frascati, sarä 
detto piü opportimamente in altro capitolo. 
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mento del Tevere, con sei comnni ed alcuni ap- 
podiati. II nuovo libero regime portato d'oltralpe 
duro circa im anno e mezzo, non senza trovarvi 
degli aderenti. 

/.' albero dclla liherta fu malzato sulla loggia 
della fontana di Piazza s. Pietro, alla presenza 
di molto popolö, e di rjualche autorevole eccle- 
siastico (1). 

Non occorsero paurose anguatiö ne moti di rea- 
zione, tranne ehe nell' agosto del 1799, quando 
la cittä, uel giorno 9 di qiiel mese, veniva oc- 
cupata dalle truppe del re delle due Sicilie 
spedite da Napoli a combattere i Francesi. E 
fn intorno al 20 dello stesso mese ehe le milizie 
repubblicane attaccarono non Inngi da Frascati 
alcnne schiere Borboniche. Nulla ebbe a sofFrire 
la cittä nella violenta repressione degli insorti 
di alcuni paesi vicini (Velletri, Albano, Castel 
Gandolfo) operata dalle divisioni del general 
Mnrat. Ma in quel tempo il Comune era venuto 
in condizioni economiche pressoche disperate, per 
le gravose imposte, per le incredibili prestazioni 
militari, per le brigantesche rapine di certa ca- 
naglia di fuori e per il prestito forzoso, la ciii 
quota, appnnto per quel tristissimo stato finan- 
ziario, gli dovette essere condonata. 

(1) Ciö si trova narrato nella Ga^efla cU • Roma, N. 25, in 
dnta del IG Xttvoso 179!», Anno VII Et^pultblicaiio; e vi e, di 
piü, ehe il Cauonicn teologo della Cattedrale pronuneiö nn 
applaudito discorso, per iapiegaro alla popolazione il signifi- 
cato del nuovo vessillo. 
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La caduta della Repubblica porto 1' immediato 
riprisfcinamento della sovranitä pontifioia, presto, 
perö, riabolita dal sasseguente governo Napoleo- 
nico, qui durato dal 1809 al 1814. Dal giorno 
della installazione del reglme imperiale, iino al 31 
decembre del 1810, Frascati, capolnogo di can- 
tone del dipartiinento di Roma, con i soll Comu- 
ni di Monte Compatri, Monte Porzio e Rocca 
Priora, rlmase aggregata alla Sottoprefettura 
di Velletri; e fii solo in seguito alle ripetiite 
istanze de' Tnsculani ehe, con decreto del I Na- 
poleone, ne venne tolta per essere riunita al cir- 
condario di Roma, suo natural centro politico ed 
ammiuistrativo. 

* * * 

Avvenuta la seconda restaurazione papale, la 
cittä tornö in soggezione della S. Sede, con le 
condizioni create ai Comuni dalle norme generali 
Ordinate da Rio VII. 

Violente e numerose scosse di terremoto resero 
tristamente ricordevoli gli anni 1806 e 1829: non 
si ricorda ehe vi fossero vittime umane, ma danni 
molto rilevanti n' ebbero a soffrire gli edifizi, e 
gli abitanti furono costretti a passar molte notti 
all'aperto o semplicemente riparati in botti vuote, 
od in altri ricoveri improvvisati. 
Non era poi ancor ginnto alla sua metä il secolo 
XIX, qnando a Frascati toccö nuovamente la lieta. 
Sorte di vedersi riaparmiata dalla fierissima inva- 
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sione cliolerica del 1837, la quäle, conforme altrove 
fu detto, riusciva si ftmesta a Koma e ad altri 
prossimi luoglxi. La religiosa pietä degli ufficiali 
del Comiine in molte guise ebbe a mauifestarsi 
in quell' anno, nel mentre ehe dalla Capitale era- 
no rivolti al popolo tusculano atti di schietta 
gratltudine, per la generosa ospitalitä da esso ac- 
cordata ai Eomani. 

Trascorso qnalche anno, la cittadinanza salntö 
con gioia il soddisfacente coinpimento della grave 
6 lunga vertenza avnta con il principe Borghese 
Aldobrandini, suirnso delle acque potabili godute 
dal Comune. 

*'* 
Subito dope, le grandi riforme di governo 

verificatesi ne' primordi del pontificato di Pio IX 
(1846-'48), ed il risveglio del sentimento del- 
l'unitä nazionale avevano destato un vivo entu- 
aiasmo in tutta Italia: i Frascatani, esultanti, 
videro con orgoglio la lor civica millzia coman- 
data dal principe don Marcantonio Borghese (1) ; 
ne meno soddisfatti si mostrarono di altre pur va- 
gheggiate concessioni. Accenfcuatosi in  Roma il 

(1) II Borghese coinandava il batfaglione tusculano con il 
grado di tenente-coloni.ello ; Giiisenpe Senni cra il maggiore 
in prima, e Salvatore Stiirbinetti maggiore in seconda. Si 
pu6 qui ricordare ehe ad ogni moto di nazionalitä ehe dette 
luogo a fatti d'arnie, non mancarono mai di prendervi pai-te 
noD pochi giovani volontari traaeatani, sia iiell'esercito rego- 
lare, sia nei corpi franchi: essi furono 66. Ä quattro citta- 
diiii, per le loro tendenze politiche toccö l'esilio. 
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movimento deraocratico, segniva la proclamazio- 
ne della Eepiibblica romana (febbraio 1849), ehe 
perö nou eboe piü cU ciuque mesi di esistenza, 
a motivo dell' intervento armato di qxiattro po- 
tsnze cattoliche (Francia, Spagna, Austria, Ke- 
gno di Napoli) a favore del pontefice. Durante 
tal brevisaimo governo, 1' insegna repubblicana 
si rivide inalberata, come mezzo secolo innanzi, 
sulla loggia della fönte monuraentale nella Piazza 
S. Pietro; e sovente, allora, recossi qiii da Roma 
il noto tribuno popolare Angelo Brunetti, detto 
Ciceruacchio. Anche questa volta ei ripresentarono 
le truppe del re di Napoli, Ferdinando II, per 
scontrarsi a Palestrina ed a Velletri   con le le- 
gioni  repubblicane. 

* 

Occupata ehe fu Roma (29 Giiigno 1849) dalle 
schiefe francesi del gen. Oudinot, e ristabilito il 
regime papale, Frascati, non a scopo strategico 
o di ordine piibblico, ma per ragione di sfolla- 
mento delle aoldatesche ammassate nella capitale 
in pieua estate, e con voci di cholera, fii spesao 
sede di niimerose gnarnigioni francesi e ponti- 
ficie, non senza siio rantaggio economico (1). 
Ma venne presto il Comune a risentire un forte 

(1) Dalla fine di luglio al termlne dell' autunno 1849, per 
dispoaizione del gen, Bostolan, governatore di Roma, rimaae 
accantonata iu Frascati la maggior parto della 1" brigata di 
Janteria del corpo di apedizioue fraucese, con numerose am- 
bulanze, e quattro squadroni di dragoni papali. I palazzi ed 
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colpo nella sna ricchezza dalla funesta com- 
parsa della crittogama deU'uva (Oidiuvi); pero, 
dopo tre anni di stento tornavano man mano 
prosperose le sue condizioni. Seguendo le sorti 
dl Roma, esso appartenne alla Cliiesa fiuo al 20 
settembre 1870. In qnel giorno, tra l'eco delle 
strepitose vittorie ehe la Prussia ed i suoi al- 
leati di t4ermania andavano riportando sulla 
Francia, il governo del re Vitfcorio Emannele IT, 
avendo cessato di unitbrmarai alla convenzione 
conclusa con Napoleons III (15 settembre 1864), 
fatti giä occupare dalle trnpj>e i territori del pa- 
tnmonio di S. Pietro, ordinö ehe quelle entrassero 
in ßoma, proclamata capitale d' Italia. Un drap- 
pello dl milizie italiane aveva poco innanzi occu- 
pato Frascati, dove (conforme avvenne nella me- 
tropoli 6 saa provinc^ia). il 2 ottobre seguente ebbe 
luogo il plebiscito, da cui risulto ehe de' 1145 eit- 
tadini iscritti, con diritto di voto, 996 si pronsn- 
ciarono in favore delFannessione del Comune al 
ßegno d'Italia, 6 4 coutro il nuovo regime politico. 

* * 

Intanto, nel tempo trascorso   da   poco prima 
della metä del passato seeolo ad oggi, si succe- 

ogni altro edificio diäpooibile delle vüle e del'a eittä si vi- 
dero convertiti in alloggi militari; e quelle truppe, come ben 
ncordo 10 stesso, teunero un contegiio aempre cordlalmente 
gentile verso la cittadinaiiza. Albauo, Ariccia e TivoH furono 
pure occupati da altri riparti di milizie. 
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devano lieti avvenimenti per cui la cittä, con 
l'acqiiisto di molte ed utili opere di civile pro- 
gresso, veniva in tanta floridezza e decoro, da 
sempre piü allettare persone di fuori a prefe- 
rirla ad altri hioglii laziali. 

Fu cominciato dal provvedere alla miglioresi- 
stemazione del tratto stradale Vermicino - Fra- 
scati, non cte dell'altro Frascati-Squarciarelli, 
affinche piü agevoli divenissero le comunicazioni 
con E-oma ed i paesi Albani; e coraggiosamente 
si rinnovö il lastrico di pressoclie tatte le vie 
urbane, con vantaggio dell' igiene. Le feste me~ 
morabili per il IF. centeiiario del discoprimento 
delle immagini de' ss. Rocco e Sebastiano (18-25 
giugno 1856), e l'apertura del troDco ferroviario 
Roma - Frascati, avvemita qualche settimana 
dopo (7 -14 luglio), dettero occasione a note- 
voli miglioramenti edilizi del Comune, ehe nel 
periodo di UQ mese circa, si vide visitato da 
20000 forestieri. 

Dal veccbio e fatiscente palazzo magistrale la 
civica rappresentanza andö snccessivamente a 
stabilirsi in altre piü decorose residenze di sua 
proprietä. come richiedevano le mutate condi- 
zioni dei tempi. Larghe distribuzioni di terreni 
agli agricoltori estesero il campo della locale 
viticultura. E la costruzione del nobile cimitero 
pubblico ; il compimento deU'acquedotto dell'Al- 
gidosia e de' piü importanti lavori d' tiu gran- 
diose piano regolatore, tra i quali la sola via pen- 
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sileEeginaMarglierlta potrebbe formare il vanto 
di cittä della nostra ben piu cospicue; Tandata in 
vigore di provvide ordinanze municipali, ed il 
sorgere di utili e gentili istituzioni cittadine, 
lianno afFrettato la piii moderna trasformazione 
di Frascati. La quäle e resa or piü completa 
dallo splendide impianto della illuminazione elet- 
trica, e dairallacciamento della cittä cou la ca- 
pitale 6 gli altri centri Tusculo-Albani, per 
mezzo di una linea tramviaria, avvivata dalla 
energia del fliiido prodigioso. (1) 

Cittadini notevoli. — Frascati, se non 
piiö andare orgogliosa, come 1' antica Tuscolo, 
di avere dato i natali ad nomini della gran- 
dezza di un Catone, conta nohdimeno parecchi, 
tra i suoi figli, cbe per virtü, dottrina, o speciali 
benemerenze, si sono acquistati il diritto ad una 
onorata menzione nella patria istoria. 

Si distinsero nel secolo XVII: 
CESARE CRESCENZI, illustre  cavaliere, ascritto 

(l)Per debito di giustizia (senza fare i nomi di egregie per- 
sone viventi, ehe pure con zelo lodevolo curarono e eurano 
il bene del comane), ci sia lecito segnalare alla riconoscenza 
de' Tusculant que' benemeiiti capi deirAmministrazioiiemu- 
nicipale.che dettero Ü maggiore impulso alle opere di miglio- 
ramento edilizio di Frascati. Son dessi i Gonfaloiiieri Glu- 
te.i>pe Senni e Xalale Del Grande, ed i Sindacj Giocanni Ja- 
iiari e Gae/ano  Va/enli. 
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alla romana cittadinanza nel pontificato di Cle- 
mente VIII. 

GfiüLiAjro 0 GIOVANNI BOOCARINI, abate di Grot- 
taferrata. 

BASILIO FALASCä, altro abate del Monastero di 
Grottaferrata, dotto paleografo, liturgista, sto- 
riografo e i^oeta. 

MAECäNTONIO BABTOLI, giureconsulto, referen- 
dario dell'una e l'altra Segnatura in Eoma. 

CLEMENTE MICAEA, dotto canonista, fregiato 
della romana cittadinanza, per essersi reso, in 
particolar modo, benemerito del Comune di Roma. 

Ebbero fama nel XYIII secolo : 
DOMENICO BARNABA MATTEI, storiografo, autore 

di un vohime sulle Memorie iatoriche delV antico 
Tuscolo, oggi Frascati. 

FRANCESCO YALEXTISI, med., letterato, e filosofo. 
P. DOMENICO, Cappuccino, raccoglitore di an- 

ticlie memorie laziali, autore del volume ms. 
Antichith del   Tuscolo. 

NicoLö SEGHETTI, giurista profondo ed oratore, 
preconizzato vescovo di Alatri da Clemente XIII; 
bene accetto ai piü illustri porporati del suo 
tempo, ed ai pontefici Clemente XIV e Bio VI. 

Meritano in seguito di essere ricordati : 
FRANCESCO ROJNI, (O Roina), valorosissimo uf- 

ficiale superiore nella cavalleria dell' esercito 
russo, aiutante di campe del Conte Paben, agii 
ordini di Souvarow in Italia, contro Macdonald. 

MICHELANGELO EOJNI, fratellodel suddetto, ocu- 
lista,  operatore di cateratta, di fama mondiale. 
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GIUSEPPE LUIGI BARTOLI, giurista di gran nome, 
ehe ebbe parte nella oompilazione del codice di 
Pio YII. — 

LAZZARO BELLI, teologo, musicista, autore di un 
libro sul canto Gregoriano. 

Ebbero piü'recentemente i natali nella cittä : 
LüDOvico MiCARA, ministro generale dei Cap- 

puccinij sacro oratore illustre, cardinale di S. 
R. C, vescovo di Prasoati, poi di Ostia e Vel- 
letri, fondatore dell' Accademia Tuscnlana (1), 
benefattore insigne della sua patria, autore dei 
'Ragionamenti Filosoßci e Moralin e di parecchi 
scritti inediti. 

CLEMBNTE MICARA, letterato, autore di poemi 
tragici, e dell'aureo libro « Bella Campagna Ro- 
inana e del suo Ristoramentn ». 

CARLO CASINI, piü noto con il nome di Fra 
Giovanni Battista del SS.mo Sacramento, arcbi- 
tetto valoroso e geniale, riedificatore dei stabi- 
limenti del Carmelo in Oriente, onorato della 
stima e simpatia di molti sovraui di Europa, 
dai quali, prinoipalmente, riusci a racoogliere un 
obolo di quasi 500,000 lire per condurre a ter- 
mine le sue nionumentali  costruzioni. 

GBEGORIO CASINOVI, Monaco Basiliano, dictia- 
rato   benemerito   della   Badia  di   Grottaferrata, 

(1) Nella istifcuzione di qnesta Accademia, ehe ebbe l'onore 
di essere una colonia deila Eomana Ärcadia, il card. Micara 
ebbe per principali cooperatori Francesco Senni, Griovanni 
Janari, Vincenzo Eossignoli, Gaetano Ambrogioni. 
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grecista e paleografo peritissimo, collaboratore 
del celebre card. Angelo Mai. 

Altri cittadini ehe pur si distinsero negli Ul- 
timi tempi, furono : 

DOME:;JICO CICIXELLT, giovane e gentile poeta, 
autore dl un commento Leopardiano ed Oraziano, 
socio di Arcadia. 

LüiGi DEL YECCHIO, intelligente ed operoso 
nditore di Ntinziatura al Brasile. 

GIUSEPPE LUNATI, giureconsulto e iilantropo, 
niinistro di grazia e ginstizia nel 1848, senatore 
del Eegno dopo il 1870. 

FELICE FEREI, patriota fervente, amico del ge- 
nerale Garibaldi e de' prinoipali uomini politici 
deir Ultimo periodo del risorgimento italiano; 
espertissimo nei negozi della campagna; gene- 
roso verso i poveri del sue paese; consigliere 
provinciale di Eoma; Deputate al Parlamento 
nazionale in due legislature. 

FRANCESCO SENNI, amante dell' agricoltura e 
delle lottere ,• socio dell' Accademia Tusculana, 
della quäle fu uno de' piü operosi promotori, e 
deirArcadia e Tiberina di Roma (1). 

(1) La famiglia Senni si fa risalire, con fondamento, a Sen- 
niiceio Senni, trovatosi magistrato della ßepubblica Fioren- 
tina con Nicolö de' Lapi. Dai figli di Sennnccio andati esuli 
si ebbe un Vincenzo ehe, vennto a prender dimora in Fra- 
scati, si Tese il capo di una disceudeiiza sempre onorata e 
feconda, nella sua agiatezza, di cittadini benemeriti e di in- 
tegri magistrati, II snnnominato Francesco Senni, per aver 
fatto  dono a Pio IX di una   anperba  statua greca trovata 
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GriusEPPE Luzi, valente ingegnere ed architctto, 
scrittore di belle memorie di tecnica idraulica, 
poeta dialettale facile e spiritoso (1). 

AcHiLLE LuciDi, oriundo soltanto di Frascati 
(perche nato in E.oma da genitori tusculani), 
musicista di bella fama, maestro della Regina 
Margherita, aiitore di molte encomiate compo- 
sizioni musicali e di melodrammi. 

Ilhistrarono pure, in varie epociie, la -patria, 
im P. SiGiSMONDO, Francescano, storiografo del- 
rOrdine e chiaro bibliografo; ASTONIO PALLOTTä, 

nolla tenuta di Eoma Vecchia, n'ebbe il titolo di Conto Pa- 
latino per se e per i suoi figli pröaenti, trasmissibile in se- 
guifco per primogenitura. 

La cittä ebbe aitre t'amiglifi coajjicne appartenute alla ro- 
" mana iiobiltä, quali la Eartoli, i'Äutonncci.ecc, ehe ora sono 
per la maggior parte estinte. Per riguardo alla famigiia An- 
trinnüci, spentasi con Anna Antonucei in Ferri nel 1853, ci 
piace ricordare ehe Eoninaldo Antouncci, nella iscrizione 
fatta scolpire nel 1~&2 sulla tomba gentilizia nella chiesa dei 
PP, Kilormati, si gloriava di discendere ^ ex praec'arlsshnin 
veter'm   Tiiscidi faiuiliis 3. 

(1) Elaborö, insieme con l'ing. cav. Filippo Gu'di, il gran- 
dioso progetto di raccordaniento della piazza 8. Koeco, con 
il sottostante Borgo e la stazione ferroviaria: progetto ehe, 
integralmente approvato dalla K. Accademia di S. Luoa di 
Kema, vonne esegnito sotto la loro direzione. II lavoro dei 
suddetti ingegneri coniprende tutta, l'opera lungo il Borgo 
S. Rocco, con la terrazza delia piazza omonima e la parte 
della via Margherita dal suo principio, presso l'ospedale, fino 
alla sua risvolta. Da qni, couie si vede dalla differenza dello 
Stile architettonjco della sostruzione, oaservando dalla sotto- 
stante via, coniincia nna divorsa Opera, anch'essa imponente, 
ehe va a terminare alla piazza del Mercato, e ehe f« dise- 
gnata dal cav. Acliille G-iammarioli. 
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letterato ; P. EäFFAELE, Cappuccino, moralista; il 
P. ViNCENzo, e r AB. SEH&IO MICARä, riiiomati 
per pietä e sapere; SAVERIO BELLI, confessore al 
conolavedi Venezia per l'elezione di Pio VII- 
BERNARDO LEONI, FRANCESCO GRECI, GAETANO BUZI, 

GiovAN MARIA BIANCHI, MARIO PAGLIARI e GAE- 

TANO ÄMBROGIONI, ascritti con onore a vari col- 
legi della Eoraana Prelatura. 

LoRENZO SEBASTIANIJ distinto cultore delle scien- 
ze ecclesiasticke e fisico-matematiche, ammirato 
l)er la geniale versalitä dell' ingegno. 

BASILIO ALESSI, di vasta cultura sacra e lette- 
raria ; autore di molti componimenti poetici so- 
pra soggetti religiosi (1). 

(1) Di viventi non vorreramo qui fär parola ; ma ci sia con- 
cesso di menzionare, per decoro della cittä ehe gÜ ha dato 
i natali: 

PAOLO EOSSIGNOII, misäionario iiel Sudan, ohe, da forte.äo- 
3tenne dodici anni di prigionia ad El-Obeid tra le feroci orde 
del Madhi, e ehe, dopo la sua prodigiosa liborazione, tornato 
festeggiatissimo in Europa ed in patria, scrissß nel 1895 c / 
mtet dodici anni di priffionia in. mezzo ai Dervisci del Sudan s . 
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III. 

In giro per la cittä. 

Centro moderno — Quartiere antico — La zona alta — II Borgo 
— Pubbijci passeggl. 

Centro moderno. — Abbiamo ripartita la 
cittä in quattro piccole zone, corrispondenti al 
suo centro moderno, al quartiere antico, alla 
parte alta ed al borgo, perclie il lettore possa 
meglio riconoscere i luoghi ed osservarvi quanto 
offrono di piü notevole. 

Giungendo a Frascati per ferrovia, si presenta 
a pie' dell'abitato la graziosa Stazione, sorta nel 
1883 con disegno dell' ing. Luigi Martinori, ed 
inaugurata il 2 febbraio 1884, giorno in cui fu 
aperta all' eseroizio la linea di allacciamento, dal- 
la vecchia stazione ferroviaria alla cittä. Usciti 
sulla _ 

PIAZZA DELLA FERBOVIA, {!) si apre, a sinistra, 

(1) Namerose vetture ad uno e due cavalli, cairozze omnSias 
e guide (ciceroni), si trovano nella piazza della ferrovia all'ar- 
rivo di ciascun treno. Benclie le mercedi delle guide ed i noli 
delle vetture siano regolati da tariffe stabilite dalle autoritä 
municipali, gioverä gempre al viaggiatpre (Ji cpntrftttftre 
prinja il prea^o, 
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la via Mamiani, peroorsa da clii vogiia recarsi 
nel borgo della cittä, o dirigersi alla volta dei 
vicini comuni di Itouteporzio Catone, Montecom- 
patri, Colonna, ecc.: al prinoipio della suddetta 
strada si vede il grandioso palazzo Moroni, ove 
si trova il Politeama Tuscolano, teatro promi- 
scuo per musica, prosa, veglioni, ecc. 

Noi, traversata la piazza, volgeremo a destra. 
Un delizioso viale carrozzabile ascende, tra fio- 
rite aiuole, il pendio dei colle, per condurre al 
Grande Alhergo Frascati, ed all' ingresso della 
cittä, ehe piü sollecitamente si puö raggiiingere 
per la comoda gradinata ehe ha origine dalla 
stessa piazza, a fianco dei viale. 

* * 

La PIAZZA EOMäXA segna V ingresso moderno 
di Frascati e la stazione di fermata delle vetture 
dei Tram elettrico, per il quäle la cittä e in comu- 
nicazione, cltre ehe con Roma, con i vari paesi dei 
coUi Alhani. Yi sorgono fabbricati decorosi: tra 
i piü notevoli, sono il palazzo Senni, eretto sopra 
disegno dei cav, CipoUa, e qiiello Montani archi- 
tettato dal cav. lannetti. Di prospetto, si ha 
la vista dell' interne della cittä, e volgendosi in 
dietro, si ammira il passeggio e giardino pubblico, 
e la Villa Torlonia. Questa nobile entrata di Fra- 
scati, cni tanto rendon lieta plante e fiori, e 
ehe in nessun altro dei Castelli Romani trova la 
somigliante, impressiona molto gradevolmente il 
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forestiere. La piazza Romana si confonde a sini- 
stra con la PIAZZA DEL MUSIOIPIO (1), ehe ha la 
superba prospettiva deH'ingresso monumentale e 
del palazzo della Villa Aldobrandini, ed e per- 
corsa dalla via provinciale ehe mena ai luoghi 
albani. Yi si aprono pure gli aditi delle ville 
Torlonia e Lancellotti. E qui situato 11 

PALAZZO CIVICO, giä Carpegna, Marconi e Cam- 
pana, di eui fece acquisto per propria residenza 
il Comune neli'anno 1880, e ehe ora si vede de- 
corosamente restaurato. 

Nel suo prospetto, a distanza conveniente l'una 
dall'altra, si leggono le tre iscrizioni ehe seguono: 

L'ANNO MDCCCXCI 

XIV   DEL   EEGNO   DI 

UMBERTO I KE D'ITALIA 

DOPO SETTE SECOLI 

DALLA   DISTBÜZIONE   DI   TUSCOLO 

FßASCÄTI 

EREDE    DI    TANTA    GLOEIA 

AUSPICIO   PER   SE 

DI   FLORIDA   VITA   CIVILE 

PER   LA   PRIMA   VOLTA 

COMMEMORA 

(1) Fino al 1870, si uaö tenere in questo piazzale l'annua 
fiera del 21 settembre, detta di  S. Matteo. 
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IL  POPOLO   DI  FRASCATI   RISOETO  A   LIBERTI 

AFFERMAVA   SOLENNEMENTE 

IL   SUO   RISOATTO 

NEL   GIORNO   2   OTTOBRE   1870 

ANNETTENDOSI   AL   REGNO   D' ITALIA 

CON   VOTI   996   CONTRO   4 

IN 1145   INSCEITTI 

TERENZIO   MÄMIÄNI   BELLA    ROVERE 

QÜI    DIMORÖ   PIÜ   TOLTE 

DAL   1870   AL   1885 

OSPITE   CARO   ED   ILLUSTRE 

DEL   SUO   DILETTO   TUSCOLO 

A   MEMORIA    PERENNE 

IL    MÜNICIPIO 

ADDl   2   OTTOBRE    1885 

Nel piano terreno dell'edificio, sono gli uffici 
dei Giudice Conciliatore e di Polizia Urbana 
e Eurale; vi e anche una bella sala detta delle 
colonne, dal suo colonnato ad emiciclo, in cui 
sono conservati gli oggetti arcteologici di pro- 
prietä del Comune (1). Questo Antiquarium Tu- 
sculano fu inaugurato il primo giorno dell'anno 
1903. 

{1} II 19 Aprile 1831 il Consiglio fotnunale accolse all'una- 
nimitä la proposta dell'assessore Ciiinelli, ehe gli oggetti ar- 
cheologici appartenenti al Municipio i quali stavano aparsi in 
diversi luoghi, fossero riuniti nel palazzo civico. II lodevole 
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Sopra la fönte del cortile stanno dtie epigra£: 
la piü grande proviene dall' arco della scorn- 
parsa Porta S. Pietro, e da notizia della vemita 
in Frascati d'Innocenzo X, e del consenso da lui 
dato di allargare la cinta castellana eretta al 
tempo di  Paolo III : 

INNOCENTIO   X   PONT.   MAX. 

INGBEDIENTI   ET   M^NIA   (sic)   IN    AMPLIOREM 

LAXARI    AMBITÜM    INDULGENTI 

S.   P.   Q.   T. 

SALUTIS   ANNO   MDOLII   PONTIF,   VII 

II sottoposto marmo, piü moderno, determina 
il luogo preciso in cui si trovava la sunnominata 
porta della cittä (1). 

AI primo piano del palazzo, suUa fascia del- 
la volta del vestibolo sono murate tre iscri- 
zioni marmoree, la piü interessante   delle quali, 

intendimento di quell'Amm.nG, presieduta dal cavalier Gae- 
tano Valenti, fatto proprio daila successiva rappresentanza 
cittadma, si h visto mandato completamente ad effetto nel 
sindacato dell'avv. Doraenico Valenzani. Cosi e sorto JMn(i- 
quariuni Tusculano il quäle, se non contiene ancora una pre- 
ziosa coUezioue di antichita locali, racchiude quanto basta 
per mostrarsi interessante, massime dal lato epigrafico. Di 
tutte le antichita raccolte, il chiaro Prof. G. Toniassetti sta 
formando 1'indispensabile catalogo illustrativo. Che il no- 
Btro modesto museo civico sia il centro ove afHuiscano 
quanti oggetti importauti, per Parte e per la storia, venga 
fatto di rinvenire nei nostri luoglii, di straordinaria föcon- 
ditä archeologica! 

(1) ßetta porta fu atterrata nel giugno dell'anno 1870. 
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per carattere storico, e situata a destra di chi 
entra, ed esprime la gratitudine della cittadi- 
nanza tusculana verso i pontefici Paoio III e Cle- 
mente X, per privilegi accordati al Comune (1): 

D.   0.   M. 

PAVLO   III   ET   CLEMENTI   X   PP.   MM. 

ALTER 

QVOD  OPPIDVM FRASCATI PRIVS MOENIBVS CINCTVM ET PAROC 

ECCLÄJI IN CATHEDRALEM DIGNITÄTE ET CANONICIS  ORNATAM 

TKASSLATO HTC EPISCOPATV ET PEISTINO ETIAM 

NOMISE RESTITVTO 

IN CITITATEM TVSCVLÄNAJI BECLARAVEKIT 

ALTER 

QVOD INTER MAGISTBÄTVS TRlVMViaOS JAMPRIDEJl   S"VTER 

DAMNO DATO 

IVREDICENDI  PRAEDITOS   COKSEEVATOBVM TITVLO 

VNA CVM MENSA   RESIDESTIA    CORONÄ IN STEULäUTE 

AD SENATVS ROMAN! IMITATIONEM   DECORAVEEIT 

S.  P. Q. T. 

VTßlQVE PEEBNNB  HOC GBATI  ANIMI MO. P.  AN MDCCXI 

DTCE  FRANCO JANARIO DOMISICO ZEEEDEO JOSEPH PELLIO ECC. 

TINCENTIO SENNIO PRIOEE ET SYNDICO 

Parecctie stanze di questo magnifico apparta- 
mento Laimo soffitti con tele colorite dal Pinelli : 
due grandi saie, adibite spesso per celebrazioni di 

(1) La iscrizione posta gopra la fenestra fa memoria dei 
titoli di benemerenza aeqmstatisi verso il Comune dal card. 
Fausto Poli, giä governatore di Fraseati (1638-'43): l'altra 
ehe si vede di prospetto all' ingresso, si riferisce ad ima con- 
cessione di acqua per la fonfuna nuova (quella dei Merli), 
fatta alla cittä dal principe don Paolo Borghese Aldobran- 
dini nel 1798. 
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matrimonij ricevimenti, conferenze, ecc, fino   a 
qnesti giorni si mostravano tappezzate dei drappi 
di   seta   ehe   vi   furono  coilocati   all' epoca  del 
grande ampliamento dell'edificio, sui princij)! del 
XIX   secolo.   lu Tina parete di   altra camera si 
vede   infisso il medaglione in bronzo, COD l'effi- 
gie   deU'   illustre   scrittore   prussiano   Eiccardo 
Voss, cittadino onorario di Frascati. La splendida 
aula consigliare, ad emioiclo, ha parecchi   busti 
in marmo ; maesuopregio principale la superba 
statua sedente   Antonio di Canova  lavorata dal 
Ceccärini, sotto la direzione dello stesso insigno 
scultore. Non mancano aitre stanze, conveniente- 
mente arredate, a disposizione del capo dell'Äm- 
ministrazione comunale e della Giunta, non ehe 
per i diversi nfHci municipali e per Tarchivio, ehe 
racchinde carte, dooumenti   ed atti   pubbiici,   a 
partire dalla prima metä del XVI secolo (1). 

Lasciato il palazzo di oittä per dirigerci nel- 
l'interno dell'abitato, siamo presto condotti dalla 
via Bomana  (ehe   segne   alla   piazza   omonima) 
alla Piazza  Yittorio JEmanuele, giä S. Pietro,  la 
maggiore del paese. 

* 
* * 

- LA CäTTEDKALE ne e il principale ornamento, 
con la sua maestosa facciata, sorta con disegno del- 

(1) H primo e prezioso documento ehe si conserva nell'ar- 
chivio comiinale e lo Statute, dato al castello di Frascati dai 
suoi signori Marcautonio Colonna e Lucrezia Della Bovere, 
nepote di Giulio II. 
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l'arcliitetto Girolamo Fontana (1), die pur bella 
figiirerebbe in ima piazza di Roma. E costruita 
con pietra indigena ed ornamenti di travertino, 
a dne ordini, dorico l'inferiore, ionico, non piiro, 
il superiore ; ebbe principio nel 1697 sotto Iiuio- 
cenzo XII, per vedersi compiuta nel 1700, al- 
r inizio del pontificato di Clemente XI, sic- 
come e espresso nel fregio   del   primo   ordine: 
REGNASTE INNOCENTIO 511 COEPTUM ET CLEMENTE XI 

ABSOLUTUM   ANNO   JUBILAEI   MDCC   (2). 

(1) Girolamo Fontana da Eoncato, in quel di Como, mori 
iu Frascati il 27 settembre del 1701, in etä di anni 32, non 
appena compiuta la tacciata del Duomo! Una meschinissima 
targa con le sole iniziali del nome, e l'anno della morte, qua- 
si illegibili, ricordava nel pavimento della Cattedrale il luo- 
go di sepoltura del valente architetto. Qnando era per ricor- 
rere il secondo anniversario secolare della aua morte, fu 
espresso il desiderio ehe que' resti mortali s'avessero piii 
ouorato luogo .di riposo; ed il rev.mo Capitolo Tuaculano ed 
il sig. Eugenio Pauizza. capo dell'uffioio tecnico inunicipale, 
si dettero la piü gentile premura perche le ossa dell'architetto 
iufelice venissero esumate e, previa Fopportuna ricognizione, 
riposto neirinterno del primo pilastro ehe si trova a destra 
di clu entra nella cliiesa per la porta minore, presso il fönte 
battesimale : una iscrizione latina dettata dal eh. concittadiuo 
mons. D. Aurelio Gaili, segretario per le lettere latiiie di S.S. 
Pio S, sta ad indicare la tomba del Fontana. Alla pietosa 
corimonia, ehe ebbe luogo alle ore 14 del giorno 27 settembre 
del 1900, erano presenti l'autore di questo libro. mons. Euge- 
nio Mercanti, pro vicario generale, mons. Giuseppe FÜipponi, 
i canonici Adami e De Felici Pancrazio, ed il Panizza. 

(2) Xotiamo ehe la data deiranno 1700 si rit'erisce al solo 
compimento della facciata del Duomo, e non alFedificazione 
del medesimo (avvenuta quasi uu secolo innanzi) cnme er- 
roneamente si dice in quasi tutte la Guide ehe parlano di 
Frascati. 
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Otto grandi colonne e sei statue adornano 
la nobile facoiata: le due figure deli' ordine 
superiore rappresentano s. Pietro e s. Paolo, 
apostoli, al primo de' quali e dedicato il tempio, 
leggendosi nel rispettivo fregio : IN HONOREM D. 

PETKi APOSTOLI s. p. Q. T. La quattro statue del 
piano inferiore raffigurano, guardando da sini- 
stra a destra, i ss. Sebastiano martire, (riaoo- 
mo minore e Filippo apostoli, e s. Eocco. AI 
di sopra del timpano curvilineo si eleva la Cro- 
ce, fianclieggiata da quattro grandiosi candela- 
bri. Bello e giudicato dagli artisti 1' altorilievo 
in marmo carrarese situato sulla porta di raez- 
>:o, e rappresentante Gesü in atto di muovere il 
noto rimprovero al Pescatore di Galilea: Modi- 
cae fidei quare duhitasti f Esso fu scolpito da Ber- 
nardino Cometti, romano, e quivi collocato nel- 
1 anno 1704. Sopra la cornice e inciso il nome 
di mons. Carlo Oolonna: CAEOLO COLUMNA GüHER., 

maggiordpmo dei pontefici Innocenzo XII e Cle- 
mente XI, poi govematore di l'rascati e cardi- 
nale. 

I dne campanili, eretti alquanto posterior- 
mente, sono ancii'essi a due piani, ma con gli 
ordini superiori in opera laterizia. 

Questo prospetto fu oostruito in sostituzione 
del primitive, meschinissimo, ehe aveva un solo 
campanile piramidale, a sinistra. 

L' interne del tempio, vasto ed adomo, in istile 
dorico, a croce greca, e diviso in tre navate ed ha 
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Otto altari. La volta forma al centro una finta cu- 
pola: sotto i finestx'oni corre tutto ingiro un gran- 
de comicionej nel cui fregio sono numerose metope, 
a stucchi dorati, con emblemi degli stemmi di 
Clemente VIII, di Urbano VIII, di Casa Della 
Eovere, del ComunGj ecc. 

A destra di chi entra per la porta maggiore, si 
vode una croce di metallo, ehe raccliiude quella di 
iegno collocata nella porta santa della basilica 
Vaticana, al termine dell' anno santo 1750, e la 
quäle fu tolta da Pio VI (nel seguente giubileo 
del 1775) e donata al card. d' York per la cat- 
tedrale di Frascati. A sinistra, e situato il mar- 
mo sepolorale, indimenticabile per i forestieri di 
nazioualitä inglese, adorno dello stemma in bron- 
zo degli Shiart (1): a pie' della lapide, racchiusi 
in una umetta di piombo, sono inumati i pre- 
oordi di Carlo Odoardo Stuart conte d'Albanj-, 
fratello del card. Enrico duca d' York, figli 
ambedue di Giacomo III pretendente d' Inghil- 
terra. L' iscrizione Ä cosi concepita: 

HEIC    SITVS   EST 

KAROLVS   0D0ÄRDV8 

CTI    PATER 

JACOBVS III 
(segue). 

{!) Or sono alcnni anni, 11 monumento s'ebbe un restauro 
notevole a cura di di mois. Edmondo Stonor, arciveaoovo 
di Trebiaonda, e di alcuni altri membri della coloiiia inglese 
di Boraa. 
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REX   ANGLI^   SCOTI^E   FRANCIS 

HIBERNI^. 

PRIMVS   NATOEVM 

PATERNI   JTRIS   ET   REGI^   DIGNITÄTIS 

SVCCESSOR   ET   HERES 

QVI DOMICILIO   SIBI   ROM^    DELECTO 

COMES   ALBANTEBfSIS 

DICTVS   EST 

VIXIT   ANNOS   LXVII   ET   MENSEM 

DECESSIT   IN    PACE 

PRIDIE   KAL.   FEBR.   ANUO   MDCOLXXXVIII 

HENRICVS CARD. EPISCOP. TVSCVLAN. 
CVI   FRATERNA   JVRA   TITVLIQVE   CESSERE 

DVCIS   HEBORACENSIS    APPELL-ATIONE   RESVMPTÄ 

IS   IPSO   LTOTV   AMORI   ET   REVERENTIA   OBSEQVVTVS 

INDICTO   IN   TEMPLVM   SVVM   FVNERE 

MVLTIS   CVM   LACRIMIS   PRAESENS   IVSTA   PERSOLVIT 

FRATEI  AVGVSTISSIMO 
HOKOREMQVE   SEPVLCRI   AMPLIOREM 

DESTINAVIT   (1) 

(1) Carlo Odoardo Stuart mori in Eoma il 31 Gonnaio 1788: 
la sua salma, d'ordine dal fratello cardinale Euri^o, Vescovo 
Tiisciilano, nella nofcte del giorno seguonte fu trasportata a 
Frascati con Is htlighe di palazzo. Ma poco tempo rimase 
nella cattedrale perche il Card. d'York, fatti lasciare nel 
X>uonio i soll visceri, faeeva ricondurre il cadavere in Eoma, 



- 190 — 

AI di sopra della porta maggiore, vi ha la no- 
bile cantoria fissa, oon l'organo costruito iiel 1632 
dal cav. Ennio Bonifacio, e restaurato nel 1783 
per opera di Ignazio   Priori (1). 

La prima cappella ehe s' incontra, avanzando 
a destra, e dedicata a s. Isidoro, la cui statua in 
legno trovasi al centro, sull'altare: le rieche de- 
corazioni marmoree ehe vi si ammirano furono 
compiute nel 1753, a cura dell'Universitä Agra- 
ria. Modernamente Pietro Gagliardi colori nella 
volta I'apoteosi del Santo patrono degli agricoltori. 

La cappella ehe segiie, del SS.mo Sacramento, 
ha il ciborio lavorato artisticamente dal valente 
marmista romano Nicola Cartoni, a spese del 
Card, d' York cui pur si deve la bella muta di can- 
delieri di metallo del.'altare. In im incavo della 
parete e posto xm Croceiisso di legno, proveniente, 
ferse, dall'antico oratorio di s. Sebastiane mar- 
tire. I dipinti dei quattro Evangelisti, il Padre 
Etemo e le altre opere di pennello, ritoecate di 
recente, sono del CoUi, allievo del celebre An- 
drea Pozzi. 

per onorr.rlü di sepoltura nella Basilica Vaticana, insieme 
con i resti mortali di Giacomo III, loro padre. iSella stessa 
tomba monumentale, lavorata dal Canova, fu poi deposta an- 
(;he la salma del card. d' York, Ultimo rappresentaute della 
sventurata famiglia di stirpe regia., 

(1) L'orgauo si trovava, fin dal suo primo collocamento, 
nella parete sinistra del Coro, di fronte al troiio epiacopale; 
ed il suo trasporto nella nuova cantoria fu eaeguito di re- 
ßßBte, 
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La terza cappella, tlel Eosario, fa vedere una 
pregevole tela del Salvi, detto il Sassoferrato : vi 
6 rappresentata N. S. del Rosario con le ügure di 
s. Chiara, s. Domenico e s. Tommaso. I bei di- 
pinti decorativi delle pareti sono del Pozzi ed 
anche questi fnrono restaurati negli ultimi tempi. 

Superbamente adorno, per niunificenza del 
Card. Evangelista Pallotta, vescovo Tusculano, 
e l'aitare maggiore, nel presbiterio: le sue colonne 
di porfido e gli altri manni provengorio dallo 
spogliauiento del mausoleo detto di Lucullo, com- 
piutosi nella prima metä del secolo XVII. L'alto 
e basso rilievo, in marmo di Carrara, della pa- 
rete e una grande scultura, dichiarata, degna di 
tenersi in pregio da quello stesso astro deH'arte 
ehe fu Antonio Canova (1): vi e raflfigurato, a 
grandezza naturale, il Salvatore nelFatto di con- 
se:>nar6 a s. Pietro le simboliche chiavi in pre- 
senza degli altri apostoli. Fn antore dell'opera 
il fiorentino Pompeo Ferrucci. Dura perenne il 
ricordo ehe questo bassorilievo, destinato per deco- 
rarne la basilica di s. Pietro in Vaticano, si vedesse 
poi, per pnro equivoco, trasportato in Frascati, 

(1) E una notizia ehe si ebbe tla im rispettabile Bcclesia- 
stico ehe avvicinava Pesimio scultore nel recaivsi ehe questi 
fece, molte voltß, a Frascati; anche 1' illustre artista Cesare 
Aureli ha ugualmente giudicata la bell^ scultura. 
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da dove non fu piü rimosso per atto munifico di 
Paolo y, assai amante della cittä (1), 

11 coro, a tre ordinl di stalli, ntilla presenta 
di notevole; solo, il seggio episcopale e sormon- 
tato dalla corona, per concessione di Benedetto 
XIII, giä vescovn Tusculano. 

Kella lunetta centrale del presbiterio, il Ca- 
roselli ha colorito il Salvatore, attorniato da 
schiere di angeli ; e dello stesso autore sono i 
santi apostoli Filippo e Giaoomo minore, pa- 
troni di Frascati, con i qxiattro Evangeliati raffi- 
gurati Helle pareti. 

A destra del cappellone, si osserva 1' oratorio 
deir Äddolorata, eretto nelF anno 1842 dal card. 
Micara : in esso e il coro d'inverno ove nffizia 
il capitolo della Cattedrale nei di feriali, dal 
novembre a tiitto 1' aprile. Neil' ovatino siilla 
parete dell'altare sta l'effigio della Vergine dei 
dolori, dipinta da buona mano : il piccolo sot- 
toquadro e un s. ßiagio, di Pietro Gagliardi. 
Gli originali a£freschi delle pareti di questa 
decorosa cappella li esegui il cav. Achille Dies: 
in uno Tedesi Gesü ehe, in viaggio verso il 
Cälvario, s' incontra con  la madre e con le pie 

(1) Si vuole ehe tale equivoco fosse stato poasibile per la 
ragione ehe il maggior tempio di Roma e quello di Frascati 
sono (ledicati ainbedue al priiicip« degli apostoli, e per il fatto 
ehe l'arciprete della Basilica Yaticana era in quell'epoca 
(principi del XVII secolo) contemporaaeamente cardinale 
vescovo di Frascati, 
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donne; nell'altro, giudicato assai migliore, e rap- 
presentata la Deposizione di Gesü nel Sepolcro. 
Le molte e squisite decorazioni a colori furono 
penhelleggiate dal prof. Angelini da Perugia. 

, Tale importante restauro fu compiuto nel 1863, 
a tutte spese di mons. Gaetano Ambrogioni. 

* Avanzando nella navata destra, prima si pre- 
senta la cappella di s. Giuseppe. La %ura del 
patriarca e tratteggiata in una tela del settecento, 
insieme con quella di s. Carlo Borromeo: nelle 
pareti si osservano la Fiiga in Egitto e lo Spo- 
salizio del santo titolare; nei tondini della volta 
vedonsi puttini scherzosi, dipinti da Pietro Ga- 
gliardi. 

La cappella ehe segue, detta del Gonfalone, 
e ricca di bei marmi, tolti anch' essi dal cosi 
detto sepolcro di LucuUo : vi e un'immagine della 
Vergine, con il bambino in braccio, eccellente 
dipinto dei principi del XIV secolo, ehe si attri- 
buisce a Glotto, o alla sua scuola. E certo ehe 
il bei quadretto fu ritoccato dal Bomenichino 
« con grande venerazione », e ripulito poi dall'A- 
nesi nel 1850. Le quattro Virtü Cardinali e l'As- 
sunta, del CoUi, furono anch' esse restaurate di 
recente. In uno stanzino attiguo alla cappella si 
conserva una tavola antichissima, con l'effigie 
del Salvatore, ehe si ritiene una copia dell' o- 
riginale ehe i Tiburtini avrebbero asportato dalla 
cittä di Tuscolo. 

L'ultima cappella e dedicata a s. Antonio Abate, 

13 
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la cui sfcatua, scolpita in legno, si vede nella 
niochia della parete dell'altare. Gli affresclii la- 
teral!, ritraenti le Tentazioni del Santo e la Se • 
poltura di s. Paolo eremita, furono rispettiva- 
mente coloriti dallo Zeccliiiai e dal Qiiatrini. 

Dalle quattro arcate minori della nave del 
centro, pendono grandiose tele, dette stendard», 
ehe le confraternite reeano in giro per le vie 
della cittä, in occasione di processioni solenni. 
La prima, a destra dell'ingresso principale della 
chiesa, appartiene al sodalizio delle Scuole Pia: 
vi e, da una parte, la Presentazione al tempio ; 
dalTaltra, s. Giuseppe Calasanzio, fondatore del- 
la pia congrega : il dipinto e opera d' arte del 
Later, valente artista francese del XVIII se- 
colo. La seconda tela, posseduta dalla confra- 
ternita del Sacramento, e uno de' migliori qiia- 
dri di Pietro Gagliardi: vi si ammira l'Adora- 
zione del Santissimo da tin lato; e dall' altro, 
Mose in mezzo al popolo ebreo, mentre dal 
cielo piove la manna sul deserto. II terzo sten- 
dardo, della compagnia del Gonfalone, pende di 
fronte all' altare di s. Giuseppe: in e^so il To- 
ietti lia rappresentati, da una parte, gli apostoli 
Pietro e Paolo, con le figure del cardinale Or- 
sini, vescovo Tusculano, e di alcuni ascritti 
alla pia associazione; e dall'altra, rAssunzione 
della Vergine, con una scena della redenzione 
degli schiavi. L'uitima tela, della confraternita 
deir Orazione e Morte,   raostra,   rispettivamente 
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neue due facce, l'arcangelo s. Michele^ in atto di 
accogliere le preci di alcuiii confratelli, e Giuda 
Maccabeo ehe da sepoltura ai morti. Questo di- 
])iiito fu eseguitOj con qualclie lieve modifica- 
zione, sul bozzetto di altro giä compiuto da Pietro 
Gagliardi, e ehe andö distrutto nell' incendio 
sviluppatosi nel 1886 nella guardarqba della con- 
frafcemita. " 

Parecchi monumenti sepolcrali si vedono ad- 
dossati alle pareti della chiesa: 3ono tra i piü 
notevoli, oltre il surrioordato di Carlo Odoardo 
Stuart, quelli di Salvatore Sturbinetti (opera del 
AVolf, valoroso allievo di Alberto Torwaldsen), 
di Vincenzo Senni, dei Petoni ecc 

Moltissime iscrizioni funebri ehe erano sparse 
nel veochio pavimento del tempio, a motivo della 
coatruzione del nuovo piancito in marmo, sono 
State rimosse ed altrove disposte. 

Nella sagrestia, al disopra degli arinadi rac- 
chiudenti i registri parrocchiali, gli abiti oorali 
dei capitolari, gli arredi e paramenti sacri, si 
leggono tre epigrafi : la prima ricorda i ricchi 
doni oiFerti alla cattedraie dal card. d'York; si 
riferisce T altra alla visita fatta nel 1802 al 
Duomo da Pio VII, e ad alcuni privilegi ehe 
questo pontefice conceaae al Capitolo Tuaculano ; 
la terza fa memoria del trasferimento della festa 
della Sagra, dal 4 maggio alla domenica dopo 
la solennitä della Invenzione della Croce. 

II tempio sorae con architettura di Girolamo 
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Eaiualdi e di Prospero De Eocchi, a spese del 
Comune ehe v' impiegava la somma di scudi 
86,000. Datosi mano ai preparativi della costru- 
zione il di 29 maggio 1598, un mese dopo il 
Card, di Como poneva la pietra inaugiirale. L'e- 
dificio, compiuto nel termine di anni 12 (1610), 
non pote avere la oonsacrazione solenne ehe il 
4 maggio d6l 1681 dal card. Alderano Cibo. Ee- 
centemente ('1893-'94), a cura del Capitolo Tu- 
sculano, esso e stato reso molto adorno j ma non 
tutti i dipinti decorativi hanno incontrato il fa- 
vore degli inteüigenti dell'arte, 

* * 

UNA FöNTE ARTISTICA abbeilisce la piazza V. 
E.: e di pietra tusculana con mostre di tra- 
vertino, e fn costruita nel 1700 (sopra disegno del 
cavalier Crirolamo Fantana), di proprio volere, 
cioe senza retribuzione, dagli operai scalpellini 
ehe avevano eseguito il lavoro del prospetto della 
chiesa. NeJle tre nicchie anteriori, candidi zam- 
pilli lanciano acque copiose; e piccoli getti flui- 
scono dai diie incavi laterali. SuU'arco di mezzo, 
sorge nn grande stemma municipale, con sottopo- 
sta epigrafe in cui si ricorda il dono di acque 
fatto alia cittä da Clemente VIII e da Paolo V: 

CLEMENTIS    VIII    ÄQVAE    tVLIAE    UEXTANS 

PAVLI   V   POMT.   MAX.   TEPVLAE   SEXTANS 

HVNIFICiSNTIA   BBO^ATA 
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AEEE  PVBLICO  PISTVLÄTIM  DEDVCTA 

ÄQVÄE   POPVLABT   ADIECTAE 

CIVITATIS   TV3CVLANAE   VTILITATIBVS 

FÖNS   LAHOE   DIFFVNDlT 

CIYES   TVSCVLASI   BESEFICENTIAE   TESTIMONIVM 

POSTEBIS   INDICAB,\'NT 

ANKO   CIO.   10.    CIX   (1). 

AUa loggia balaustrata ehe e al di sopra, go- 
gliono accedere le autoritä cittadine o speciali 
deputazioni, in occasione di pubblici spettacoli (2): 
SU di essa Pio IX, passatovi per una aper- 
tura espressameilte praticata nel muro del Semi- 
nario, benedisse il popolo di Frascati nel maggio 
dell'anno 1858. 

A sinistra della fontana, una piccola lapide, 
intemata nella facciata del Seminario, esprime 
la soUecitudine del Comtme per detto istituto, 
all'alba del seoolo XVIII: 

(1) L'acqua donata al Comune da Clemeute VIII non fu 
la Giulia, ma l'Algenziana; e ueppure e eaatto il nome di Te- 
jiida dato all'altra aw^ua concessa da Paolo V, per essere atata 
la medesiina identifioata con Tacqua Preziona (cosi detta dal 
quarto territoriale in eui viene a luce) la quäle scaturisco 
presso la via AniigQina. nella sponda oscidentale interna 
della Valle ITarciana. 

(2J Fino al ISTjfi, avanti aquesta fönte ai teneva il raercato 
giornaliero de^li erbag^i e delle frutta: iina scena delle piü 
vivaci e pittoresche qui presentavasi all'aurora del dl della 
vigilia di Natale, quando gii ortolani vi coDiponevano le loro 
grandiose e caratteristiche moatre di ortaggi. 
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IVVENTVTI 

ilELlGIONE   AC   BONIS   ARTIBÜÖ 

IN3T1TVEND.E 

S.  P. Q. T. 

ANXO   MDCCI 

Prima di lasciare questa piazza notiamo la 
casa, dove e l'antico caffe del Giglio, ehe fu abi- 
tata, ai prirai del XVIII secolo, dal celebre li- 
rico Alessandro Guidi, e da Gian Gherardo De 
Rossi. II prossimo Corso Volfango Goethe ci ri- 
corda il sommo poeta tedesco ehe nella fine di 
quello stesso secolo dimorö in Frascati alcune 
volte, nella casa (molto probabilmente) dove ora 
si vede la Tipografia Tuscolana. 

Dalla piazza V. E. si passa alla contigua 
piazza del Gesii^ dove e Tingresso del 

* 
* * 

SEMISARIO TUSCULANO, con prospettino archi- 
tettonico sul cui arco un' iscrizione sta a far me- 
moria del riacquisto deU'istituto fatto dai car- 
dinali vescovi di Frascati, in seguito alle istanze 
rivolte a Clemente XIV dal card. d' York. In 
fondo all' ingresso, si apre im giardinetto, ove, 
si osserva una graziosa fönte le cui acque si 
raccolgono in im sarcofago ben oonservato (1). 
Nelle   stanze   terrene,  a   sinistra   di   chi   entra 

(1) II sarcofago erastato tolto dal suo posto, per ragione di 
un fabbricato erettosi teste nel giardino. ma si e viäto ri- 
collocato in luogo convenieute del medesimo. 
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Hel giardino, il sucldetto VGscovo tusculano, ebbe 
impiantata una ben fornita tipografia dalla quäle 
usciroiio pareccliie nitide edizioni. Nella fac- 
ciata intema dell'edificio, di fronte al cancello 
del giardino, e infisso nel muro uno stemma 
Eoveriano, con le parole: 

LVCEETIA 

A   FVNDAME 

TIS EHEXIT 

MDXX 

Questa Lucrezia Della Eovere Colonnaj e la si- 
gnora del castello di Frascati, la quäle edificö 
qui presse un piccolo oratorio intitolato a santa 
Maria Maddalena, e demolito piii tardi per la 
costruzione della chiesa del Gesü. A fianco di 
questa parte della corte, sta i'oratorio detto dei 
nobilij da una pia unione di cittadini dalla quäle 
suol esser frequentato fin dall'anno 1595. L'As- 
sunta, effigiata nella parete dell' altare, e i due 
quadretti sulle porte laterali, sono dei Pozzi; 
tali dipinti si ebbero un felice ritocco dal Ta- 
lente prof. Raffaele Gagliardi. 

!N"ella proapottiva del monninento, dono del Card, d' York, 
e la figara del defunto sottu un padiglione sosteniito da 
due geni: ai lati si vedono i gent dulle stagioiii; ed agli an- 
goli, leoni in atto di divorar cavalli. 
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II Semlnario e piuttosto vasto, non ostante ehe 
ora non posya piü disporre di tiitto il suo antico 
fabbricato. Nella cappella sono buoni affreschi di 
Taddeo Gunz, rappresentanti la Nascita ed il Tran- 
sito della Vergine. La magnifica biblioteca attigua, 
e, nel centro della volta, decorata di un dipinto del 
suddetto artista, con figure allegoriche della Igno- 
ranza e della Sapienza: sul pavirnento si osserva la 
meridiana di marmo disegnata dal chiaro matema- 
tico romano ab. Giuseppe Calandrelli. Ne' grandi 
scaffali, a molti ordini, si trovano collocati presso 
a 12000 volumi di pregevoli opere bibliche, asce- 
ticlie, patristiclie, storiche, letterarie, giuridi- 
ehe ecc, donate per la maggior parte dal car- 
dinale d'York, della reale stirpe degli Stuardi. 
Qussto illustre porporato vi lasciö anche alcuni 
preziosi rieordi di sua famiglia, tra i quali sono 
un antico breviario miniato, con decorazione 
uniforme al margine recante un riccio con cifra 
di due lettere, forse E ed ß {Eduurdus Hex/); 
un albo degli stemmi dei re d'Inghilterra, bei la- 
Yoro in pergamena della fine del XVII secolo; un 
uffizio appartennto a Caterina De Medici, con finis- 
sime miniature, in cui sono il ritratto di lei e qnel- 
li di Francesco II ed Enrico II. E poi omamento 
della nobile sala nn bnsto marmoreo del munifico 
cardinale, con sottoposta epigrafe ehe fa testimo-' 
nianza della gratitudine dell'istituto verso di lui. 
La singolare bellezza di questa scultura muove i 
visitatori a ricercare con Interesse il nome  del 
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SUO autore, ehe e quello di Giambattista Penna, 
uno de" piü geniali artisti romani della metä 
del XVIII secolo. 
Qui ebbero accoglienze Pio VII, Carlo Ema- 
nuele IV, Gregorio XVI, Pio IX ed altri per- 
sonaggi. Giova avvertire ehe la biblioteca puö 
frequentarsi, a scopo di studio, da cittadiiii e 
forestieri, sol ehe ne facciano richiesta al Ti'cario 
generale, al rettore del seminario, od anche allo 
stesso biblioteeario. 

In una stanzetta dell' ultimo pii-no abitö per 
lungo tempo il beato   Antonio Baldinucci. 

Fin daila metä del XVII secolo, alcuni ve- 
scovi di Frascati si erano adoperati con poca 
fortnna a fondare un seminario, il quäle non pote 
entrare in vero perioclo di esistenza ehe nel 
1701, dopo r ofFerta di danaro e di uno stabile 
fatta dal Comune ai PP. Gesuiti, ehe in quel 
tempo avevano la direzione dell' istituto (1). II 
quäle, in segnito, per volere di Clemente XIV 
(12 febbraio 1770), venne in dipendenza dei ve- 
scovi tusculani, e sotto la vigilanza del clero 
secolare. 

Nel 1772, avvenuta la soppressione della Com- 
pagnia di Gesü, anche il resto della casa e la 
chiesa di que' religiosi passarono al seminario 
vescovile:   il  ricordo  di tali avveniraenti e con- 

(i) Ti'a i PP. Gesuiti ehe iiisegnarono nel Seminario si eonta 
il P. Giuseppe Rocco Volpi, 1'autore dei volumi aul Vtlitg 
Ixitram, 
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segnato in due epigrafi, una dellö quall, miii-ata 
nei al lato Orientale dell' edificio, all' angolo ehe 
questo forma con le vie Paola e Prinoipe Umberto, 
e cosi concepita: 

HENRICVS   EPISC.   TVRCVLÄN. 

CABD.   DVX   EBOBACEN. 

SEMINABIVM 

SIBI   SVISQVE   SVCCESSORIBVS 

TINDICAVIT 

AEDIBTS   LEGIBTS   EEDDITIBVS 

AVXIT   MVNIVIT   DITAVIT 

A.   D.   MDCCLXX 

Taltra iscrizione presto la leggeremo nella sagre- 
stia della chiesa dol Gesü. 

Le memorie del seminario registrano quasi 
non altro ehe la serie delle beneiicenze del card. 
d'York il qnale impiegö a vantaggio del hiogo 
non meno di scndi romani 100000, cioe oltre 
üOOOOO lire (1). L' istitnto, acquistatosi grande 
fama in quel tempo per la dottrina degli nomini 
jjreposti all' insegnameuto delle lettere, della filo- 
sofia e delle scienze ecclesiastiche, pote conser- 
varsi in äuge fino ai giorni dell' episcopato del 
Card. Ludovico Micara   (1837-'44).   Furono   suoi 

(1) Neir anticappella del seminario il card. Giuseppe Do- 
ria Pamphily, vescovo tuscutano, fece porre iina iscrizione 
niarmorea, a ricordo della grande liberalita del suo anteces- 
sore, card. Enrico Duca d'York. 
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alunni i cardinali Pallotta, Consalvi, Grimaldi, 
Falsacappa, Del Drago, Della Porta, Gazzoli, Do- 
riae Pamphily e Simonetti ; il celebre metafisico, 
teologo e letterato Marco Mastrofini, il gentile 
poeta don Carlo Felici, i prelati Leandro Ciuffa, 
Liiigi Tomassetti, eoc. Dalla metä del XIX secolo, 
in poi, cause diverse concorsero a far perdere il 
suo splendore all' istitnto tusculano, la cui dire 
zione, affidata uel 1894 per un quinquennio ai 
sacerdoti della Oongregazione Salesiana di D. 
Bosco, e ora di nuovo nelle mani del clero seco- 
lare, e prende a fiorire. Annessa al Seminario e la 

* * * 

CHTESA DEL GESI-, eretta in onore di s. Gregorio 
IVTagno e sacra al nome del Eedentore. La fac- 
ciata elegantissima a due ordini, composito in 
basso, e corintio in alto, fu disegnata da Pietro 
da Cortona, cui Roma deve non pochi monumenti 
di molto pregio: le Status laterali rappresentano 
i santi Ignazio di Loiola e Francesco Borgia. 

L' interno del tempio, severo e maestoso, ad 
anica nave, e a croce latina. La cappella a destra 
di chi entra 6 dedicata alla Maddalena; ha nella 
parete dell' altare un affresco eolorito dal CoUi, in 
in cui Ä rafBgnrata la donna penitente ehe piange 
sul sepolcro di Gesü, mentre questi le compari- 
soe sotto r aspetto di ortolano : al medesimo 
autore si attribuiscono i dipinti delle pareti la- 
terali. Birimpetto, e situata la cappella di san 
Francesco Saverio, dove la figura pfTncipale del 
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titolare ed i quadri delle pareti si vodono tratteg- 
giati con maniera piü accurata dal summenzio- 
nato artista. Avanzando verso 1' altare maggiore, 
si sosti alquanto sopra il piccolo disoo di pietra 
nera ehe e nella bianca fascia marmorea del pa- 
vimento : se da questo punto si dirige lo sguardo 
in alto, allorclie specialmente sia favorevole il mo- 
mento di luce, si riceve 1' illusione di im fondo 
concavo, in forma di cupola, mentre si ha dinan- 
zi Uli soffitto, in piano, ricoperto di tela dipinta 
a chiaroscuro dal CoUi. 

L' abside e decorata stnpendamente della pro- 
spettiva di un tempietto, con la Presentazione 
al tempio, opere di pennello del celebre   Pozzi. 

In uno degli altari della crociata, spicca la 
grande fignra di s. Sebastiano martire, con pic- 
cole scene del martirio di s. Agnese, dello stesso 
Pozzi, il quäle nell'altare di faccia raffigurö s. 
Ignazio di Loiola in atto di ricevere Trancesco 
"Horgia neir istituto religioso da lui fondato (1). 
Qui presse, e nna cappellina ricca di decorazioni, 
dedicata alla Vergine sotto il titolo di Refugium 
peccatortim: 1' immagine della Madonna, posta 
nel centro della parete dell' altare, e qnella ehe 
usava portare nelle sue missioni il beato Antonio 

(1) II luo^o di questo altare ccfrrisponde alla atanza 
occupata, prima della edificazione della chiesa, dal Padre 
Francesco Borgia, poi anuoverato ti-a i santi: e ciö ricordato 
da una piccobi iscrizione di':;egriata nel muro m cui si leggo: 
mc   OLIM   S.  FHÄNCiSCl BORGIA  CVBICVLVM. 
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Baldinucci. La Presentaizione al tempio e V Ä- 
dorazione dei pastori clie ornano le pareti late- 
rali furono eseguite da Taddeo Gunz, 

Nove soprapporti della chiesa lasciano ammi- 
rare soggettini della vita di Gesü, tratteggiati 
leggiadramente dalla mano del Pozzi. 

Kella sagrestia, sulla porta ehe da nel pre- 
sbiterio vi e il busto di Clemente XIV, il quale 
nel 1772 donö la cbiesa al seminario, come e 
espresso nella sottoposta iscrizione: 

CLESrENTi   XIV   P.   M. 

QVOD   HANG   SACKAM   AEDEM 

SEMINARIO   TVSC^IANO 

ADSIGNAVERIT 

IV   IDIBVS   NOVEMB.   A,   S.   MDCCLXXTI 

ENBICVS   CABDINALIS   EPISCOPVS 

MEMORIAE   ET   GBATI   ANIMI   ERGO 

P.   C. 

Per la costmzione del tempio, iniziata alla fine 
del XVI secolo dal P. Borgia, ai dovettero de^ 
molire una casa dei signori Della Eovere, e 
roratorio clie Lucrezia, di si illustre famiglia, vi 
aveva eretto daccanto nell' anno 1520: la labbrica 
condotta man mano avanti nel secolo XVII per 
la pietä generosa di donna 01im.pia Äldobrandim', 
principessa di Eossano, e con il concorso del Co- 
mune, si portö a termine in ogni sua parte ai 
primi del secolo seguente, La solenne consacra- 
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zione fu compiuta nel 1773 dal card. d' York. 
Notevoii restauri .ha avuti la cliiesa nel 1864, 
sotto la intelligente direzione del Prof. Angelini, 
il quäle affidava al Dies il ritocco dei nobili 
affreschi. 

Lasciata ora la chiesa, percorrendo il brevis- 
simo tratto ehe rimane della piazza del Gesn, e 
la Via Venti Settembre, si trova, a sinistra, la 
Via dei Mevli. In questo punto si osserva nn 
grosso torrione della vecchia cinta {or ridotto ad 
abitazione), il qnale nel 1611 per ordine di Paolo 
V era stato adattato dal Comnne a granaro pub- 
blico : tale notizia e consegnata nel piccolo mar- 
mo murato nell' angolo ehe gnarda la via XX 
Settembre: 

PATLI   V   POST.   IIAX, 

IVSSV 

AD   ANNONAE   VBEBTATIS ' 

PEAESIDIVM 

CIVITAS   TVSCVLÄNÄ 

EXTRVXIT 

ANNO   D.   MDCXI 

Fino al mese di luglio 1856 stette unita a que- 
sta torre 1' antica Porta Granara fiancheggiata, a 
destra, da un' alta torricella rotonda, corrispon- 
dente a qiiella odierna, quadrangolare, della casa 
dei   sigg.   fratelli   Liigari; nel pian terreno  di 
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questo edificio, mons. Giovanni Battista Lnga- 
ri, tusculanologo valoroso, insieme coii l'erudito 
siio fratello, cav. Bernardo, iia ben disposta una 
pregevole collezione di antichitä tusculane, ehe 
puö essere visitata dai cultori dell'archeologia (1). 

La spaziosa e gioconda via dei Merli trae la 
siia denominazione dalle mura castellane, in al- 
ciini tratti merlate, giä qni esistenti, e le quaii 
im mezzo secolo indietro vennero smantellate, 
affine di rendere piü larga, ed ancKe pensile, la 
strada : a tal uopo fu eretto nn muraglione di 
contro, parallele all'antico ed a qnesto conginnto 
con nn sistema di voltoni, sui qnali si livellö il 
piano stradale. Lungo tutto il parapetto si gode 
un panorama grandiose. 

Nel mezzo di questo delizioso passeggio interne 
della cittä, e nna fonticina fatta costruire nel 1798 
dal principe Paolo Borgliese Aldobrandini per co- 
moditä de' cittadini. 

Tra le gaie abitazioni ehe qui sorgeno, e no- 
tevele il Palazzo Micara, giä Vespignani, Bor- 
ghese (2) e Senni, il quäle ha la sua caratteristica 

(1) vi sl GOiiaerva anche la grande asta di ferro, con barido- 
riiola e croce, ch' era situata alla sominitä della torretta della 
Porta Granara. 

("2) Nel tempo in cui era posseduto dai signori Borghese, 
queato palazzo rappresentava in Frascati il rashio liorijheise; 
ed e a (jue^to ehe si riferisce il Silvagni (La Corte Romana 
ecc). quanda rieorda t;he ai prinii del XIX secolo Paoliua Bo- 
naparte, invece di audare a soggiornare nel monumentale edif.- 
cio di Mondragone, di proprieta di sno raarito don Camillo Bor- 
ghese (vicere di Piemonte nel tempo Napoleonico), preferiva 
viileggiare nel palcKzetto o cwaino di Frascati. 
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facciata, con balcone balaustrato sorretto da co- 
loniie di granito : vi fece parecchie dimore la 
principessa Paolina Bonaparte, moglie in secon- 
de nozze di don Camillo Borghese, la quäle in 
qiiesta casa fu viäitata piü volte dall'insigne 
scuitore Antonio Caiiova. Si crede ehe, qui- 
vi Stande, madama Letizia (madre della sud- 
detta principessa e di Napoleone I) ricevesse 
V annunzio della morte dal figlio imperatore, av- 
venuta all' isola di Sant' Eleua il 5 Maggie del 
1821 {l). Qui anclie soggiornö talvolta il celebre 
Card. Bartolomeo Pacca, prima di esser promosso 
al vescovato di Frascati, e vi ricevette, a qnanto 
si crede ima visita del pontefice Pio VII, suo 
grande amico. 

II casiaetto ehe sorge isolato di fronte a que- 
st' edificio, e una ingegnosa riduzione di altro 
vecchio torrione angolare delle mura della cittä ; 
vi si trova collocato 1' ufficio 'Postale e Telegrafi- 
co. Da questo pimto la via dei Merli si continua 
con la piasza Cavallotti (giä via dei Merli an- 
ch' essa), da cui si apre allo sgnardo la vaga e 
pittoresca veduta di alcune vüle di Frascati. Nel- 
la facciata della casa Ferri, una epigrafe e posta 
a ricordare la dimora di un giorno ehe vi fece 

(1) II vecchio canonico don Pietro Santovetti, diligente rac- ' 
coglitore   di   memorie   tusculane,   raccontava   ehe Madania 
hiadre ebbe notizia della morte del figlio nelTora in cui, uscita 
di cisa, si trovava apassef^gio nella Villa Conti, ora Torlonia 
esseudovi presente, egii stesso, allora giovane abate. 
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il generale  Giuseppe   Garibaldi,   ospite   ambito 
del proprietario : 

IN   QUESTA   CASA   A   Dt   XSV   6ENNAR0   MDCCCLXXV 

FELICE   FEERI 

•LIBERALE   OPEROSO   CITTADNIO 

TRA   IL   PLAUSO   DEI   FEASCATAXI   PLAUDEKTI 

LG   SPARTACO   DEI   TEMPI   MODERNI 

GIUSEPPE GAEIBALDI 
FISCHE    DUßl    LO    ITALO     NOME 

GLORIA   NOSTRA 

DELL' VMANA  SPECIE  DECORO 

REVERENTE   08PITAVA 

I   CITTADINl   TUSCÜLANI   MEMORI 

POSERO   QUESTA   PIETRA 

IL   XXn   OTTOBRE   MDCCCLXXXII 

Poco lungi da qiiesto fabbricato, e 1' oratorio 
defcto di S. Lucia, dedioato a s. Gregorio Magno, 
dove ufficiano gli inscritti alla confraternita del 
Sacrameiito : nell'unico altare del tempietto e im 
b-^l quadro di Pietro Gagliardi, rappresentanto 
s. Lorenzo martire (1). 

(1) Xel luogo in cui sorge qui vicino, e quasi'dirimpetto, il 
palazzo Montani, esiateva altro torrione della ciuta di Fraacati, 
a destra della Porta S. Pietro; ed in esso era situata !a 
Pöscherift (mercf^to del pesce). 

li 



— 210 — 

Quartiere antico. (*) — Retrocedendo per 
il passeggio dei Merli, fino all' incontro della via 
XX Settembre, si giunge alla via delle carceri, 
cosi deiiominata dal fabbricato della prigione 
mandamentalo, giä giudiziaria, ehe vi e posto. 

II CAKCEEE ocoupa 1' area della piü antica re- 
sidenza civica ehe i priori della cittä, per suggeri- 
mento di Sisto V, avevano acquistato dal conte 
Prospero Della Genga, alla fine del secolo XVI. 
Quel vecehio palazzo del Comune minaceiava 
continuamente roviiia, per quanti restauri ed 
afforzamcnti vi si praticassero ; ed oltre a eio si 
era reso inadatto alle nuove esigenze del Muni- 
cipio. Per tali ragioni fu vondiito al govemo 
pontificio il quäle, ordinatane la demolizione nel 
1868, lo faceva tosto risorgere in forina di edifi- 
cio penale, cou disegno del eav. Busiri (1). Sopra 
r iiigresso, ehe si trova nella ria della Eocca, 
leggesi: 

(*) Denominiamo antico, anziclie medievale, questo quartie- 
re, Don tauto per ricordare ehe la sua attiiale oia Cmioitia^ 
iin verso il 18^, poi'tö il nome di via antico Frascd'i, quanto 
per la ragione übe in tale rione si trova il luogo del primitivo 
centro abitato, con il santuario di S. Maria In Fi-unraia intorno 
al quäle venne forniaiidosi il Comune, molto tempo iimanzi 
alla (listruzioue di Tuscolo. 

. (1) Questo antico edificio ehe era chiamato ^o/azzo maghtrale 
ed anche palaizo liel i/ovcrnn, fu venduto aüa S. Sede al ijrezzo 
di st;udi 2.{1C0: ed il Comune trasferi la propria residenza nel 
palazzo Botti fche dovette essere quasi ricostruitoj, per l'ae- 
quisto del quäle fu impiegata la somma di scudi COOJ. 
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VETEBI   LABENTE MOLITIONE 

CBIMINE   INSIMVLATIS   APTIOR   EXCITATA   CV8T0DIA 

AX.   MDCCCLXIX  PII   IX  SACEI  PEINCIPAT7S   XXIV 

La via della Rocca fu, un tempo, chiamata 
papale, sia perche resa rettilinea da Paolo III, 
sia ancora per il passaggio ehe il detto ponteiice 
ed alcuni suoi successori far vi dovettero per 
condursi al prossimo fabbricato (di loro proprietä), 
dalla cui forma prende iiome appuiito l'atti- 
gua 

PIAZZA EOCCA, adorna di una fontioiua sovra- 
stata da un rocchio di colonna, il quale, invece del 
capitello, sostieue un ovato di sperone con le 
chiavi apostoliche dello stemma della cittä. Vi 
sono al di sopra le tre pignatte deü'insegna gen- 
tilizia di Innocenzo XII (Pignatelii)^ enelcentro 
una piccola epigrafe, in memoria del privilegio 
concesso a Frascati da Paolo V. di poter teuere 
in questa piazza il mercato libero in ciascuu 
giovedi dell' alino: 

INSCENTIO   XII   PONT.   MAX.   SEDENTE 

CAROLO   COLVMNA 

TVSCVLI   ÖVBERNATORE 

-OB   EXIMIYM   LtBEHI   MERCATVS   BENEFICIVM 

DIE   JOVIS   IN   HAC   PLATEA   EXERCENDI 

PAVLO   V   HTIC   CIVITATI   CONCES. 

S.   P.   Q,   T.   EREXIT   ANNO   DNI 

MDCSCVU 



— 2r2 — 

* > * 
La piazza e fronteggiata dall' 
EPISCOPIO, edificio con forma di castello medie- 

vale ehe mostra da questa parte il suo prospetto 
meno sviluppato, mentre ha le altre facciate 
piuttosto grandiose. Dal suo cenfcro si eleva 
un' alta torre quadrangolare, da cui rocchio puö 
abbracciare un' ampia e bellissima veduta. Sopra 
Tarco della finta porta, allato dell'ingresso, e inter- 
nafca una epigrafe la quäle ricorda come il card. 
Paulucci, vescovo tusculano, ottenesse da Benedet- 
to XIV per se e suoi successori di risedere in questo 
fabbricato (di proprietä della Camera Pontificia), 
ehe egli stesso eominciö a restaurare (1) : 

BENEDICTO   XIV 

V.   O.   M. 

QVOD   ARCEM   ffAXG   VETVSTATE   LABENTEM   EriSCOFIS 

INH ABITAND AM 

VtTEO   CONCESSEHIT 

CAMILLTS   MISBEATIOXE   DITINA   EPVS   TVSCVLANVS 

S.   B.   E.   CARDINALIS   PAVLVTIVS 

QVI   ET   PRIMYS   INCOLVIT   ET   ÄERE   PROPRIO 

INSTAVEAVIT 

AETEENVM   GRATl   ASIMI   MONVMENTVM 

?. 

ANNO   EEP.   SAL.   MDCCLIX 

(1) Da quesfc'epoc«, i vescovi tusculani presero ad abitara 
la rcicca in tempo di villeggiatiira, ed in circoatanze di esex- 
cizio döl ioro pastoral miuistoi'u, 
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Sull'adito Ä posta un'altra iscrizione ehe, prin- 
cipalmente, tramanda ai posteri la mnnificeiiza 
del Card. d'York il quäle fece ricoytruire ilpalazzo, 
dove egli era rimasto illeso, nello sprofondarsi ehe 
un di fece ii pavimento della sala da pranzo (1): 

AECEM   HÄNG   EPISCOP.   TVSCVL.   SEDEM 

VETÜSTATE   PENITVS  PATISCENTEM 

EEFEGTIS   CONTIftNATIONIB.   TECTIS   PAHIETIB. 

ADDITIS   SACELLO   CVBtCVLIS   EQVILI 

NOVA   FßOXTE   EEECTA 

INFIM.   ETtAM   PABTE   AEDIVM 

IS"   EPISCOP.   IVS   ET   VSVM 

A   PID   Vi   P.   M.   ET   MAGNIFIOEN. 

OBTENTA 

ESfKICVS   S.   R.   E.   CAKD.   1)VX   EBOBACENSIS 

EPISCOPVS   TVSCVLANVS 

IKTEB   BVINAS   DIVINA   PROVID. 

INCOLVMIS  SEBVATVS 

PEXE   A   PVSDAMEXTiS   BENOVAVIT 

A.   D.   MDCCLSXVI 

(1) II siorno 23 setteiiibre del 1785, mozz'ora dopo il mez- 
zogriorno, mentre U Card, d' York era a mensa con pareechi 
invitati, tra i quaii erano altri cardinali e prolati, sprofondava 
il pavimento della sala da pranzo, e tutti i eommensali furono 
travolti nella scnderia sottostante. II card. d' York si ritrovö 
illeso sopra una carrozza; mona. Gandolfi, suo segretario, 
mori due giorn? dopo, in seguito alle lesioni riportate; a mons. 
Xicolb Seghetti toecava la frattura di una gamba: altre per- 
sone rimaneTano meno malconcie. 
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Nella corte dell' Episcopio e ima fontü, la cui 
vaschetfca, fino a questi giomi, era formata da un 
sarcofago (1) in marmo bianco con nitida bac- 
cellatura nel suo spazio prospefctico, una piccola 
area non figurata al centro, e due teste leonine 
ai lati: dalF epigrafe sovrapposta si conosce ehe 
Je acque furono donate al card. d'York dal prin- 
cipe don Paolo Borgliese Aldobrandini. 

Nel pian terreno sono disposti gli uffici della 
curia vescovile e la residenza del vicario gene- 
rale della diocesi, od anche del vescovo suffraga- 
neo, se vi sia in rappresentanza del cardinal titolare 
della sede subnrbicaria. In tale appartaraento ben 

"meritano di essere osservate quattro antiche porte, 
dalle imposte di iegno di quercia intagliate, ove 
sono ornati a fogliami, con orologio a polvere 
ed una rovere (stemma Roveriano), sormontati 
da cartelli recanti il nome di Lucrezia Della 
Rovere signora del castello di Frascati nella 
prima metä del secolo XVI: 

LVCBE 

TIA 

RWE 

RE 

Nel muro della seala cbe conduce al piano 
nobile, una grande iscrizione marmorea ricorda 
I' accoglienza ehe nell' ottobbre del 1802 qui fece 
il card. d' York a Rio VII, essende presente Carlo 

(1) II monnmento e stato ora trasportato in altro luogo. 
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Emanuele IV re di Sardegna. Le pareti della 
sala d' ingresso sono adorne di due grandi tele, ad 
ovatini, in cui sono i ritratti di tutti i vescovi 
tusculani. Molto decorosa e la cappella dell' ap- 
partamento cardinalizio, eretta dal card. d' York, 
nella quäle e un bei quadro ad olio con le Tre 
Yirtii Teologaii e la Mistica Navicella di s. Pie- 
tfo, Opera di pennello del cav. Conca (1). 

La prima costruzione deU'edificio si fa risalire 
all' epoca di Pio II (1458-'6i); ed il suo migliore 
adattamento, quasi a fortezza, fu compinto dal car- 
dinale Guglielmo d'Estouteville, barone di Frascati 
nell'ultimo qiiarto del XV secolo (2). In seguito, 

(1) Gli straaieri di nazionaliti inglese, cultori delle memo- 
rie degli Stuardi, desiderano visitare l'EpiäCopio per vedervi, 
.particolarmente, la eamera dove il g-iorno 13 luglio del 18U7 
spirö il card. Enrico Duca d'York, ultimo rappresontaute della 
real famiglia. La storica stanza e la sala della loggia. 

Parecchie caiuere dell'appartamento vescovile haiino an- 
cora decorazioni e pareccbi mobili dell'epoca del celebre per- 
sonaggio, 

(2) Si narra ehe proteate vivisaime fui-ouo rivolte al card. 
d'Estouteville dai suoi vassalli di Frascati, inqiiieti nel vedo- 
re erigere una specie di fortilizto nell' interne del loro castello 
ehe, in t^uel tempo, tutto si raggruppava aasai lunile inlorno 
a quellV-dificio ed alla chiesa di S. Maria del Vivario. Ed il si- 
gnore delpaese,arassicurare i timorosi abitanti,gli faceva ac- 
cortamente sapere ehe il nuovo fabbricato aarebbe sorto 
come casa ospitale per i poveri frascatani, e non qual bdluardo 
a loro danno. 

NeU'anDO 1557, ed in altri aegnenti, si acquartierarono nella 
rocca, distinta anehe con il nome di rastello, le milizie urbane, 
provvi9t;e di viveri e di munizioni, per guardia e difesa della 
citti. 
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il fabbricato appartenne agli altri signori del 
feudo, fino a Lucrezia Della Rovere, vedova di 
Marcantonio Colonna. Venuto poi, Frascati, con 
titolo di cittä, sotto la giurisdizione immediata dei 
pontefici, la Rocca, passata in proprietä della 
Camera Apostolica, fu residenza dei maggior- 
donii pontifici, goveniatori del luogo, ed ancliG 
dimora di alcuni papi. Vi furono Alessandro VI, 
Paolo III, Pio IV, 6 Clemente VIII il quäle vi 
dato atti importanti della Santa Sede fl). 

Benedettö XIV offri 1' edificio in dono ai ve- 
scovi di Frascati, e da quel teinpo vi si videro 
altri pontefici e personaggi illustri, ospiti di un 
sol giorno de' vari cardinali vescovi tusculani. 

Prima di allontaBarci dalla piazza della Rocca, 
giova osservare, al principio della via delVOlmo, 
una piccola lapide infissa nel muro delia casa 
Greci, in cui e scolpito: 

Mcccci.xx:vni 

MAGK.   FRACVS.   P 

(1) A riguardo delle diuiore fatte da Clemente VlII nel fab- 
bricato della rocca, le quali potrebbero sembrare inveroai- 
raili, dato lo splendore della corte di quel pontefico, parlano 
chiarameute, conie altrove tu detto, i documenti Vaticaui; e 
per accennare soltanto ad alcuni xicordi couseguati nei Ma- 
noscritti Urbinati della ricchissitua biblioteca di .Koma, ci 
piace riferire le parole del M S. n. 1060: e // S- P- (Santo 
Padre) arrivando in Frascati aabbato ando dl lontfo alla ckiesa 
callcdrale di guesta  eittit (in «juel  tempo,  1592,   era  S. Maria 
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E queata l'umile memoria ehe resta deU'iiifelice 
maestro (pittore) Francesco Caiazza, die esegui 
nel 1478 i dipinti deU'abside della vicina chiesa 
di S. Maria del A^'ivario. 

* 
«   fr 

Due brevi e ripide stradicciuole, aperte ai lati 
deir Episcopio, scendono giii alla Piazza *. Eocro. 
Qni, avanti aU'ingresso inferiore, or fuori d'uso, 
del palazzo vescovile, 6 un'antica fönte ottagona 
fatta costruire nell' anno 1480 del card. D' Estou- 
teviUe, come viene ricordato dai segnenti carat- 
teri incisi nel lato rivolto alla piazza : 

NINPHAB.   HEC   (sic)   DOMVS 

IVSSV   R.   D.   C.   I>E   ESTOVTE 

VILLA   CAE.    E0TH0MAG-F.N. 

DVLCES   EIVS   AQVÄS   EMER. 

SIT   A.   D   MCCCCLXXX 

Questa fontana ebbe un restanro nel secolo 
XYIII, ed altro nel 1846, allorche venne rimos- 
sa dai piede del vicino torrione angolare dell' E- 
piscopio, per esser posta piii verso il centro della 
piccoia piazza: la memoria di tale cambiamento e 

del Vivario} « Jare orazionc el poi a pranso nel/a Roff.a eletla 

per auo allogr/ütuienio 5. Nel M S. 1601 si riferisce in data del 
22 maggio 1593 ehe c e stata ta S. ß. (Sua Boatitudine) allof/- 
giata nella Rocca di Frascaii senxa colerai valere dl veriina del- 

le üilte 5. 
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consegnata nella lastrina di marrao infissa nella 
parete del muro : 

s. p. Q.   T. 

COHINVS   TEANPLATAM 

fiESTAVRAVIT 

A.   MDCCCXLVI 

Dirimpetto alla fönte sorgeva la Porta 3. Rocco, 
giä Romana, costruita a' tempi di Sisto V ed 
atterrata nel 1887, per dar oompimento ai gi-an- 
di lavori della via pensile Regina Margherita 
ed alla nuova sistemazione del sottostante borgo; 
non era un' Opera architettonica veramente mo- 
numentale, ma decorosa ed eretta, secondo la 
tradizione, sopra disegno   lasciato   dal   Vignola. 

LA CHIESA DI S. MARIA DEL VIVAEIO (1), l'antico 
Duomo di Frascati, ehe e mii presso, coninnemente 
si dice cJnesa di s. Rocco, ed e di juspatronato del 
Comune. Diaadomo e mal disegnato ne e il pro- 
spetto, sulla cui porta si legge con difficoltä, ma 
non senza storico interesse, HIER. DE ESTOV- 
TEVILLA, il nome, oioe, di Girolarao d'Estou- 
teville, il barone di Frascati ehe   in   sulla tine 

(1) La chiesa di s. ilaria si trova costraita sugli avanzi di 
\m ediiicio da bagni o di un vivaio della villa, non di Lii- 
culio {apiul Ikermas LucuUanas), come si eredeva, ma di Caio 
Passieno Crigpo. 
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del XV secolo fece quasi riedificare il santuario: 
ai lati si vedono le iinagini dei santi Rocco e 
Sebastiane colorite da mano ben mediocre. L' in- 
temo, assai mal ridotto, ha forma basilicale, 
con l'abside curvilinea tornata in luce nel 1879, 
allorche si cercö di difendere dall'umiditä la pa- 
rete, allora piana, dell'altare maggiore. Le nobili 
pitture cbe assai guaste dall'nmiditävi farono rin- 
ventite, sonodi Francesco Caiazza, pittore romano, 
nonoscuro, dellafine del secolo XV : nella lunetta 
si osserva 1' Incoronazione della Vergine, e nella 
parete sono •»ritratti gli Äpostoli, con alctine scene 
minute (1). I due ovati cbe stanno ai lati delJa cap- 
pella si attribuiscono allo Spagna. Se privo di 
decorazioni e il tempio, ornatissimo tie e l'altare 
eretto in onore dei ss. Eocco e Sebastiane, in me- 
moria dello scoprimento, ritenuto prodigioso, delle 
loro jmmagini {18 giugno del 1656) e della pre- 
servazione della cittä dalla fiera pestilenza (1656). 
Per tali fatti, que' due santi vennero dichiarati 
compatroni di Frascati ; e si prese allora a distin- 
guere con il nome di San Kocco la chiesa di s. Ma- 
ria, l'antica Porta Koraana e la stessa piazzetta 
con ilsottoposto borgo. I due non volgari affre- 
schi dell'altare si ritengono alquanto posteriori a 

(1) La parete dell'abside dopo esaere stata viaibile per circa 
venti anni, fn di nuovo ricoperta, con im parato. per il pcssimo 
stato in cni Pumiditä aveva finito di ridurre ]e belle figure de- 
gli ApOatoH fdi maniera Eaffaellescaj; ma riniase scoperta la 
lunetta, il CTii dipinto s'ebbe un infeliee ritocco nell'aiuio 1880. 
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quelli dell'abside, e di mano diversa. Dinanzi ad 
essi si corainciü. al momento della loro appari- 
zione sulla parete del tempio, a forraare un pic- 
colo altare, cuisiadatto in seguito una decorosa 
cappelletta, con architettura ed ornamenti dei 
ßicciolij.padre e figlio, valenti artisti di Eoma, 
del XYIII secolo: nna iscrizione marmorea, po- 
sta non iungi dall'altare ne reca il relative ri- 
cordo. In seguito, il card. Micara, vescovo tn- 
sculano, av.endo rilevato in una sua visita pasto- 
rale ehe le fignre dei santi avevano molto sof- 
ferto per Tumiditä del muro, ordinö nel 18i3 
che-ne venissero distaccate. Si formarono, cosi, 
due quadri facilmente trasportabili, come pote 
vedersi negli anni 1856 e 1886, allorquando 
in occasione di straordinarie solennitä religiöse 
furono recati alla Cattedrale, a fioe di tenerveli 
per alcuni gionü in venerazione. Recentemente 
(1867-'68) la piccola cappella venne ridotta a 
vero gioiello artistico, per opera dell' architetto 
cavalier lannetti e di quel vigoroso e gentile 
pittore ehe fn Ketro Gagliardi, il quäle vi 
coloriva affreschi di squisita leggiadria, am- 
mirati dagli stessi critici dell'arte. Nelle lunette 
delle arcate sono ritratte l'Äpparizione delle sacre 
figure, la Deposizione di s. Sebastiano dal tronco 
e la Morte di s. Eocco : nei qnattro pennacchi, 
a! disopra del cornioione, sono altrettanti angioli 
con gli emblemi dei santi titolari. In quattro de- 
gU^otto piccoli corapartimenti della volta" si ve- 
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tlono clipinti i santi protettori di Frasoati; e gra- 
ziös! puttini figurano negli altri, mentre delicati 
ornamenti corrono tntto all' intorno. L'altare e 
ricco di marmi preziosi. Una epigrafe posta nel 
cornicioiie del tamburo fa memoria del magnifico 
restauro, compiiitosi con le oblazioni del Coraune 
e di privati, 

Questa chiega, solennemente consacrata nel 1495 
da Giosue vescovo di Ascoli (per mandato del 
Card. &. B, Zeno vescovo tusculano), e la sola ehe 
or ci ricordi imo de' santuari frascatensi di ciii 
si trova fatta menzione fin dalla metä del se- 
colo IX, quelle cioe, di s. Maria in Frascata. II 
quäle, sorto sopra ruderi deU'epoca romana, s'ebbe 
uu primo ampliamento neU'aiino 1200, allorclie 
da Innocenzd III fu ceduto al Clero Lateranense, 
e poi quasi una ricostruzione alla üne del XV 
secolo, quando gli fu data la forma di basilica, a 
tre absidi, a cura del D' Estouteville, signore di 
Frascati: lo stile arcliitettonico venne pero gof- 
famente alterato in un risarcimento posteriore. 
Paolo III nel 1538 elevö s. Maria a dignitä di 
cattedrale, privilegio ehe fu poi trasferito al 
nuovo Buomo di s. Pietro (1). Dietro la Chiega 
sorge il 

(1) Questo tempietto, cui si collegano tante memorie patrie, 
come qttello ehe ha visto Frascati da umile borgata e da mo- 
deäto castello elevarsi a! grado di citLa, fogina de' laziali 
coUi; ehe aecogÜeva i eommissari pro tempore a far solenne 
giuramento, in presenza dei Priori del Comune e del popolo, 
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CAMI'AXILE MEDIOEVALEJ unico monumento ehe 
restia Frascati, dei tempi di mezzo. Ne fu com- 
piuta la costruzione il 26 aprile 1305 da Andrea 
di Madio e da Giovanni di Giordano, per suf- 
fragio delle anime de' loro defunti, siccome e 
espresso nella iraportante iscrizione, in caratteri 
del tempo, la quäle vi sta infissa ed e qui rife- 
rita in forma calligrafica piü facile a leggersi : 

f INE • DNI • AM • ANNO   DNI • M • CCC • V IND 

IIIJ • MES • APL • DIE • SX • VI • PONTIFICATVS • DNI 

CLEMENTIS • PP • V - ANNO • EIVS • PMO • EXECVTOES 

ANTKEE  MADII  lOHfs   lODANI  FECEEVT   FIERI hoc 

CAPÄNILE. P. AIABIPOR DEP VNTOR REQESCÄT YpACE 

Questa modesta torre campanaria quadrilatera, 
di Opera saracinesca, e a «tre ordini con qiiattro 
cornicioni a triangoli laterizi, sostenuti da men- 
solette di pietra. IJn'edicoletta niar-morea con arco 
tondo sta all' angolo nord-est, e con una colon- 
nina Spirale, essendo caduta l'altra. Un'altra edi- 
cola piü grande, ma in peperino, dipinta da mo- 
derna e profana mano, ha rarco ogivale e male 

di tutelare gli hiteressi del paese ; ehe vide celebrarvi i pon- 
tefiei Paolo III e Clemente VIII, meriterebbe davvero un 
restauro conveuiente, e tanfco piii ehe e la 3oIa chiesa del 
luogo ehe rimanga disadorna e fatiscente. 
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disegnafco ». II card. Micara, vescovo tli Frascati, 
voleva dar mano ai lavori di isolamento e di 
restauro di qiiesta Opera architettonica ; ma per 
l'avvenuta sua morte, il monamento e aadato 
sempre piü deteriorando (1). 

Hitrovaudoci ora nella piazza s. Rocco, nel 
pnnto dove era Tantica porta della Cittä si veue 
al presente un parapetto balaustrato ehe domina 
il borgo sottostante, e lascia godere una bella 
veduta. 

Se da qiü scendiarao per il breve tratto di via 
ehe e a destra, si raggiimge subito rpiel magni- 
fico passeggio pensile ehe e la 

VIA REGINA MARGHERITA, una delle attrattive 
piü belle della Cittä. Nello specchio centrale 
del niuro, coronato dai balanstrini, si legge la 
segiiente epigrafe dettata dal eh. P. A. Angelini, 
alla quäle si credette poi di aggiungere le due ul- 
time linee ; 

(1) Alcuoe memorie manoseritte läsciate dal Card. Ludovico 
Micara ei tanno coaoscere ehe una delle prlme campane, fusa 
da Giovauni Pisano, fu benedetta da Boiiifacio VIII nel 1294, 
e clie il mede^imo sacro bronzo veniva rifuso da limocenzo 
Casiui, a' tempi di Clemente XI, 

E pure, desiderio dell'attuale civica rappresentanza d'isolare 
completameilte il campaDile dalle casipole ehe gli si addos- 
sano, deturpandolo; ed anche Tillustro architetto della Basilica 
Vaticaiiiv, comm. Andrea Busiri, prendendo a cuore la eon- 
aervazione di questo nostro monumento medioevale, sembra 
vblerai interessare della sorte di esgo, col sollecitare una 
provvida disposizione dal K. Ministero della Pubblica Istm- 
zione. 
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S.   P,   Q.   T. 

IL   NVOVO   RINFIANCAMESTO DI   MVRA 

RIZZATE  SOPBA   I   RVDERI   DELTA   VILLA  DI   LVCVLLO 

TOLSE ALLO SQVALLORE L'ESTRESIO LE^IGO DKLLA CITTÄ 

E LE   CREBBE   SANIPÄ   E   BELLEZZÄ 

A.   MDCCCLXXYIX 

XII   DEL   REGNO  DI 

VMBEBTO  I 

II tratto di via ehe da quest& punto continua 
a discendere, conduce al borgo delia Cittä ed 
alla stazione della ferrovia ; noi risaliremo, in- 
vece, la naova via amenissima verso 1' angolo 
ehe forma lä do\e prima sorgeva xina delle torri 
aiigolari dell'aiitica einta di Frascati. 

L'ampio e meraviglioso orizzonte ehe qui si 
ammira, costituisce uno de' punti di vedtita de' 
piü splendidi di questi dintorni. La prima idea 
di trasformare l"intero giro delle vecchie mura 
della cittä in una grande via peiisile sorse al 
valorüso architetto Valadier, ehe ai principi del 
XIX secolo frequentava Frascati a scopo di vil- 
leggiatura; ed il progetto di quel celebre artista 
incontrö ii favore del concittadino card. Ludo- 
vioo Micara. Perö. soltanto nel 1856, eome al • 
trovG fu notato, si pose mano a tale adattamento 
della cinta, nel sno tratto occidentale, per ve- 
dersi poi eompinto ne' lati di levante e tramon- 
tana. Nell'esecuzione di questi ultimi lavorj 
pote ben constatarsi ehe il ripiano su cui sorgono 
il centro piü antico ed il moderno della cittä, era 
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sosteniifco da robustissime   costruzioni   repubbli- 
cane, con qualohe rinfiancamento de' prirai tenipi 
imperiali; e sn di esse,   oltre cbe le   mura   ca- 
stellane^ si addoasavano i resti  di   un fortilizio 
döl secolo XIV. 

Continuando a percorrere   qnesto   bei   passeg- 
gio, si giunge alia 

* 
* * 

PIAZZA DEL MERCATO, denominata giä S'pinetta, 
dal nome di un'antica famiglia assunto anche 
da una cQntrada del territorio e da una delle 
porte del paese rimasta aperta, presso 1' antico 
Forno Carocci, fin verso la metä del secolo 
XVIII. Nella casa Belli, ehe e a destra di cbi 
entra nella piazza, e situato il piccolo orato- 
rio della "Madonna della neve. SuU' ingresso, 
semplicissiino si legge B. MARIAE AD NI- 
VES : r immagine ehe vi e esposta, ritoccata, 
or non e molto, dal prof. Giovanni Gagliar- 
di, si trovava giä da remota epoca in una nic- 
chia delle mura della cittä, nel tratto tra la 
Porta s. ßocco ed il civico ospedale (1). Nella 
piazza abbastanza vasta e nella contigua via 
Paola ha Inogo il mercato giornaliero deile or- 
taglie, delle frutta, del pesce e di ogni altro ge- 

(1) Neil'anno 1788, al posto della detta edicola fii co3truita 
una chiesiiola, ia quäle, per essersi resa inadatta al culto, 
fu abbandonata; ed i auoi patroni (famiorlia Belli) nel 1859 
trasportarono il i^uadrp delltv Vergine qel niodeato oratdrio 
attuaje, 
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nere alimentare e prodotto delle piccole iudtistrie 

chesia destinato alla piibblica veudita: lo spazio 

ooperto da. tettoia, la fönte, con tre getti di 

acqua, e numerose botteghe rendano assai co- 

modo e frequentatissimo qiiesto luogo. Oltrepas- 

sata la casa Carocci, stava anticamente la rinomata 

osteria, detta della Pergola^ ove nel 1849 soleva 

sofFermarsi Angelo Brunetti, racclamatopopolano 

di Roma, conosciuto sotto il nome di Ciceruac- 

chio. Poco piü oltre vedevansi, fino a poco tempo 

fa, una fontana ed un lavatoio (1) nel cni muro 

esterno era infissa un'iscrizione ricordante alcune 

opere di pubblica iitilitä fatte eseguire da Paolo V 

a vantaggio del ComiTne. Qnesta epigrafe si e 

ora posta all" imbocco della via Paola nel muro 

del Seminario. Eccone le parole: 

PAVLI    T   BVBGHESII    KOMANI   PONT.   MAX.   IVSSV 
VIAM HANG   PATLAM  AD   S.   PETfil   AEDEM 

ALTEBAM   BVSaHESIAM   AD   S.   FLAVTAE   MONASTERIYM 

PRO 
SALVBBIOEr   C1VITATI8   AMPLIATIOHE 

STEAVIT 
LAVACRVM   PVBLICVSL  ET  AMPLISSrMVJI 

EXl EVXIT 
CR'ITAS   TVSOVLANA 
AXNO DOMISI MDCX 

BERNARDISO  CEE8CENTI0  t piojtiBus 
8EPT1M10   JIOEELLO   ET     <       „,^^•„„„ ) BESIDENTIBVS 
ASCANIO   MAHIANOCHIO      ( 

Lnngo la snddetta via  Paola, fino al 1902, si 

poteva osservare urt ben conservato tratto delle 

(1) Un nuovo  lavatoio  conveiiientissimo e stato costruito 
di recente nella coutigua via di ilonte Porzio. 
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mura con le qnali Paolo III rese piü ampia la 
ristretta cinta dell' epoca di Pio II. 

E qiii ha termine la visita al quartiere piü 
anticOj dove attorno alla Chiesa, alla rocca ed 
aUa residenza del Comimej si veniva svolgendo 
la vita di Frascafci. 

La zozia alta. — Dalla via Paola passiamo 
nella via Princijje Umherto, senza rientrare nella 
piazza V. E.. 

A metä^ circa, di questa strada s' incontra a 
destra la piccola piazza Garibaldi, giä delle Mo- 
iia,che. 

LA CHIESA E L'EX, MONASTERO DI S. FLäVIA DO- 

MiTiLLA vi formano uu gran corpo di fabbrica. Tar- 
quinia Battaglini, vedova del capitano Cremona, 
con testamento del 1606 norninava proprio erede 
« un monastero da fondarsi erigersi e costruirsi »; 
e con questo asse ereditario si pose mano nel 
1611 alla costruzione del vasto fabbricato, ehe si 
vide compiuto nel 1641 (1). La ragione per cui 
1' istituto monastico fu intitolato a s. Flavia 
Bomitilla, deve forse cercarsi nel fatto ehe la 
detta   nobil   dama   cristianaj   appartenendo alla 

(1) Del lungo tempo oceorso per condurre a termine la 
fabbrica fu cagione la soverchia 3ua grandezza, in proporzione 
della äoiiima raccolta dall'ereditä Battaglini. II card. Cesare 
Baronio donö del proprio una parte dell' area fabbrieabile ; il 
Comune contribui con larghi e ripetuti assegni di fondi, e la 
principessa di ßossano, domia Olirapia Aldobrandini, offriva 
1' acqua potabile della sua villa al nascsnte monastero. 
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imperial famiglia dei Flavii, avrebbe dimorato 
nel luogo ove fu eretta la casa religiosa, in cui 
si crede da alcuni arclieologi ehe sorgesse ne' 
tempi romani il palazzo signorile della villa, pur 
denominata Domizianea. 

Dopo im secolo dalla sua fondazione, fu per 
rovinare F intera copertura dell' edificio ; e- le 
importanti riparazioni furono dirette dal celebre 
architetto Luigi Vanvitelli ehe stava inalzando 
in que' giorni il palazzo della Kufinella. 

Nel vestiboio del monastero'^e murata una epi- 
grafe in memoria di una visita fatta alle religiöse 
Agostiniane nel 1804 da Pio YII e Carlo Ema- 
nuele IV, Nella seconda stanza del Parlatorio si 
vedono altre dne iscrizioni; quella marmorea si 
riferisce alle sovvenzioni largbissime di danaro 
fatte al monastero dal card. d' York ; 1' altra in 
legno, aottoposta ad nn quadretto ad olio con il 
ritratto del suddetto porporato, esprime la grati- 
tudine delle religiöse verso quel generoso perso- 
naggio ehe elargi anche scudi 2000 perche fosse 
acquistato il ferro da farne catene per afforza- 
mento della casa molto scossa dai terremoti (1). 

II monastero, soggetto allaleggedisoppressionej 
non accoglie piü ora le monaehe ehe vi professa- 
Tano la regola di s. Agostino,  le quali si sono  al- 

(1) Non pnö immaorinarsi, da quell'epoca ad oggi, e cioe 
nello spazio di poco piu di uii socolo, qiiariti altri imbraca- 
menti con robuste sbarre di terro abbian dovufco praticarsi 
ali'edificio, ouije impediriie H ü.ia roviua. 
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lontanate   da   Frascati,   rilasciando il locale   al 
Deraanio ehe giä lo ha retroceduto al Comiine, 
da cui se ne fa uso a scopi educativi. 

L' annessa chiesetta,   restanrata   di   recente   a 
spese dei pii signori Lugari, ha tre cappelle: la 
priucipale e dedicata a s. Chiara da Montefalco; 
a s. Tommaso da Cantorbery  la  destra, ed a s. 
Francesco di Sales la sinistra. Le rispettive tele 
non mancano di qualche pregio. 

* 

Continuando a dirigerci per la via Principe 
Umberto, notiamo a sinistra il cancello della 

VfLLETTA giä PATEIZI, la qnale fu costruita ai 
primi del secolo XVIII da Laerzio Cherubini, 
uditore di mous. Flavio Biondi maggiordomo 
pontificio a' tempi di Paolo V non, ehe governatore 
di Frasoati. Dal suo primo signore la piccola 
villa passü successivamente al principe Yaini, 
alla famiglia Lante, ai Boncompagni, a don 
Michelangelo Caetani duca di Serraoneta, ed al 
marchese Michele Patrizi ehe nel 1900 l'alienava 
a favore del Comune. II quäle, nel palazzetto ed 
in altro fabbricato accessorio, opportunamente 
ridotti, ha or sistemate con decoro e con gra- 
dimento dell' igiene, le scuole elementari ma- 
schili (1). 

(1) 11 iiuovo edificio scolastioo, alla sigtemazioue del quäle 
contribui il itinistero dolla PubbUca Istrazioue, fu inaugurato 
eon soleunitä nello stesso ^oruo, 17 novembruI901, in cui ai 
feste^fpava in Cittä il beu riu3cito impiauto della illumina- 
zione elettrica. Dopo la benedizione del locale  impai'tita  da 



„ 230 - 

II duca di Sermoneta, il piü illustre dei proprie- 
tär! del luogo, fu personaggio dl molto spirito 
d' italianitä,   nomo erudito  e  Dantologo di bella 
fama (1). 

* 
* * 

La via Principe Umberto termina nella via 
Accoramhoni, in fondo alla qiiale e posta la 

CASA   DELLE   SUOHE   DT   S.   CARLD   DI   NASCY,    giä 

villettta Accoramboni, Armandovar Del Eios,  e 
Cardinal Di Pietro.   A   destra   del   fabbricatino 

mons, Francesco Glacci vescovo auffragaueo, ebbe luojjo altra 
cerimonia inaugurale con 1'interveiito detle autoritäcittadi- 
ne, del sindaco di Roma, principe don Proapero Colonnä, e dt 
altre rasfguardövoli persone di Praseabi e di fuori. Tutti rima- 
sero sodisfatti deirassetto delle miove scuole civiche, e cosi 
pure Poiiorevole Orlando, Ministro della Pubblica Istruzione. 
il quäle le visitava nel lüOi. 

(1) Don Michelangelo Caetani, duca di Sermoneta, principe 
di Toano, ecc, discendente da una dille piTi antiche e celebri 
faiuiglie italiane (la quäle dette i pontefici Gelasio II, 1118-'lll, 
e Boniiacio VIII, 1294-1303_), nacque in Eoina, ai 20 di marzo 
del ISOt, e vi mori il 12 dic^mbre del 1882, 

Nella sua tarda eta. il nobile e dotto signore soggioruö spesse 
volte e con diletto, nella lieta e trauquilla villetba di Fra- 
ae&ti, ospitandovi talvolta amici cospicui. Nol portichetto ed 
in altre parti della casa aveva fatto diaegnare e scolpire 
parecchi nomi di antichi filosofi e poeti greci, con qualche 
iscriziooe in idioma elleuico : non vi mancavano aleuni busti 
di uomini grandi dell'antichitä. L'illustre uomo ebbe la pi'e- 
sidenza della G-iunta provvisoria di Governo costituitasi in 
Roma, elttrate ehe vi f urono il 20 settembre le niilizie italia- 
ne; e recö a Vittorio Emanuele II, in Firenze, il plebiscito 
dei Romani: fu anche deputato al Parlamento Nazionale, 
senatore del Regno e Collare dell'Annunziata. 
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centrale si trova 1' infermeria per la sezione 
femminile deirospedale tusculano (1). A sinistra, 
con disegno dell' ing. Salvatore Lenti, ed a cura 
della casa generalizia della suddetta Congrega- 
zione religiosa, e sorto all'aurora del XX secoio un 
vasto e confortevote edificio, ehe, arriso da visuali 
magnificlie e cinto d' intorno da orti e giardini, e 
molto frequentato come casa di convalescenza e 
pensionario per persone agiate. In una parte di 
questo fabbricato hanno il loro ricovero, per conto 
della Congregazione di caritä, le vecohie povere 
del paese; ed ancbe ai vecchi e mendici viene pre- 
stata assistenza dalle medesime Suore qui presso. 

-^    ^ 
Risalendo orafino all'incontro della via Prin- 

cipe Umberto, si profitti del passaggio coperto, 
detto arco di Spada, il quäle ci condurrä alla 
piazzetta ehe, con lo stesso nome, ricorda la nobile 
famiglia ehe vi possedette un graziöse villino ed 
alcuni fabbricati. Vi e al presente 

L'IsTiTüTo DEL s. CuoBE. La piccola Villa, giä 
dei signori Spada, era ritennta in enfiteuai dal 
comm. Visconti, allorquando, per soUecitazioni 
fatte a Pio IX dal card. Cagiano De Äzevedo, 
vescovo  tusculano,   ottenutasi  la rescissione del 

(1) II modesto ospedäle femminile ha avuto recenti amplia- 
menti a spese della Coiigi-egazione delle Suore di s. Cai-lo, di 
Nancy, le quali usano erogare A profitto de' povori parte dei 
guad^ni cUe loro sia dato di realizzare eol ricevere conva- 
leäcenti e pensionanti nella casa-aibergo di loro proprietä. 
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contratto, fu acquistata dagli eredi fiduciari del 
card. Mioara, allo scopo di fondarvi qualche opera 
filantropica, secondo la volontä del testatore, Tl 
luogo venne offerto alle Figlie del s. Cuore, le quali 
non tardarono ad aprirvi scuole per alunne ester- 
ne, un distiuto educandato per giovinette di fa- 
miglie di civil condizione, ed alcune pie i&titu- 
zioni. Ai 14: maggio del 1858, e nell'ottobre del 
1862, la casa religiosa s'ebbe.una visita dallo 
stesgo pontefice Pio IX. 

* * 

Dalla piazza Spada nrnove V omonima via 
lungo la quäle e situata la casa, Gtsi ^ardino, 
giä dei Conti Marescotti, dove, per munificenza 
dello steaso card. Micara, sorse ed ha florida 
vita 

L'OHFäNOTROPIO FEMMINILE MICARA. In questo 
pio istituto ricevono educazione ed istruzione buon 
Dumero di orfanelle, de' cui lavori si fa pub- 
blica esposizione in ogni anno. II prodotto della 
vendita de' vari oggetti ("articoli di biancheria, 
corredi, ricami, merletti ece. ecc), e in gran 
parte affidato alla Cassa di Risparmio postale, a 
credito delle rispettive orfane cbe sono ritenute 
neir ospizio fino ai 18 anni compiuti. Non lasce- 
remo questo fatbricato, senza ricordare cbe in 
una sala del primo piano adattata a teatrino, nel 
primo quarto del secolo XIX, Vincenzo Monti, 
ospite dei signori Mar&scotti, assistette ad una 
recitadi quella celebre sua tragedia, VÄristodemo, 
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clie tanto entusiasmava il pubbllco intellettuale 
d' Italia. Nello stesso ediiicio, ove trovasi anche 
r Educandato delle Figlie della Caritä, venne 
eretto posteriormente l'ampio 

AsiLO INFANTILE TUSCOLäNO, il quäle ha il 
vanto di essere classificato tra i migliori della 
provinoia di Roma. Venne inaugurato nel de- 
cembre deiranno 1878, ed alla sua fondazione e 
prosperitä ponevatm grande impegno il cav. Gio- 
vanni lanari. Ora, da alcuni anni, il busto 
marmoreo del benemerito cittadino, con sofcto- 
posta epigrafe, risalta nella parete del salone, a 
sinistra di chi entra. Vha, dirimpetto, una pre- 
gevole tela di Pietro Gagliardi, nella quale e 
raffigurata s. Chiara da Montefalco. 

* 

Poco oltre qiiesto fabbricato, la via Spada 
immette nella via di Villa Borghese ehe va ad 
aver termine in un piazzaletto dove si eleva uno 
degii ingressi della villa giä Borghese e della Mon- 
dragone, fatto costruire nel 1854 dal principe don 
Marcantonio Borghese. E beirornamento di que- 
sto sito il maestoso cancello ehe da adito alle 
ville Lancellotti e Eufinella, eretto dalla mnni- 
ficenza della nobile famiglia Lancellotti con 
architettura del cav. Federico Pistrucci: l'artistica 
opera ed il sno prossimo fabbricato, sorsero, a de- 
coro di Frascati, lä dove un immondezzaio pnb- 
blico rendeva per lo innauzi assai sudicio il luogo. 
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Eetrocedendo alquantO per la via di vllla Bor- 
ghese, si trova a sinistra la via Cai'our, giä del 
Corso, al cui principio sta il piccolo oratorio 
dedicato a s. Filippo Neri, oon ricreatorio festivo 
per giovinetti. La lunga e diritta via Cavour at- 
traversa 1'intero quartiere alto della cifctä (1). La 
piazza Annibal Caro ehe s' ineontra poco oltre la 
metä dei suo percorso, fa vedere una modesta 
fönte, costruita nel 1847, a ciira del Comune, per 

(1) Lungo la via CiiTour si stacca la ola 0/i!iü/n«i (dal nome 
della famiglia presso cui aveväno luogo quelle famose rin- 
umni e festini della villeggiante colonia Eoiaaua, del secolo 
X\ III avanzato, ricordatici pii'i recöntemeiite dal Carletta) 
ehe, traversata la via deJh Fratte, termina nalPaltra di x. 
4ngeio. Nella casa sL'giiata con il civico numero 62. di proprieta 
dei sjgg. De Nicola, nel muro del terzo braccio della scala 
e infissa uiia epigrafe in cui mona. Filippo De Nicola ha ri- 
cordatq Ic dimore qui fatte da Leone XIII, allorclie,giovane 
SAcerdote, vi giungeva ospite gradito dei Sigg. Kappini, cui 
iii quel tempo apparteneva il  fabbricato: 

LEOSI   SHI   P,  M. 

VIGESIMVUTEHTIVM   POtiTIFJCATVS 

KT   IVBII.Et   ANNVM 

MODO   FEF.ICITKR  EXHLENTI 

, QVOD   HAS   .iEDKS 

JAM F-UHLIAT; KAPPIMIAE 

NOSPES ACCEPTISSIMVS 

IVXIOK PLVRIES IXCOLVIT 

PU:LIPPVS BE SICOLA 

CANONICVS I,1I!EKIANVS 

POSTIFICIAE DOMYS äNTISTES 

ACCEPTOHVM  BESEFICIORVM   MEMOR 

UEMOBIAM   POSVIT 
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comoditä degli abitanti tli questa parte di Fra- 
scati. Sulla stessa piazza da altro piccolo largo in 
cui si mostra con prospetto disadorno la 

CHIESA DELLä MADONNA, DELLE VSCUOLE PIE. 

II tempietto, sorto nel 1632, e ad una sola na- 
vata con cinque cappelle, e piacevole si offre, 
nella sua pnr modesta decorazionej in seguito al 
moderno restaiiro praticatovi a ciira del P. An- 
gelini, scolopio. NuUa di singolare presentano 
le prime due cappelle piü vicine all'ingresso. Nella 
seconda, a sin,istra di chi procede innanzi, v' ha 
iina buona tela in cui e effigiato s. Giuseppe 
Calasanzio, e due religiosi (venerabili Giicerio 
Landriani e Gaspare Dragonetti), in atto di mo- 
strare ai Frascatani 11 quadretto della sua Madonna; 
negli ovali son coloriti, da una parte, il Calasanzio 
ehe riceve da Urbano VIII il Breve deH'erezioiie 
canonica della confraternita della Madre di Dio 
delle Scuole Pie; dall'altra, lo stesso istitutore 
ehe compie la vestizione di alcuni ascritti al suo 
pio sodalizio {1). La cappella di contro, dedicata 
a s. Anna, lascia osservare un dipinto ad olio, 
non ispregevole, dei primi del XVII secolo, dono 
di Anna Papi di Marino. Nel centro dell' abside, 
sporge suir altare 1' edicola con 1' immagine della 
Vergine, giä appartenuta al Calasanzio (2): nella 

(1) Lo atatatf) della Confraternita, scritto di propria mano 
dal Calasanzio, si eonaerva nel forziere ehe, in forma di ta- 
bernaeolo, e disposto nel mezzo doiraltara del sauto, 

("2* Questa effigie era in origine posseduta dalla nobüa 
casa  D'Alteraps   da cui fu   cednta   alla famiglia Bovarelli, 
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lundtta, e di bell'effetto la pittura a tempra ese- 
guita nel 1885 da Giovanni Gagliardi sopra car- 
toni di suo zio Pietro Gagliardi: vi e ritratta la 
processione ehe ebbe luogo in occasione del primo 
trasporto in Frascati di quella effigie della Ma- 
donna. Perö, per rappresentare questo soggetto si 
dovette cancellare la Caduta degli angeli, del Pozzi, 
del qnale grande maestro resta nel centro della 
volta soltanto 1' Ässunta. Ke' giorni festivi ed in 
altre speciali ricorrenze la cliiesa e ufficiata dal- 
1' Ärciconfraternita delle Sciiole Pie. 

* 

Continnando a percorrere 1' ultimo tratto della 
via Cavour, si giunge alla piazza del Sepolcro 
di LueuUo, cosi chiamata per trovarsi quivi il 
rudere di un mausoleo, oreduto   volgarmente il 

SEPOLCEO DI LucuLLO, cioe del celebre personag- 
gio romano vissuto in suUa fine della Eepubblica. 

romana, ehe, a sua volta, in seguito a certo avvenimento 
straordinario occorsoio, ne fece dono al Padre Giuseppe Ca- 
lasanzio, giä venufco in ±'ama di santibä in Eoma. II Gala- 
sanzio, per desiderio di Paolo V e del uostro Comune, si rocö 
in Frascati il 17 settembre del 1617, rocando seco la sacra 
imagiuB, festo^amento inconbrata fiiori di cittä (al cancello 
di villa Sora) dal Clero, Magistrato, cittadinanza G signori 
villeggiaiiti. 11 Calasanzio, iusegnaudo a i'anciulli, e tenpndo 
semj)r6 esposta alla pnbblica veneraziojie la sua Madonna, 
dopo aver l'atto brevi dimore nelle case di Messer Gregorio 
Gregna, del capitan Creraona e dei sigg. Parenti, si stabili 
def.nitivamonte nella casa Eosolini, presso la quäle eresse 
prima un piccolo oratorio, e poi Todierna ekiesa, di piu mo- 
deate proporzioni, in origine, t'-he non sia al presente. 
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Si sa ehe a Lieiiiio Lucullo, signore di una 
solltuosissima villa Tusculana, fu decretato, in 
morte, come agli antiehi re ed a Silla, 1' onore 
de]la pubblica sepoltura in Campo Marzio; ma 
e anehe certo clie, a cura del fratello, egli s'ebbe 
nn superbo monumento sepolcrale nell' immenso 
podere di Tuscolo, « magnificentissimum Tusculi 
sepulcrum ». Per qiianto 1' attuale avanzo di se- 
polcro si voglia immaginare rivestito di marmi 
ed adomo di pregevoli opere di scultura (1), nou 
ci sembra ehe e3so potease costituire la tomba 
magnificentissima, come potevano infcenderla i 
grandi Eomanij di quell' uomo favolosamente 
ricco, fastoso, e benemerito di Boma; e tanto 
piü cbej anche prescindendo da altre eonsidera- 
zioni, distinti archeologi lo ritengono per un 
resto di costruzione della prima etä imperiale (2). 

II rudero ehe rimane in piedi nel piazzaletto, 
e di forma rotonda, del  diametro   di   45   piedi, 

ill L'antore del codice M. S. (Antiehitä del Tiiacolo del 
P. Domanico Cappuc;cmo da Frascatil esistente nella biblio- 
teca dol Seminario Veäcovile, al foglio 146, ci assicura ehe fino 
all'esordiredeUeeoloXVrisi era vi^fco = qiiel sepolcro ahhellito 
et adomo di colonne e statm dl m'j.rnilßal e belllx^iml i:hepoi fu- 
rono leoafi dal Slgnori Prlncipl romani e posti neile loro ville 
ehe iui fabhi-icarono :>. Si piio aache afjgiungere clie non po- 
c'.ii di quegli oroamenti marmorei formano la decorazione 
dii dae migliort altari della Cabtedrale di s.   Pietro. 

(2i B nosbro avviso, del eh. Prot. Toniassetti e di qualche 
altro Tuseulanologo, ehe qiiel iiiauaoleo stupcndo ehe nella, 
noatra campagna si distingue eOD il noma di Torrione di Micara 
fsituato nelPesbremo leinho deirantico fondo di Luculloi, yia 
U vero sepolcro dell 'inaigne capitaao ^d epulone romaito, 
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rivestito xli opera reticolata all' interno, ove e la 
camera sepolcrale con tre loculi per iirne : il 
masso del muro posteriore ha la grossezza di 12 
piedi. Fino a quasi tre secoli fa, l'esterno di questo 
avanzo aveva conservato la maggior parte delle 
siie marmoree decorazioni. 

Lasciato questo luogo, segiiiamo 1' erta 

* 

Via Guglielmo Massaia, giä dei Cappuccini, 
per visitare la chiesa de' detti religiosi, xicca di 
pregi artisticij lion troppo conosciiiti dalla mag- 
gior parte dei visitatori. 

II nome della- non agevole stiada ricorda il 
glorioso missionario italiano, poi cardinale, ehe 
piü volte feee estlva dimora nel Convento de' 
Padri Cappuccini, e nella sovrastante villa Rn'fi- 
nella. 

In sul principio della via, presse il muro della 
villa Lancellotti, si puö osservare la traccia del- 
l'antica strada clie da Roma saliva direttamente 
a Tuscolo. Oltrepassato un primo fabbricato di 
proprietä della principessa Lancellotti, e giä mo- 
lino Aldobrandini, lä dove la strada ascende piii 
ripidamente, vedesi a manca nna casina con ora- 
torio dedicato all' arcangelo s. Michele. Le stanze 
di si umile fabbricato fnrono un terapo il 

lÜtiro dei card. Cesare Baronio, di quelFnomo 
di grande pietä e dottrina ehe raccolto in quel suo 
Romitorio conipilava gli Ännali della Chiesa. Una 





Teduta «Frascati dagli Orti Sora (Fotografia del Sig. Moscioni). 





— 239 -^ 

iscrizione collocata nel prospetto clella piccola 
casa ricorda le dimore fattevi dali' illustre per- 
sonaggio, con le seguenti parole: 

CAESAR.   CAHD.   BAHONIVS 

AKNALIBVS   ECCLESIAE   PERTKXENUIS 

HVC   SECEDERE   SOLITVS 

LOCVM   MONVMENTO   DlGSfVM   FECIT 

Si narra ehe nel giugno del 1667 il Baronio foase 
qui colto dal forte malore ehe doveva condurlp 
presto al sepolcro; e come egli prevedendo prossima 
la sna fine, sl facesse traaporfcare frettolosamente 
ia Roma per morirvi tra i suoi confratelÜ reli- 
giös! (Padri deU'Oratorio), non sembrandogli con- 
veniente ehe nn principe della chiesa dovesse uscir 
di vita in un luogo di villeggiatura. 

Fatti ancor jwchi passi su per la salita, a'incon- 
trano, Tano aU'alfcro dirimpetto, due canceili di fer* 
ro: il destro e un adito della villa Aldobrandini, il 
siaistro da ingresso alla villa Lancellotti. 

Si pereorra il rimanente tratto faticoso della 
via Massaia, ed eecoei sull'altura ove-solitario, ed 
in iTOsizione amenissima, si posa il convento dei 
Cappnccini. 

Quando 3i Ä per giungervi, ai piedi dell'ultimo 
tratto di strada, notasi una edieola, con un s. Fe- 
iice da   Cantalice,    la   Vergine   ed il Bambino, 
dipi^iti dal Nadorp. 

* * * 
CHIESA E   COSVENTO   DEI   CAPPUCCINI.   J' 

piettoi degnissimo di essere \isitato,  e 
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a s. Francesco, e sorse nell'anno 1575, a   spese, 
principalmente, ili Pietro Contugi archiatro pon 
tificio ; quattro aniii dopo s' ebbe la sua consacra- 
zione solonne da   moxis.   Bartolomeo   De Auria, 
Sulla motlesta facciatina leggesi: 

SEDEN.   GREGOR.   XIII   PON.   MAX.   A.   IVB.   MULXXV 

L'mtemo della chiesa, ad una sola navata, rac- 
rhiiide nobili pittare. II quadro della Vergine, con 
il Barabino ed i ss. Giovanni e Rocco, situato nella 
cappella a destra di chi entra, e opera di pen- 
nello di (ünlio Romano. II buato marraoreo, scol- 
j)ito dall'Aureli, e la sottoposta iscrizione, nella 
l)arete destra dell'altare,sono i\ rioordo- funereo 
del P. Giacinto da Troina, enidito segretario del 
card. Massaia. II quadro dell' opposta cappella 
rappresenta il Patriaroa di Assisi ehe, rapito in 
estasi sui boacosi recessi del monte Alverno, rice- 
ve le sacre stimmate: il bei dipinto non e del Brilli, 
come comunemente si e creduto, ma del Muziano. 
In questa cappella si ammira la stnpenda statua del 
rard. Giiglielmo Massaia, uno dei capolavori del- 
l'Auveli, al quale valoroso artista pur si deve 
il gruppetto in bronzo del basamento, dove e raf- 
iigurato il graude apostolo della fede e della civil- 
tä. in atto di evangelizzare g!i Etiopi. L'epigrafe 
relativa ehe copre la di lui tomba, a pie del mo- 

umento, fu dettata dal eh. P. A. Angelini. II 
'imingo Paolo Brilli aveva eseguite in questa 

•^lla aicune pitture ehe vennero caiicellate piü 

•nsieme coa le decorazionj in pro onde era 



— 241 — 

omato in altre parti il santuario. Nelle pareti 
della navata spiccano maestosi i qnattro Evan- 
geliati, del Pomarancio, sotto ognun de' quali sono 
iiltri piccoli affreschi alquanto deteriorati, mu 
as-sai pregevoli, del medeeimo aufcore. 

Mirabile h la tela dell' altare maggiore, nella 
quäle il Muziano colori un Gesa agonizzante 
suUa croce, ai cui piedi sono prostrati s. Francesco 
d'Assisi e s. Antonio da Padova. 

Si possono anche osservare nella chiesa le im- 
magini dei santi Fedele da Sigmaringa e Sera- . 
fino da Monte Granaro, dipinte da Pier Leone 
Gliezzi. Nella sagrestia si custodisce im piccolo 
quadro in cui 6 ritratto un Giudizio Universale, 
ehe si ritiene del Tintoretto: qui era pure tma 
crocetta di ebano, sulla quäle Guido Reni aveva 
tratteggiato leggiadramente un Gesü moribondo: 
prezioso ciraelio, ch'e ora altrove conservato (1). 

II Convento, r.no de' piü cimfortevoli della 
provincia francescana di Eouia, s' inaiza sopra 
gii avanzi di im' antica vilia romana anonima, 
tra orti, giardini e boschetti deliziosi. II Co- 
mune, avendo deliberato nel 1571 di avere in 
Frascati un monasterio rfei cappuccini, due anni 
dopo inviava alcuni suoi rappresentanti (Commis- 

ilt Le pregevoli pitture della chiesa dei Cappuccini ci 
faoQO e«primere il voto clio si queste come le altre artisti- 
che bellezzo della nostra citti vengauo gelosamente e rigoros«- 
meute eiutodite, onde eviUr loro, inassime in circoatanza di 
addot)bamenti per solennita religiöse, dauni irreparabili da 
parte di chi nou sa apprezzaroo il valore. 

U 
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sario e Massari della cittä) a farne domanda ver- 

bale al Capitolo Provinciale deirOrdine, ehe era 
adunato in Palestrina. Ottenuto il consenso, si pose 
mano alla costruzione del fabbricato, con danaro 
del giä detto Pietro Contugi; ma non senza aiicbe 
l'efficace contribuzione di Gregorio XIII e della 
cittä di Frascati. Si mostrarono in seguito munifi' 
centi verao questo laogo, il card. d'York, Anna Ma- 
ria di Savoia duchessa del Chiablese, il card. Mi- 
cara, ed i signori di Casa Borgbese-Aldobrandini. 
L'edificio, tuttocbe ritragga l'umile aspetto delle 
analoghe case francescane, non manca di pulizia 
ne di una certa gioconditä. Nel pianterreno, dove 
ö r immancabile   cbiostruccio con   sua   cistema 
nel centro, vi ha nn corridoio nel quäle si osser- 
vano affrescbi del secolo XVII, in istato di no- 
tevole deterioramento. Nel piano superiore, due 
meschine stanze ed un piccolo tratto di andito for- 
marono Tappartamento abitato piü volte dal card. 
Massaia. di ciii si conservano parecchie  meraorie. 
Nella gradita quiete di qnesto luogo, dove desi- 
derö di avere Tultimo sno riposo, l'apostolo  dei 
Galla dettö gran parte de' snoi ammirati volumi 
c / Miej   Treniacinque   Anni   di   Missione   nel- 

VAlta Ktiopia ». 
II terremoto del 19 higlio 1S99 danneggiava il 

fabbricato a segno, ehe piü non sarebbe stato 
abitabile, se non vi si fossero praticate le grandi 
riparazioni ehe diedero occasione ad un sno amplia- 
mento, ed al restauro della nitidachiesetta. Entro 
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il recinto claustrale non manca la tradizionale 
selvetta, con spazi di terreno coltivati a fiori e ad 
rtaggi, e de' viali ehe dänno in prospettive ve- 

laraente süperbe. 
0 

II Borgo. — Come vi fu certezza ehe nn 
nuovo fcratto di ferrovia avrebbs fatto ginngero 
1 convogli a pie' dell' abitato ed abbandonare 
r antica e disadatta stazione ferroviaria, furono 
tosto eseguiti grandi sterrameuti; e si siatema- 
rono strade, piazze, viali e cosfcruzioni edilizie 
allo scopo di porre la cittä in armnnia con la 
uuova vita ehe, in segnito al braraato avveni- 
mento, avrebbe incontrata anche nel suo lembo in- 
feriore. Ed il complesso delle varie opere Sorte, 
come per incanto, tra il 1882 ed il 1886, trasfor- 
mava addirittura il 

BoRQO s. Eocco. Vi si accede tanto dal 
|)iazzale della ferrovia, per la via Mamiani, 
'laanto da tutte le altre strade e gradinate ehe 
dalla parte alta di Frascati dechinano giü alla 
falda del colle. 

Due strade parallele, con alenne trasversali, per- 
corrono la lunghezza del borgo, dove giä dal VI- 
IX secolo pareechie abitazioni de' piü antichi 
agrieoltori frascat^nsi aggruppavansi intomo al 
santnario di s. Sebastiano martire in Frascafa. La 
piu spaziosa e la ria Borgo s. Rocco, fiancheggiata 
da una sola linea di fabbrieati, trovandosi dal- 
1 altra parte le grandi opere mararie di sostegno 
alla strada pansile Regina Margherita: inferior- 
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menfce, e con uguale direzione, decorre l'altra via 
Lueiann Manara, giä del Sanguineto. AU'ingresso 
del borgo, e situato 

* * * 
L' OöPEDÄLE TüscoLAifO, adorno di un prospet- 

tiiio disegnato nel 1875 dal cav. lannetti. lu 
xiiia nicchia nel vestibolo, di fronte all' entrata, 
6 una figura in gesso del Salvatore, cui vedonsi 
sottoposte due epigrafi. La prima vi sta a memoria 
di una visita fatta da Pio IX, il 23 maggio 1861, 
agli infermi cittadini e del presidio francese: 

DIES   XXUI   MAH   MDCCCLXI 

QVO 

PIVS   IX   POSTIFEX   MAXIMVS 

XOSOCOMIVM   HOC 

SVA   PBAESEXTIA   COHONESTAVIT 

VTROQVE   IN   CVBICVLO 

AEOROTOS   NOSTRATES   ET   GALLOS 

HVMAKIS  SOLATVS   COLLOQVllS 

FAVSTVS   EAT   IN   AEWM 

La seconda ricorda ehe l'ospizio sorse nel 1518 
per iniziativa del sodalizio del Gonfalone (l). 

(1) In veritÄ, Torigine dell'ospedale si confonde con la ere- 
zione del Sodalizio del Oonfalone ehe, sorto nel 1502, apriva 
nel 1518 uu ricovero per gli ascritti bisogiiosi ed altri mise- 
rabili. II piccolo ospizio fu ampliato nel 1733 inaieme con 
l'oratorio e Vaiinesso ciinitero. Dopo le triati condiziom 
inoontrate nel temiKi dei domini francpsi, Ü pio istituto torno 
relativamente florido per le savie lUsposizioni di Pio VII, por 
lo slancio della caritä cittadiaa e le promure del Card. Pacca 



— 245 — 

In alto, al fianco destro della porta ehe da 
iagresso alla prima corsia, si osserva il busto in 
marmo del piü insigne benefattoro del luogo, 
Card. Ludovico Micara, con relativa epigrafe 
dettata dal eh. P. Carlo Maechi. Nel lato sinistro 
sta r efRgie marmorea del pio giovane tusculano 
Michels Cortesi il quäle, ascrittosi all'Ordine di 3. 
Giovanni di Die (sotto il norae di Pra Gioac- 
chino), nel venire a morte in etä di soli 23 anni 
raccomandava alla madre di beneficare l'ospedale; 
ciö ehe generosamente fece la nobil donna An- 
tonia Ferri, come leggesi nella iserizione coUo- 

vescovo <li Frascati. Intanto, tolta dalla esclosiva ingeronza 
della suddotta Coofraternita, rammmistrazione del luogo 
continuüad cssore invigilata dauna speciale deputazione pre- 
sieduta dal card. vescovo pro femiiore, o suo vicano. Con tutto 
ciö, nel 1839 Tospedale era ancora coperto dal solo tetto, e 
capaco di poclii lotti; ed i poveri infermi dopo tre soli giorni 
di cura, 3e erano trasportabilt, venivano condotti a Boma, 
con un aDti£o enlase donato dal cardinale d'Vork. Fuallora 
ehe il card. Micara fece ricostruire 1' o.-'pedale con piü vaate 
proporzioni, e gli asaegnava univ cospicua reiidita aiinuale, 
mostrando anche il deeitdeno ehe l'assistonza degU iofenni 
fo;43e affidata ai religioai, detti Fate bene fratelli.Con ulteriori 
laaciti di cittadiiii genero&i e le larghe sovvenzioni d'indole 
coutinuativa Offerte dal Comune, ramile ricettodi i)ellegrini 
e d'indigenti (dei primordi del XVI secolo) e ora uu eon- 
fortevole cspedale. Giustizia vuole ehe non si taccia la 
partfl avuta da qiiei religiosi nella felice trasformazione edi- 
lizia del älantropico istituto ehe essi amministrano (aotto la 
vigilanza della Kesria Prefettura di Roina^ in forza di conven- 
ziono stipolata il 1 Itiglio 1H6Ü tra il cardinal Pentini, erede 
fiduciario del card. Micara, il cardinal Clarelli, vedcovo di 
Frascati, prei^idente delta commissinne deirOapedale ed il 
P. Alfieri, superiore generale de' Fate bene-fratelli. 
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cata sotto il busto del defunto. Sülle tre porte 
delle infermerie vedonsi graziosi affreschi, a mezza 
fignra: il s. Giovanni di Dio ed il s. Sebastiano 
martire (dal quäle s'intitola l'ospizio) furono co- 
loriti, sonza compenso, dal cav. Pietro Gagliardi ; 
la terza effigie, rappresentante la Vergine, venne 
soltanto ritoccata dal medesimo valente pittore. 

In fondo alla seconda corsia trovasi la cappella, 
eretta nel 1862, e resa piü decorosa negli anni 1873 
e 1890 a cura del P. Ägostino Cardinali, uno de' piü 
operosi direttori ehe abbia avuto il pio istituto. 
TI Transite di s. Giuseppe cte adorna la parete 
dell'altare e nna bnona tela di Luigi Agricola. 
Oltre alle due nitide infermerie principali, per 
malati della sezione niedica e chirurgica, l'ospe- 
dale raccliiude una sala i>er cronici, altra per 
aftetti da morbi infettivi, medicheria, camera 
operatoria, con relativo armamentario, stanze ed 
apparecchi per trattamenti idroterapici,- e tutti gli 
altri accessori ehe non possono mancare in un 
consimile stabilimento sanitario. 

In altra ala dell' edificio trovasi 1' abitazione 
della famiglia ospitaliera, dove sono anche alcune 
camere per infermi e convalescenti di condizione 
agiata. 

A fianco deir ospedale, tra la via lodovko 
Mkara e la Mamtani, si nota un modesto fab- 
bricato sul cui ingresso e scritto: SALA VIT- 

TOEi. Venne costruito nel 1879 con Tasse eredi- 
tario della i)ia dama di Fraacati, Giuseppina Vit- 
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tori, ia quäle con suo testamento aveva disposto 
ehe presäo 1' ospedale degli uomini fosse edi- 
ficata una infermeria dis+inta per le malatepovere 
della cittä. Mandatasi ad effetto la volontä della 
generosa testatrice, il giorno 4 giugiio del L880 
fu inaugurato il niiovo edificio, die perö sol breve 
tempo rimase adibito ad ospedale feoiminile, 
percbe il card. CTiovanni Battista Pitra, ve- 
scovo tusculano, ordinö nel 1882 ehe le inferme 
fossoro assistite, a spese dell'Amministrazione del- 
l'ospedale maschile, nella casa delle religiöse di 
s. Carlo Nancy. E cosi la sala Vittori si vide, 
alcuni anni, desfcinata a luogo di ricovero di 
vecchi e mendici, e poi ad altri usi. Contiguo 
all' ospedale e 

* 

L'OBATORIO DEL GOSFALONE. Frascati non aveva 
ancora titolo di cittä, quando venne istituita la 
confratemita del Gonfalone nella chiesa di s. 
Maria del Vivario (20 settembre 1502). INobile 
scopo della pia congrega era quelle di soccorrere 
infermi, indigenti e detenuti, non mancando in 
seguito di fare qualche elargizione di sussidi do- 
tali a povere giovani nubili. II nuovo sodalizio 
Seppe inostrarsi cosi vantaggioso, ehe giä nel 
1518 una eletta schiera di ascritti si vide in 
grado di stabilirsi in sede propria, nel luogo 
dove ora si trova (corrispondente al posto occu- 
pato dall'antichissima chiesa frascatense di s. Se- 
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bastiano martire) (1), e di vedersi aggregato, ai 
tempi di Paolo V, a quello primario esistente in 
Koma. 

Sopra l'ingresso del modesto oratorio, sotto lo 
stemma della confraternita e de! suo protettore 
pro tempore, e scritto: SOCIETAS SSMI GONFALONIS 

ANNO üOMiNi MDs\^^; sulla porta ehe gli e al fianco 
si vede im piccolo affresco con ima scena del 
Purgatorio, allusiva aH'antico cimitero della citfcä 
quivi esistito. 

L' interno della chiesuola uon offre cose uote- 
voli, non ostante ehe sia stato restaurato ed in- 
grandito di recente. Una grande iscrizione, a 
destra di chi entra, fa memoria deirampliamento 
de 11'oratorio, delFannesso ospedale e del cimitero, 
eseguito dalla Confraternita nel 1733: 

CLKMEXTK   XII   P.  0.    M.   FELICITER  RECiN-ASTE 
EPISCOPO  PRIIJEM    TVSCVLANO   SKMPEIt   MVNIFICENTISSIMO 
AC   ANXVENTR  EMO.  ET  RMO.   I>XO.  PETKO CARD. OTTOBONO 

S.   R.  K  VICE  CAXCELLARIO 
COEMETKRIVM  OliATORIVM  SEXODOCiUVM 

ELEMOSINIS  AVXIT   RESTAVKAVIT  AMPLIAVIT 
VEN.  SOCIETAS  SSMI   GOXFALONIS 

  ANNO IWMISI MDCCXXXIIl 

(1) Questo antico santuario, come si legge nel libro pontifi- 
eaie di Leone IV e Benedetto III, era decorato del titolo basi- 
licale, giä alla met:» del IX secolo. e sorgeva nel sito dell'o- 
dienio oratorio. Alle testimonianza recate nelPaltro no^tro 
lavoro Tuscolo e Frascati, poaaiamo oi-a aggiungere ehe nella 
memorabilo visiU paatorale compiuta nell'anno 1702 per mau- 
dato di Clemente XI da mons. De Haste, l- chiaramente detto 
ehe dove ora e posto quest'oratorio si trovava nntit^amente 
la chie^a intitolata a s. Sebastiano " Ubi e»f oralorinm eral 
olim ecdesia ««6 incocailone s. Sehastiani. Memoria, qaesta, di 
im grau valore topografico locale. 
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Nel lato opposto, altra lapide fa menzione di' 
alcimi Privileg! concessi alla Confraternita da 
Leone XII. Nel centro della nnova parete cur- 
vilinea daU'alfcare, una graziosa edicola accoglie 
il quadro della Vergine. 

Änüco cimitero. Fino airanno 1865 si vedeva 
annesso all'oratorio del Gonfalone un piccolo 
camposanto, adorno di alcune file di cipressi, dove 
erano sepolti i defunti del contigiio ospedale e della 
campagna, e dove si adutiavano tutti gli avanzi 
delle comuni tombe della Cattedrale. Negli an- 
diti e lungo i brevi vialetti di questo cimitero, 
una grande quantitä di teschi e di ossami stava di- 
sposta a spalliera. (1) Lo sguardo de' visitatori 
era in un modo speciale attirato dalla cappella 
cimiteriale, le cui pareti, l'altare, gli arredi, ecc, 
mostravansi ingegnosamente ricoperti^ ed adorni 
a disegno, con le varie osss^degli sclieletri uma- 
ni. Autore pazientissimo della lugubre decorazione 

(1) Nell'OtUvario dei Morti il popolo, massüne alla aera, 
usava frequentare piamento queato luogo, pregando ti-a quel 
labirinto di teachi (le coccette) e di ossami, illuminati da fiac- 
cole. A cura della Confiaternita del Gonfalone vi si tencva 
la eos'i detta Bapprescntazione, consiatente in nn gnippo di 
Statue in cera, vestite e disposte in mamera da ritrarre un 
qualche fatto biblico. 
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fii   tal   Carlo   Antonio   Pizzera,   il   cui nöme Ä 
consegnato  in una epigrafe raurata nei funereo 

luogo.  (1) 
DaU'oratorio del Gonfalone, per la npida na 

della Croce Bianca, si scende alla 
* * * 

CHIESä DE' SS. FRANCESCO E BONAVENTURA, edi- 
ficata tra il 1009 - '14 sopra una cosfcruzione 
di opera reticolata le ciü traccej molto evidenti 
per lo innanzi nel lato di ponente, sono ora 
scomparse in aeguito al restauro deiredificio com- 
piutosi di recente {'2). Neil' attico del meschiiio 

prospetto si legge: 
AVE   VIRGO   SINE   PECCATO   ORIGINALI CONCEPTA 

Sopra la oimasa della porta e una lapide con 
il nome del fondatore. ehe fu il card. Alessandrö 
Peretii di Moltalto, nepote di Sisto "V: 

ALEXANDER CARDINALIS 

MONTALTVS 

A   FVNDASIENTIS 

(1) Ecco il curioso titoletto sepolcrale: 
CARLO ANTONIO PIZZKB4 

MOKi ir.  Ki  24 MAKZO 184(5 
DI   ASM   75   MF.SI   1   E   (IIOKSI  2Ö 

CHE   MOLTI   LAVORI 
ÜI   PHOI'KIA   JfASO 

QVI   l-AS<;iii   IS   lK)NO 
r.   LE   FIUI.IE   IMILESTI 
AL  CEMETERO   ASTICO 

l'OSERO 

(2) Questi ruderi appartenevano, forse, ad tm edifieio di 
antit'hi bagni, dai quali avrebbe preso la contrada il nome 
di liagnara. 
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L' interno, a volta reale, si e visto nobilitato 
iiel 1902 con figure ed ornati, disposti con ar- 
monia e non senza vaghezza. Lo spazio non e 

• tliviso in navate, ma ha soltanto tre ampie cap- 
pelle, oltre la prinoipale, a sinistra cli chi entra. 
L'altare maggiore, tuttochä risenta deU'arclii- 
tettura dell'epoca, non manca di nna certa ele- 
ganza, e vi si conserva 1' effigie, su tela, di Nostra 
Donna. Sopra le due porte laterali di accesso al 
coro, in due fiute nicchie, son dipinte le figure 
de' santi titolari Francesco e Bonaventura. Nelle 
pareti dal presbiterio si notano due grandiosi 
afFreschi coJoriti con raaniera Giottesca dal valo- 
roso artista francescano P. Michelangelo da Monte 
Ceho, autore delle altre figure ehe decorano la 
volta della chiesa (1): nel sinistro e rappre- 
sentata l'Apoteosi dell'ordine di s. Francesco; 
nel destro, Leone XIII ehe promulga il decreto 
di unione delle tre famiglie Francescane. 

Gli altari delle cappelle minori hanno tele 
discrete, e parte dei pavimenti 6 rivestita con an- 
tichi tasselli (rombi di palombino e portasanta) 
raccolti negli scavi di una villa romana posta 
al loco niiovo. E speciale attrattiva della chiesa 
il simulacro di Gesü ßambino, custodito nel primo 
altare a destra del principale. La piccola statua 
fu modellata in cera, intorno alla metä del XVII 

(1) Le pitture ad ornato sono state accurataniGnte esegmte 
dal ffiovane artista tusculano Arnaldo Mecozzi. 
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secolo, da donna Camilla Borghese. Negli anni 
1710 e nel 1888 la sacra effige fu derubata di 
ogni oggetto prezioso, ehe la pietä dei fedeli tomö 
sempre a rioffrirle. Si rede in questa cappelletta, 
il bei qnadro dell'Istituzione del Presepio, ese- 
guito dal P. Michelangelo da M. Celio. Monu- 
menti e lapidi sepolcrali sono nelle pareti e nel 
pavimento delle cappella, in memoria di persone 
ragguardevoli di Frascati e di fuori. Si lasciano 
notare i busti di Salvatore Ferri e della sna 
consorte Anna Antonucci, non ehe i bassorilievi 
del Volpi 6 di Pomponio Senni, magisfcrato cit- 
tadino optime de patria merito. 

Sopra gli scaffali della sagrestia stanno i boz- 
zetti delle stafcue degli apostoli ehe adornano la 
navata centrale della Basilica Lateranense. 

A sinistra del tempio e aituato il 

« * 

CoNVESTO DE' PP. FBASCESCANI, con la sua for- 
ma di quadrato, nel cui interno e il chiostro, 
ove in due cunette dei controarchi, presso l'en- 
trata della chiesa, si vedono pregevoli dipinti, ma 
molto deteriorati, di Fra Antonio da Fadova, 
ritraenti la Porzinncola e la Regola Francescana. 
II pianterreno ed il primo piano dell'edificio ser- 
bano nna serie di memorie ehe lo rendono in- 
teressante. Le principali stanze di uso comune e le 
celle dei frati hanno iscrizioni marmoree (non po- 
che fregiate di stemma gentilizio), in memoria dei 
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personaggi a di cui spese furono quelle stanze co- 
struite; e buon numero di que' nomi sono passati 
alla storia. Era un' accolta di uomini cospicui 
ehe in un giorno deirottobre del 1609, standosene 
a ricrearsi nella villa del card. Arrigoni, oggi 
villa Muti, decisero di erigere in Frascati una 
casa per i Francescani (de' quali era appunto 
protetfcore il detto porporato), convenendo ehe 
ognuno di essi avrebbe conoorso con danaro 
proprio alla costruzione di una parte del fabbri- 
cato. E cosi avvenne (1). 

AI muro del giardino del convento sono ad- 
dossate le cappellette della 1-7« Crucis erotte nel 
1735 a spese di pie persone, dopo ehe il P. Leo- 
nardo da Porto Maurizio, poi santificato, ebbe 
fatto in Frascati un corso di prediche fervorose. 
Gii originari dipinti non volgari, ma gaasti dalle 
intemperie, sono stati surrogati con quadretti di 
mattoni a colori ritraenti le identiche scene della 
passione di Cristo, 

(1) II card. di Moltalto inalzü la chiesa, la sagrestia ed il 
coro; il card. Arrigoni ereaae parte del convento; i Signori 
De Xaro, Ximenes e Vanrii fecero rispettivamente il refet- 
torio, il fuoco comone e la cucina. Altri personaggi si dct- 
tero cura di ex)9truire le celle dei frati: tra tali benefattcri 
del laogo si trova rnons. Alessandro Ludovisi poi pontefice 
con il noin6 di Gregorio XV; mona. Campori, poi cardinale, 
chiamato da Paolo V l'oracvlo della curia romana; Bartolomen 
Santacroce, nobile di Roma; Francesco De Eustici e Prospero 
lacobaccio, ca|K)rioni di Roma, Massimo ilasnimi, patrizio 
romano, ecc. II nome di Marcantouio Borghese, principe di 
Solmona e ricordato da una lapide poiita nel rocinto delPoi- 
to, dietro la chie3a. 
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Venuto il convento in proprietä del Demanio, 
questo ne faceva cessione al Comune il qimle 
consenti ehe alcuni religiosi vi restassero a 
custodire la chiesa e ad assistere 1' ospizio dei 
mendioi, colä rimasto alcuii tempo. Nell'agosto 
del 1895 il Municipio lo alienava a favore del 
principe Altieri; e per averlo questi acquistato 
neU'interesse di persone aderenti agli stessi Frau- 
cescani, i.'edificio fii da tali religiosi ingrandito, 
allo scopo di istituirvi uno studio per giovani no- 
vizi della provincia romana, ed nn lanificio. 

Discendendo per la breve via dei liiformati, 
oltrepassato il eavaicavia della strada ferrata, 
si ginnge al 

* 

SANTUARIO DI CAPOCROCE, cosi denominato dalla 
disposizione crociata ehe qui mostrano le vie; 
La nitida facciatina ha nel timpano un affresco 
ben mediocre, sotto cui si legge : 

SS.*"   VIEG.   DEI   GKSIT.   MARIAE.   MDCXIII 

per indicare ehe la chiesa, dedicata alla Vergine, 
fu eretta neH'anno iÜl.3. Decoroso ne e Tinterno, 
ad unica nave, con soffitto piano di legno e tre 
cappella: importanti restauri vi sono stäti com- 
pinti di recente, a cura della ch: me: del P. Ce- 
rino, superiore generale dei Teatini. Una can- 
cellata di ferro posta quasi sul primo limitare 
del tempietto, ne tiene chiuso Tingresso in al- 
cune ore del giorno. L'immagine di Nostra Don- 
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na con il Bambino occupa il centro  clella mar- 
morea parete dell'altare principale; e un antico 
affresco di   stile   Giottesco,   appartenuto  fin dai 
primordi del XVI secolo   alla confraternita del 
Gonfalone cte tenevalo esposto   in una   edicola 
appoggiata al muro di cinta della  vicina   villa 
Sora. Le decorazioni della grande cappella sono 
del Pozzi, ma piü volle ritoccate.  Negli   altari 
laterali nuUa v'ha di notevole, nel mentre   ehe 
al di sopra delle loro arcate si osservano buoni 
dipinti del cav. Francesco   Manno   il   quäle vi 
ha da una parte raffigurata la Nascita di Gesü, 
e laPresentazione al tempiodairaltra. Lo stesso 
autore, con   vivezza ed efficacia   proprie  dello- 
Zampieri,    colori   nel   soffitto   un   qnadro gran 
dioso rappresentante nno de' maggiori prodigi at- 
tribuiti alla Vergine di Capocroce, quelle cioe di 
aver preservato Frascati dalla temuta  presenza 
delle masnade Borboniche le quali nel 15'27 deva- 
starono tremendamente Roma ed altri luoghi a noi 
Ticini. Secondo una pia tradizione, la Madonna si 
sarebbe mostrata a quelle feroci milizie, giä arri- 
Tate ai piedi della cittä, dicendo: « Indietro fanti: 
questa terra e mia ». Tale ricordo ed altro di av- 
venimento non meno straordinario offrono occa- 
sione di feste comme^orative secolari e cinquante- 
narie, durante il periodo delle quali il quadro della 
Vergine e trasportato con solennitä alla   Catte- 
drale. 

La chiesa e tenuta in   custodia   dai   Chierici 
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Regolari Teatini, e fu costruita a spese dell'av 
vocato concistoriale, sacerdote GirolamoDe Rossi- 
Cavalletti, il cui nome e ricordato dalla seguente 
ejiigrafe, dettata dal celebre ab. Cancellieri: 

HIERONIMO   DE   BVBEIS   ROMANO 

SACRI   CONSISTORI   ADVOCATO 

OB    SINGVLAREM 

IN   DEIPARAM VIRGINEM 

AFFECTVM 

TEMPLI   HVIVS   EXTRVCTORI 

AC   MVLTIPLICEM 

IN   CLERICOS   SEGTLARES 

BENEFICENTIASI   NOTISSniO 

MARIVS   DE    RVBEIS 

FRATRI   OPTrSo    POSVIT 

ANNO    MDCXIII   S.   (1) 

* *  * 
Neirarmesso fabbricato degli stessi PP. Teatini, 

ha avuto sede per alcuni anai ristituto del Bain- 
bin Gesü, fondato dal P. Arägonesi, ove erano 
accolti un eentinaio di giovanetti corrigendi ed 
abbandonati di ogiii luogo d' Italia. Fece di- 
mora in qxiesta casa religiosa, nel secolo XVIII 
i'abate Cancellieri: nell'anno 1834 vi fu l'abate 
Roberto di Lamennais; ed in segixito, il Padre ' 
Gioacchino Ventura, i'Ab. Antonio Eosmini ed il 
Card. Alimonda. 

(l) La bella iscrizione, situata sopra l'ingresso della casa 
religiosa, ne e stata recentemente rimossa per essere collo- 
cata ueirintorno del fabbricato. 
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* * * 
Tornando iu cittä per la percorsa via dei B.i- 

formati, si nota al principio della via Luciano 
Manara, gia del Sanguiiieto, il palazzo Simonetti, 
prima dei Conti, reso lieto da un vago giardino: 
questa comotla casa fu residenza estiva di pa- 
recchi personaggi illustri. 

II muro ehe corre dirimpetto, lungo la strada, 
ricinge l'orto o viUetta Aluß, giä Pentiui, sul 
Olli iugresso in una lastra marmorea, si iegge: 
NfNFEO DI LvcvLLO. Soiio iii questo luogo alcuni 
avanzi di costruzioni reticolate absidate, e di 
altre antictitä, ritenute erroneamente della villa 
di LuciiUo ed appartenenti invece a bagni della 
villa di Caio Passieno Crispo e di Agrippina 
madre di Nerone. come altrove fu detto. 

Oltrepassato a destra il casino Guerrieri, pos- 
seduto ed abitato un tempo dal Valadier, grande 
architetto romano, il termine della strada ^ se- 
gnato dalla 

ViLLETTA SäNSONI, di cui fece acquisto nel 1901 
il sig. Costantino Cerimboli, per poi alienarla a 
favore del sig. Augusto Laballe ehe le ha dato il 
nome di Villa Marie Louise. Vi da ingresso un 
grande cancello con colonne di pietra albana sor- 
montate da leoni accovacciati. II palazzetto fron- 
teggia le aiuole di un giardino ridente: la dopjjia 
scala estema e adorna di alcune statue e di 
qualche frammento archeologico. L' intenio ha 
uua bella sala opn ^ecorazioni ii; istile dell'im- 
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pero. Nel novembre deH'aniio 17-14, Filippo Ba- 
rigioni, romano, ospitö in questo casino Giaco- 
mo Ili, pretendente d'Inghilterra, con suo figlio 
Enrico, dnca d'York, ehe fu poi il vescovo di Fra- 
scati, celebre per la sna munificenza : una epi- 
grafe posta all'esterno sopra la porta d'ingresso 
ne fa ricordo con qneste parole: 

lACOBO IIT 

MAG.  BRITAXNIAK  FRANCI.K   lllllEKNI.EQ.  &   C.  REfil 

QVOD  PER  INTBGHAM  DIEM   XXIII  NOV.  MDCCXLIV 

KNKICO DYCR EBOBACEXSI  FILIO COMITANTE 

VILLVLAM  HANC  MAIE8TAT1S   SVAE  l'RAESENTIA 

DFXORAVERIT 

PUILIPPVS BARIGIONI KOMANVS CIVIS TANTI HOSPITIS MEMUR 

GRATI ANIMI   MON. POS- 

A sinistra della villetta, scende giü ripida- 
mente, per la ralle cnpa^ la via delle croci, cosi 
detta dalla cinque croci, or quasi tutte rimosse, 
postevi nel 1703 dai PP. Missionari della con- 
gregazione Piorum ariificum di s. Balbina di 
Roma, e rinnovate nel 1876, a cura della pia 
unione agli artisti di Frascati, 

Dopo breve cammino, si giunge al 

* * 

TEMPIETTO DELLA MADOSTNA SCIADOXN'A, sorto 
al posto di un' edicola ivi eretta nel 16B6 dalla 
famiglia tuscxilana dei Sciadonna, alle scopo di 
tenervi esposta una propria immagine di Nostra 
Signora, sotto il titolo di Saluts Infirmorum. La 
Sacra figura in progresso di tempo era presa in 
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custodia dal card. d'York e poi da Filippo De 
Santis: fu questo cittadino ehe trasformö l'antica 
nicchia in piccola chiesuola, la quäle si e vista 
ampliata, vari anni or sono, dal di lui discendeute 
don Michele' De Santis. arciprete di Frascati. 
Quel quadro deila Vergine, ehe si vede sull'altare, 
6 una buona fcela della fine del XVI secolo, re- 
staurata dal cav. Pietro Gagliardi (1). 

Poco oltre, si distende il 

* « * 

CAMPOSASTO della cittä. Fino all'anno 1865 
le inumazioni dei cadaveri yenivano praticate 
nel Duomo, in sepolture, come soleva dirsi, a 
pozzo, ad eccezione delle salme ehe potevano 
esser tumulate in tombe gentilizie, od in loculi 
Special! scavati nel pavimento delle varie chiese, 
con sovrapi>osizione di lapidi sepolcraü. Gli os- 
sami ehe di tempo in tempo &i traevano dai 
caniai della Cattedrale erano depositati nel vec- 
chio cimitero dell'oratorio del Gonfalone. Negli 
Ultimi tempi del Pontificato di Pio VII, le au- 
toritä dello Stato Ecciesiastico presero ad in- 
culcare ai comuni la costruzione di camposanti, 
fuori dei rispettivi abitati; ma per   ragioni di- 

(1) L'arciprete Don Michele De Saiitia con suo testamento 
volle affidato il patronato e la eon.servazione deila sua cliic- 
setta al Capitolo della Cattedrale. Sono parecchi anni ehe 
dalla gentile colonia villegiante ai e preso a celebiare uua 
festa popolare nel santuario ai 12 di settembre. 
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verse la prov%'ida disposizione non era qui man- 
data ad effetto ehe molto tardi. Fu soltanto nel 
mese di luglio dell'aiino 1865 ehe il card. Anto- 
nio Maria Gagiano de Azevedo, vescovo tusculano, 
pote benedire la nuova dimora dei trapassati. II 
decoroso cimitero fu costruito a ridosso di un 
collicello, opportunamente orientato e distante 
dalla cittä, daU'architetto del Commie, cav. öal- 
vatore ßianchi. Negli anni 1896-'i)4, dall'inge- 
gnere Liiigi Cinelli, con l'assistenza del titolare 
delFufficio tecnico municipale, sig. Eugenio Pa- 
nizza, se ne fece allargare la superficie, portan- 
dola da m* 6000 a m." 16000: la iiuova area, po- 
sta alquanto inferiormente e comunicante con 
l'antica per mezzo di gradinate e viali, fu con- 
sacrata dal card. Serafino Vannutelli vescovo di 
Frascati. L'ingresso principale e disegnato come 
si conviene alla funerea maestä-delluogo. Nel ceu- 
tro del primo ripiano si eleva il segne della Ee- 
denzione, ed in fondo, di faccia ail'ingresso, sorge 
la piccola cliiesa cimiteriale, con un prospettino 
nella cui lunetia si vede un grazioso affresco 
del cav. Fontana, raffigurante la Vergine con 
il Bambino: nell'altare della cappella e cbllocata 
nna Sacra Famiglia, ehe Pio IX donö in Castel 
Gandolfo (settembre 18G5) alcard. Gagiano perche 
fosse qui posta. Kelle interne pareti del vasto 
recinto sono murate moltissime lapidi e funebri 
ricordi di ogni maniera; come nn gran niimero 
di tumuletti, croci, cippi, monumenti e cappelle 
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sepolcrali gentilizie, clalle linee   architettonicKe 
Je piü svariate, si vedono  sparse   tra  le   fiorite 
aiuole e lungo i viali, fiancheggiati da spalliere 
di mortella e da mesti cipressi. 

Da questa cittä dei morti, corre la mente al- 
l'antichissiino 

* * * 
CiMiTERo DI s. ZoTico, conosciuto coraunemen- 

te con il nome generico cli Caiacombe, del quäle 
ofFriamo breve notizia, anche per aderire al de- 
siderio di care ed egregie persoue. 

Situato esso al X miglio della via Labicana, 
tra il confine territoriale di Fraacati e l'Agro 
romanOj nel quarto denominato valle o pedica 
dei morti, rinhiama non di rado comitive di vi- 
sitatori. Vi si giunge con un'ora circa di cam- 
mino. movendo dal Camposanto della cittä in 
direzione della tenuta di Torrenova. E uno dei piü 
cospicui cimiteri della zona suburbicaria, avente 
lo stes30 aspetto delle catacombe romane: Era 
completamente scavato intorno alla raetä del 
secolo IV, e venne intitolato a s. Zotico, dall'es- 
servi stato in venerazione il martire di tal no- 
me, insieme co' suoi compagni Ireneo, Giacinto 
ed Amanzio. Vi trovarono ordinaria sepoltura i 
fedeli delle popolazioni agricole sparse nell'agro 
della tribü Papiria, e quegli altri ehe ne' primi 
secoli dell'era volgare abitavano le non poohe 
•\dUe del limitrofo territorio tusculano: piü dif- 
ficilmente vi erano attirati, per ragione soprat- 
tutto della distanza, i cristiani delle cittä di Gabi, 
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Labico e Tuscolo. Si trova onorata menzione di 
questa catacomba, all'epoca di Leone IV (795- 
816). In pieno medioevo vi fu eretto al di sopra 
un modesto oratorio ehe dovette e^^ser custodito 
dai monaci di Grottaforrata, rianltando da una 
BoUa di Pasquale II ehe tra i beni di quella 
Badia si trovava VEcclesia ss. Zotici et Amanfu, 
Gon la piccola torre ed i fabbricati deli'annesso 
fondo. Peru, tale cbiesuola col volgere degli anni 
ando distnitta, e l'abbandono cancellö ogni se- 
gno esterno dell'illustre ipogeo, rimasto non i- 
gnorato soltanto dai tristi ehe vi andavano di 
soppiatto a depredarlo, profanandolo. II Boldetti 
ehe, per informazioni aviite nei 1705 da alcuni 
pastori di greggi, pote entrare nel cimitero e 
praticarvi degli scavi, vide bene ehe il luogo era 
stato spogliato di ogni sua migliore decorazione ; 
ma pure, tanto neue ricerche di allora, quanto 
nelle suocessive Ordinate da mons. Olivieri, sa- 
grista pontificio, poterono ricuperarsi parecchi 
corpi di saiiti martiri ed interessanti memorie 
epigrafiche. Continuando ancora le devastazioni 
del sotterraneo, il card. Tanara, vescovo di Ü'ra- 
scati (1715-'21), ne ordinö la chiusura. 

Se non ehe, verso la metä del deeorso secolo, 
ridestatasi memoria di tali fafcti, ii card. Mi- 
cara, vescovo tusculano, volle dal canonieo San- 
tovetti di eh: me: notizie esatte dello stato del 
cimitero, affine di provvedervi aneora una volta ; 
naa eeco ehe il trasferimentodelporporato eoneit- 
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tadino alla sede vescovile di Ostia e Velletri, ed 
altre cause vennero a rendere frustranea la no- 
bile premura. Tra il 1848 e il IRol, Tilhistre G. 
B. De Eossi (1), incoraggiato dal principe doii 
Marcantouio Borgheae e dal card. Mario Mattei, 
vescovo di Frascati, riusci a praticarvi iiuovi 
scavi, per cui si rinvennero varie iacrizioni (2). 
AI presente, la devastazione ha fatto pressoche 
sconiparire la storica catacoraba della via Labi- 
cana, quantiinque dopo la dotta illustrazione pub- 
blicatane da E. Stevenson, alcuni cultori zelanti 
di antiche memorie cristiane avessero molto gri- 
dato per tanto scempio (3). 

(1) L'insigne arclieologo e Ttisoiüanologo dimoWi in Fra- 
scati aeirestate deU'anuo 1882, abitando nel palazzo HantovBt- 
ti, in via Garibaldi n. 63. 

(2) Älcuiii di questi franinieuti eiDigrafici furono collocati 
nel eortile del Duomo, dal quäle, per ordine del card. G. B. 
Pitra, vennero traaferiti nel Sominario, per poi trovarsi nel- 
VAntiquariujn del Comune. 

(3) Molti anni or sono, io t'ui a visitare l'augusto cimitero, 
rieetto di mnrtiri, e con mio profondo rammai-ico altro non 
vidi ehe una cavema sepolerale. i^ua D lä ostruita, jngornbra 
di terra, di aassi, di rottanii di ogni maniera, ed accessibile 
agli animali paacolanti nella sovrastante campagiia. Oggi ehe 
6 toniato cosi vivo negli uoniiui eruditi e gentili il culto 
degli antichi monumenti cristiani; ora ehe le nostre autorita 
ecclesiastiche e muuieipali si sooo recate sul luogo, con iu- 
tendiinento lodevole, o ehe in Honia esiatono un benemerito 
CoUegium cultorum marii;rum ed una conimisyione di Archeolo- 
gia Sacra, non si potrebbe sperare di vedervi prati(;«ta qualche 
ßuova esplorazioiie beu condotta, ed uu jw' di custodia? 
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Pubblici passeggi. — Compiuto il giro 
per la cittä, dirigeremo il leitore ne' luoglii di 
diporto piü preferiti dalla nostra cittadinanza. 
E vago ornaiiiento della piazza del Municipio il 

GiABDiNo CoMUKALE, disposto nel 1881 lä dove 
era prima iucolto terreno e luogo d' immondizie. 
Tra le sue aiuole, in ogni stagione fiorite, e nel 
inezzo di gruppetti di plante nostrali ed esoti- 
che, risalta il bianco monumeutino döl gen. Ga- 
ribaldi, eretto nel 1893 a spesö del circolo Äu- 
relio Saffi di 'Eoma e di alcnni cittadini di 
Frascati: il biisto marmoreo fu scolpito dal 
Manzi. II pubblico giardino fiancheggia, da un 
lato,  la 

* * 
VIA ÜüSLäNA, la strada carrozzabile   olie con- 

duce a Roma direttamente, e detta anche via nuo- 
ca per essere di recente costruzione. Essa costi- 
tnisce nel sno primo tratto nn ridente passeggio 
ehe, ombreggiato da alberi ed arriso da splendido 
panorama, dechina ai piedi della öittä ii,el luogo 
detto Capocroce, per sTolgersi ancora in declivio 
fino a  Vermicino (1), dove spiana nell' immensa 
campagna. Sotto la direzione del prof. Cavalieri 
e dell' ing.   Livoni   fii   costruito   questo   tronco 
stradale, tra il 1836 ed il 1840, in sostituzione di 
qnello antico, assai malagevole (2). 

(1) Era qiiesto il nome con cui si eonosceva anticainente 
ün'oöteria appartsnuta ai signori J^e Silva. II fontanile fu 
costruito nel 1731 per ordine di Carlo Maria Sacripante, teso- 
riere genorale delia S,. C. A. al terapo di Clemente XII. 

(2) Si ricorda ehe in iin eertopuntoTantica viii preseiitava 
in curva iina peudenza del 16 per lUO! 
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AI termine clel giardino pubblico, la via Ro- 

mana costeggia il muraglibne clella villa Torlo- 

nia eretto dalla nobiie famiglia proprietaria nel 

1844, a soategno dei terreno sovrastante e a de- 

coro drtlla cittä, come h espresso nella epigrafe: 

MARIXÜS   TORLONIA 
BERCEKNI   DUX 

ET   AJTN'A   SFORTIA    EIÜS   VXSOR   (sic) 
MVRO   CONTRA   LABEM   MOSTIS   EXTRVCTO 

DOMO   ET   RVDERIBVS   EGESTIS (1) 
LIBERIOREM   LAETITIOREMQVE 

IN   VRBE.M   ET TVSCVLASVM   SVTM 
PEOSPECTVM   FECERVNT 

ANNO   MDCCCXLIV 

Tale Opera muraria e sfcata proscguita recen- 

temente dal duca don Leopoldo Torlonia fino 

all' imbocco del nuovo tratto della via provin- 

ciale per Grottaferrata, nel quäl punto sta l'in- 

gresso inferiore della villa. La seguente iscri- 

zione lo ricorda : 

LEOPOLDVS   TOBLOSIÄ   DVX 
VT   NOVAE   VIAE   ET LOCI 

COMMODITATI   ET    PVLCHRITVDINI 
PROSPICERET 

LVCVLLANVM   S\'^'M   DISIVNXIT 
MVRVM coND%rxrT 

MAIORVH   MVNIFIOENTIAM    IMITATVS 
A.   D.   MCMIII 

(Ij'I ruderi ehe, secondo riscrizione, 31 dovettero atterrare 
farono riconosciuti avanzi della villa di Lucullo. 
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Di fronte al muraglione, lä dove e la prima 
opigrafe, si aprouo tre lleti vialetti : il primo 
conduce alla stazione delia ferrovia; il secondo, 
viale Mancini (1), si dirige all' ingresso seconda- 
rio del Grand Hotel Fra-wafi, per sboccare nella 
via Komana; per il terzo, denominato via Znc- 
cala (2)j si accede alla villa omonima ed all'en- 
trata principale del suddetto albergo. Questo 
ameno stradoncino rettilineo bipartisce una zona 
di terreno (3) dove sono parecclii   villini, tra i 
quali, per la sua eleganza, e ammirato il 

* 
* * 

ViLLiNO SciOLLA che offre il suo miglior pro- 
spetto e un nobile ingresso hingo il viale Man- 
cini, ed e decorato con profusione di stueclii. 
sopra disegno dell'arcliitetto Qiiarani. Contigua 
al deiizioso giardino di questa villetta, si trova la 

(1) K il nome dell'oporoso cittadino, piii voite eonsiRliere 
ed assessore municipale, che curo la sistemazione del viale. 

(2i II cav. Luigi Zucca'a, non iiativo di Frascati, ne fu pro- 
claiiiato cittadiuo onorario perbeiienierenze speciaÜ aequista- 
te verso la (.'ittä. A lui si deve l'apertura al paaseggio pubblico 
deUa Via Zucrala, la costruzione dell'elegante sua villetta e 
l'anipliameiito, ([iiasi ricostruzione, del grande Albergo Fra- 
flCitti. 

(H) Prima della costruzioiie de 11a ferrovia Konia-Frascati 
eompiutasi nel 18Ö*J, questa zona di terreno, giä denominata 
S. Sacina, ora, come beii ricorda ehi scrive, un terreno sel- 
vaggio, con foasi, ingrottamenti, dirupi ed awiiie vagaiiti. AI 
moniento deiraperturauiresercizio della via ferrata, il brutto 
sito, come per jncanto, aveva eangiato il suo aspotto, e si 
vide tiasformato in una spiauata deliziosa con giardini, t'ou- 
tane, laghetli, viali, griippi di nnibro^e piante e due fabbri- 
citi. l'unopiccolo in forma di rtitilet (odifmo cilfino   EmtHaj 
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VILLA ZUCCALAJ veramente inoantevole. Di cbn- 
tro al suo grazioso adito, svelta e tutta adorna 
di üolonnine, fregi e cornici in terra cotta di 
color rosso, sorge la palazzina, architettata dal 
Camevali. II fabbricato, cui ag^iungoi^o giocon- 
(litä le sue logge, rampio e ognor fiorito verziere 
e le hinglie pergole, e posto su di nn rialto ehe 
domina la. prossima stazione ferroviaria e gli 
permette di godere da ogni parte magnifiche 
Vedute. A contatto con la Villa Zuccala vedesHl 

GRANDE äLBERGO FRASCATI, costruito con dise- 
gno del Cipotla nel 1855-'5f>, ed ampliato in 
epoca recente sotto la direzione del Podesti. Sor- 
ge a m. 317 di elevazione sul mare, ed e rite- 
nuto senza contrasto il migliore dei dintomi di 
Roma, come quelle ehe per la eccellente posi- 
zione climatica, per la vicinanza della stazione 
ferroviaria e della cittä, per ii profumato verde 
ehe lo circonda, puö degnamente competere eon 
gli analoghi stabilimenti di cittä piü cospicue. 
Le vaste sale, le stanze nitide e numerose, al- 
lietate dalla vista della sublime   pianura,   della 

del sig. Norsa (l'altro vasto ed elegante ad uso di caffe e trat- 
toria (attuale Alborgo Frascati». L'iinportante e rapido adafc- 
tamento fu corapiuto cou ^ran dbpendio dairimpresa York 
e C. coiicfssionai-ia della atrada ferrata,a]lo scopo di dotaie 
la cittä di im ]uogo di piatievole convegQo e di svago per 
cittadiiii e lorestieri. Ai diritti della conipagnia York suc- 
cedeva James Wilson, ed a questo signore il cav. Luii/'i Zuc- 
eala, e i^oi la vedova ed erede del compianto signore, sig.» 
Eninia Salvatori. 
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spiaggia tirrena, dei lontani monti e delle va,- 
ghe coUine di TuscolOj ed ogui migiiore como- 
ditä e comfort, vi attraggono a gradevole sog 
giorno famiglie signorUi, illustri Tiomini, anche 
stranieri, e personaggi augusti. Della dimora 
fattavi dal gen. Giuseppe Garibaldi nell' anno 
1875 e fatta memoria dalla epigrafe collocata 
auU'arco ehe forma Tingresso inferiore della via 
Zuccala: 

IN   QUESTA   RECINTA   CASA 

DAL XXIII MAGGIO AL X LUGLIO  MDCCCLXXV 

DELL'ANTICA    FIEREZZA 

ALEGGIö LO   SPIRITO 

LA SANTA VIRTU DEL PRIMO   CATONE 

KIVISSE 

I   FüLGOai   LAMPEGGIARONO 

DELLA   GLORIA   MILITARE   DI   CESARE 

MENTHE   VI   DIHORÖ 

GIUSEPPE GARIBALDI 
APOSTOLO   DI   LIBERTÄ 

DI   OPPRESSI   VEKDICATORE 

CHE 

ALLE   AURE    PORISSIME 

DEGLT   AMENI   COLLI 

'      DEI   POPOLI   TUSGÜLANI   ALLO   AMORE 

IL     RISTORO     DELL'AFFRANTA    SALUTE 

AFFIDA VA 

REDüCI   DALLE   PATRIE   BATTAGLIE OPERAI CITTADINI 

A   PERENNE   RICORDANZA 

IL   XX   OTTOBRE   MDCCCLXXX 

QUESTA    LAPIDE 

POSERO 
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Nel 1888 fece dilettoso soggiorno primaverile 
nell'albergo la principessa Federico Carlo di Prus- 
sia; e neU'estate del 1900 vi fu visto S. A. R. ii 
Conte di Torino. 

* 

Dal viale Zuccala siamo ricondofcti nella via 
Romana die presto raggiuuge la chiesa di Capo- 
croce per continuare il suo decorso tra la cinta 
della villa Sora da tina parte, e il villino Ze- 
slin, gli Orti Sora, le villette Pescatore, dal- 
l'altra. Ijimgo questo tratto rettilineo, si vede 
a destra una via pur rotabile (aperta nel 1856 
per dare accesso alla vecchia stazione della fer- 
rovia), ehe si svolge nell'ameiio fondo di 

CAMPITELLI, dove e posta la ViUetta l^aulini. 
Appartenne esso anticaraente ai signori Vespi- 
gnani, poi ai religiosi di S. Maria in Campi- 
telli di Roma. Si e visto da ultimo far parte del 
Tusculano dei Boncompagni fino al 1893, allor- 
quando fu acquistato dal sig. Tommaso Saiilini, ehe 
lia_ben rimodernata la oasa, ed abbellito il suolo 
ehe la circonda. Dal cortile di questo fabbricato 
proviene la ben nota iscrizione opistografa del 
tempo di Belisario, or conservä^ä^ella raccolta 
privata di antichitä dei signori Lugari. Nella 
vasfca estensione di terreno, vestita di ulivi, s'in- 
contrano non pochi avanzi della villa dei Sulpici, 
e perciö di Galba. 

Nella cupa valletta ortiva ehe si sprofonda al 
disotto di questo lieto collicello, vedesi un deger- 
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to easino: e cio ehe resta della vecchia stazione 
clella ferrovia Eoma - Frascati, costruita nel 
1856: nella sua parete rivolta al punto di ar- 
resto dei treni si leggeva la segiiente iscrizioue, 
postavi a far memoria di Pio IX ehe nella pri- 
mavera del 1858 tjui recossi per far ritorno a 
Roma in ferroYia; 

PIO IX  POSTIFICI   MAXIMO 
PRINCIPI  PHOVIDENTJSSJMO 

QUOD  PEID.   ID.   SIA.l MDC'CCLVIII 

STäTIOKEM  TVSCVLÄNAM 

VIAE   FEBBATAE   OMNIUM   l'RIMAE 
PEESENTIAE   ST-AK    MAJESTATE 

NOBILITAVIT 
80CIETA8   pro - LATINA 

Rientrati nella strada maestra, poco oltre l'in- 
gresso della villa Sora, deila quäle sarä data 
notizia altrove, im cancello, con graziosa edicola 
dov'e an'iminagine della Vergine, segna l'ingres- 
so del primo 

* 
* * 

ViLLiNO PESCATOREJ cosi chiamato dal nome del 
maesfcro di camera di Alessandro VIII ehe ne 
fu rantico signore. La villetta, cui e annesso un 
fondo rusticOj passata appena dal sig. Floriane 
CicinelJi nella proprietä di religiosi esteri {Sa- 
cramentini), e ora posseduta da un signore in- 
glese. Due statue di fantaccini Spagnuoli e due 
cani, in pietra locale, sono nel prospetto del 
easino, nella cui facciata posteriore la soglia del 
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balcone e formata dalla iscrizione dei Vergrii 
(liberti) piü volte pubblicata, non di provenienza 
tusculana. L'intemo del piocolo fabbricato rac- 
chiude un buon dipinto, molto deteriorato, rappre- 
sentante un soggetto del nuovo testameiito, clie 
si attribuisce a Carlo Dolce. Nel giardino si nota 
il cippo di Stertinius QuaHus,alcun^ altra memo- 
ria epigrafica e frammenti architettonici. 

Pochi passi piü oltre, nella stessa via Roma- 
na ^ situato l'altro Casino Pencatore, giä degli 
eredi Cicinelli Äugusto, ora degli eredi Fassin. 

Yi si osservano pitture di pregio. del XVII 
secolo; sono soggetti mitologici da Fnoma di 
Vulcano, Orfeo con le belve, Nettuno e Galatea, 
il Ratto di Ganimede, Bacco ed Apollo), coloriti 
vivacemente nella volta a schifo di una sala, i 
quali piü volte stettero in procinto di essere 
distaccati e trasportati altrove. 

Questo punto della via Komana e, si puö 
dire, il limite ordinario delle piü lunghe passeg- 
giate ehe vi giunge a fare la cittadinanza ; men- 
tre se ne osserva affollatissimo sempre il tratto 
superiore piü prossimo ^airabitato. 

Fatto altro breve cammino, oltrepassata l'edi- 
cola del Crocifisso, si perviene alla 

/ * * 
PossESSioNE BORSABI, di cui e oggi proprietario 

mons. Francesco Santovetti. La vasta estensione 
del fertile terreno, ch'e attraversata dal tratto di 
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ferrovia Ciampino-Frascati, dalla seconda metä 
del XVI secolo fin quasi alla prima del XVIII, 
fu posseduta dai PP. Gesuiti come luogo di vil- 
leggiatiira dei^loro giovani studenti religiosi del 
CoUegio Romano (1). 

In tai periodo di tempo la tranquilla casa cam- 
pestre accolse i ss. Luigi Gonzaga e Giovanni 
Berckmans, il b. Rodolfo Acquaviva, i cardinali 
Bellarmino e Casimire dei Eeali di Polonia. Dopo 
la soppressione della Compagnia di Gesü, l'aw. 
I'aolo Borsari nel 1775 acquistö il fondo dalla Ca- 
mera Apostolica, e pose tosto mano ad ornare il 
fabbricato con tali dipinti, decorazioni e scuHure 
ehe gli facessero perdere l'aspetto di dimora di 
una comunitä religiosa : furono perö conservate le 
stanze abitate dai due santi, in una delle quali, 
anzi, venne poi disposto un oratorio. 

Alcuni arcbeologi hau voluto situare in que- 
sto possedimento il Tusculano di Claudio : e certo 
ehe vi furono rinvenute le statue di Socrate e 
di Apollo, una mezza statua di Amazzone caden- 
te in atto di resistere, due teste, ecc. 

* 
* * 

Seuza dire dei due tronchi   della via provin- 

(t) La localitä offerta ai Gesuiti dftl card, Savelli, gover- 
natore di P'rascnti, aveva in origine il nome di prele lisce, nome 
forse derivato dali© pietre lisce della colata di lava basal- 
tina ehe e nel podere e nelle sue iramediate adiacenze : la 
parte piu bassa del tondo fdove, sopra \w viadotto, corre ii 
binario della linea ferrovii»ria Roma-Napoli) venne lionoini- 
imta vaKe di s, lynaziQ, 
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ciale maremmana, i quali toccando la cittä per 
condurre ai luoghi albani e tusculo-labicani, sono 
strade al passeggio assai gradevoli, notiamo il 
recente acquisto del giocoudo viale, oltremodo 
pittoresco, ehe distaccandosi dalla via Eomana 
conduce a Grottaferrata. Su questo stradone, co- 
struito a spese deU'Amministrazione provinciale, 
corrono veloci le carrozze del Tram elettrico per 
Roma e tutti i Castelli Romani. Ci sembra poi 
superfluo di q«i ripeterequanto leville magnifiche 
di Frascati con le loro vagbe attrattive possano 
formare tranquilJi e deliziosissimi siti di diporto, 
quali a poche cittä e datio di possedere. 





IV. 

LE YILLE 

5? 
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IV. 

Le Ville 

Villa Borghese — Villa Vecchia — Barco di Borißhese — Mon- 
dragone — Eremo di.Camaldoli — La Vilhtta I'assionei — 
Villa Falconieri — Villa Lancellotti — La Rufinella — Villa 
Aldobrandini — Villa Grazioli — Villa Cavalletti — Villa 
Torlonia — Villa Mut! — Torrione di Micara — Villa Pal- 
lavicino — Villa Sora (*) 

II numero e reccellenza artistica delle ville 
tuscTilane moderne, sorte tra la metä del XVI 
secolo 6 la prima del seguente, hau dato grande 
fama a IVascati. Negli edifici ehe aorgono in esse, 
si hanno nobili esempi deUo stile barocco, dalle 
ardite e pur maestose linee ehe leggiadramente 
spiccano sul verde profondo dei parchi signoriii, 

La maggior parte di tali campestri delizie van- 
ta padroni illustri, ehe, massime nel tempo in 
cui la corte papale usava villeggiare su questi 
coUi, ambivano assai di avervi proprie   dimore. 

l*) Nel distinguere le ville, abbiamo ereduto di valerci dello 
denominazioni ehe esse piü comuneinente ritengono presso ü 
popolo di Fraseati. 
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E per trovarsi queste costruite ne' luogM mede- 
simi di altrettante ville romane, resta accre- 
sciuto il loro pregio dalla memoria dei grandi 
uomini della repiibblica e delFimpero ehe ne fu- 
rono signori. Cosi ai nomi di Lucullo, Ci- 
cerone, dei Passieni, di Agrippina, Tiberio, 
Galba, Vespasiano, Commodo, ecc, s'innestano 
quelli di Paolo III, Ranuccio Farnese, Ännibal 
Caro, degli Altemps, di (rregorio XIII, Ferdi- 
iiando Taverna, Clemente VIII, Pietro Aldobran- 
dinl, Paolo V, Scipione Borghese, e via via. 

Gente d'ogni paese di continuo vi si reca : cti a 
cagion di diletto, o per Tinteresse degli storici 
ricordi e delle opere d'arte; chi per colorirvi uno 
sfondo pittoresco, un. paesaggio, una fönte ; altri 
a meditarvi, o ad ispirarsi sotto le ombre gio- 
condamente tranquille. 

Cbe se a tutte queste iiobili residenze oggi 
non piü arride la fresca magnificenza di altri 
tempi, e pur vero cbe la loro importanza stori- 
co-artistica e quanto lor rimane della primiera 
bellezza, valgono a renderle sempre ammirabili (1). 

(ll Alle ingiurie dei tempo, ai danni dei terremoti. alla iii- 
Srtfficiüiiza dei restaiiri, all'aspartazione ed ai ^uasti di opere 
artistiche di alto valore, si aggiunse anche l'aequartieraQiento 
di numerose soldafcesclie a deteriorare gU edifici maguifici. Cosi, 
per alcuni gioiiii dei marzo dei 1821 gli Äustriaci, qui di paE- 
saggio i)er Napoli, posoro campo alla Eufinella e a Mondra- 
goae; e dal luglio al dicembre dellS49, coiue io ben ricordo, 
in tutte le ville si stabilirono truppe od ambulanze dei corpo 
di spedizione i'raueese agÜ ordini dei gen. Oudinot. 
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Nel giro clie or faremo attraverso le ville, ,tu- 
sculane, ed alcun altro luogo notevole, sarä - da 
noi seguito l'ordine del loro orientamento rispetto 
alla cittä, ripartendole in tre grappi, l'orieiitale, 
il meridionale e l'occidentale. Si trovano nel pri- 
mo la villa Borghese, la villa Yeccliia, la Mon- 
dragone, la Falconieri' la Lancellotti; nel seoon- 
do, la Rufinella, l'Aldobrandlna, la Graziolij ia 
Cavalletti; sono nel terzo le ville Torlonia, Muti, 
Pallavicino e Sora (1). 

GRUPPO OEIENTALE. 

Villa Borghese. — Tra le piü prossime 
alla cittä, ed in terreno giä di Casa D' Altemps, 
si fondö qnesta villa monsignor Ferdinande Ta- 
verna, tra il 1604 e 1605, con lo scopo non Ulti- 
mo di rifatsi qnivi dei disgusti toccatigli in 
Roma, qnando. ne fu governatore sotto Clemente 
VIII (2). Eletto cardinale, il Taverna,   in previ- 

(1) Alle ville si puö andare fcanto a piedi ehe in vettura ; 
ma occorre ora di raunirsi del permesso d'ingresao, ehe di 
solito viene riäasciato dalla geiitilezza dei nobili aignori. 

(2i il noto ehe nel pontificato di Clemente VIII ebbero luogo 
in Roma alcune esecuzioni capitali di nobili romani, non di- 
menticate daUa storia. E mons. Taverna, per dovere -della 
9ua carica, mandö ad effetto quelle giustizie, attirandosi fiere 
contrarietä. 
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sione del vescovato di Novara ehe doveva es- 
sergli ofFerto da Paolo V, vendette nei 1614 la 
villa al Card. Borghese, nepote del pontefice (1). 
Col nuovo signore non tardö il luogo a dive- 
nire piü confortevole ed ornato; la palazzina fu 
ridotla a piü decoroso edificio, ed un cancello 
raagnifico, inalzato dal geaio di Girolamo Rai- 
naldi, sorse in seguito a dare accesso a questa 
villa ed all'altra piü elevata di Mondragone. Tale 
Opera arcMtettonica, di pietra sperone, fa tut- 
tora bella mostra di se sopra la via ehe cou- 
duce a Monte Porzio. AI sommo deirarco vi 
ha lo stemma pontifieio, e al di sotto, scolpite 
in marmo, si leggono le parole : 

VILLA   BVRGHESIA    (2) 

Un viale, or trasandato, detto delle armi, 
forse daüe milizie ehe vi si disponevano a 
guardia e ad onore del card. Borghese e dello 
zio Paolo V, di iä moveva per condurre al por- 
tone della casa signorile. 

Oggi la villa ha iina modesta entrata fatta eri- 
gere nel 1854, in surrogazione della piü antica 
e maestosa, dal principe don Marcantonio Bor- 
ghese nel piazzaletto ehe e al termine della via 
Borghese. 

(1) La Villa, com« ecmgerva tuttora il nome dei Borgheso, 
eodi aon ha affatto y^rduto quello del Taverna ehe ne fu il 
t'ondatöre, il quäle, aecondo alcuni, non ravrebbe venduta, ma 
donata al card. Borghese ed a Paolo V. 

(2) Questo superbo iligresso fu reso impratieabile nel 1847 
per raltimetria della nuova strada provinciale. 
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Inoltratici nello stradone ehe ha principio 
da questo cancello, s'incontra un folto boschet- 
to di abeti, dove si rinvenne, or non e moito, 
un piccolo trafcto di antica via laätricata, del 
cui andamento sarä detto altrove. II viale, con- 
tinuando a serpeggiare tra liete ombre di alberi 
e sempre verdi spalliere, presto raggiunge ii ri- 
piano 8u cui si pose il palazzo. Graziosa ne e la 
facciata abbellita da d'ue portichetti laterali ehe 
quasi nascoifdono le ali posteriori deH'edifioio, to- 
gliendogli di mostrare di qua la süa reale gran- 
dezza. L'intemo e assai bene dispoeto e ripar- 
tito, a giudizio anche del Milizia, il mordace 
eritico degli architettti. Cosi, oltfe il cardiöale 
Scipjonej vi pote far dimora, talvolta, lo stesso 
Paoio V; ed effettuatosi poi il grande amplia- 
mento del palazzo di Mondragone, vi alloggia- 
rono alti personaggi ehe venirano spesso a 
eonferire con il papa. In epoca recente vi fa- 
ceva estivo ed autunnale soggiorno il principe 
don Marcantonio, insieme con le famiglie de' suoi 
parecchi figli, e qualche ospiie ragguardevole. II 
piano nobile, ehe ha vaste sale, biblioteea e cap- 
pella, era un tempo arredato con grande magni- 
fieenza: vi si vedono ancora dei dipinti di de- 
corazione ed alcüni buoni arazzi postivi intorno 
alla metä del XVIII secolo, credesi forse in occa- 
sione di una visita di Benedetto XIV (1). Uno di 

(1) A' nostri tempi, & rimasta naemorabile lai gontnoaä acco- ' 
glienza ehe il principe don Marcantonio vi fece BeÜ'ottobre 
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q'uesti tessuti a figure venne riposto in luogo re- 
condito dell'edificio (forse per ragione di decenza), 
e sostitiiito con altro piü modenio. Dalle stan- 
ze dt^l nobile appartaraentb se si passi nel 
peasile giardino vaghissimo, si osserverä con in- 
teresse un sarcofago cristiano, ehe meritö una il- 
lustrazione   di Giovanni Battista De Eossi. 

Dietro il palazzo, la villa si presenta assai gio- 
conda, avendo in prospetto una verdeggiante pra- 
teria con pini dalle larghe chiome ad ombrello. 

Parecciiie anticliitä, come sarcofagi (uno de" 
quali di alto pregio), Statuette, arme, cippi, ca- 
pitelli e roccM di colonne, stanno raccolte, nel 
giardino, da cni tm viale si diparte per guada- 
gnare la sommitä di Mondragone. 

Questo foudo del Taverna, rimasto per circa 
tre secoli nel patrimonio dei Borghese, aveva in- 
oontrato un breve periodo di abbandono al prin- 
cipio del secolo decorso, nel quäl tempo diventö 
luogo di vüleggiatura dialcunipersonaggiestra- 
ßei alla famiglia proprietaria, tra i qiiaii si ricor- 
da il Kellermann, ambasciatore del re di Francia 
in Roma, discendente forse del celebre duca di 
Valmy. Perö, dopo la morte del principe don Fran- 
cesco (1839), avvenuta la divisione' dei principati 
posseduti dalla famiglia Borghese, la villa andö 
in proprietä del primogenito, don Marcantonio, 

del 1859 a Pio IX, in pompagniadi p:irecchi cardinali ed al- 
ti-i persoiiaggi; per la qnale circoatanza: furono compiute nel- 
l'appartamento sigiiorile riccho e iiigegnoso trasformazioui. 
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i'l quäle le ridonö presto il suo aspetto di piü 
comodo e clilettoso soggioriio. Venutovi egli a 
mancare ai 15 di ottobre del 188u, ad essa ri- 
tocoava, per aicuni anni, la sorte di hiogo affit- 
tabile; fino a ehe, separata dalle altre Borghe- 
siane contigue, venne acquistata nel 189G dal 
commendatore Saverio Parisi ehe, attratto dalla 
amenitä del luogo, vi ha compiuto importanti 
nobilitamenti. Ospite di qiiesto signore vi fu 
Giuseppe Zanardelli, il patriotta e giurista, stato 
piü volte a capo del governo d'Italia. 

Dalla villa Borghese, se si prosegue il viale 
ehe Gorre a destra del palazzo, si entra diretta- 
raente nella villaVecchia. ^. 

Villa Vecchia — Un modesto edificio con 
oratorio ed alcun'altra fabbrica, un vialetto chiuso 
da spalliere di bossolo, e ciö ehe rimane al pre- 
seilte di questa villa, non priva di storia ne 
del pregio deH'antichitäj essendoche nella Serie 
delle tusculane moderne essa occupi il secondo 
posto. 

Intorno alla metä del XVI secolo, il card. Gio- 
vanni Eicci di Montepulciano, con l'intento di 
godersi la tranquilla salubritä di questo sog- 
giorno, a lui noto per avere frequeittato Fra- 
scati con la corte di Paolo III, vi acquistava 
aicuni terreni. Ma aveva appena posto mano alla 
Gostruzione della casa campestre, ehe nel gingno 
1562 vendeva ogni cosa al card. Eanuccio  Far- 
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nese, denominato il cardinal di s. Ängelo. Da 
qiiesto titolo cardinalizio del iiuovo signore, il fon- 
do tusculano, sistemato ehe fn, presö il nome di 
Villa Angelina (1). Nel suo fabbricato presto si 
videro illustri persone, tra cni Annibal Caro, 
intimo amico di quel porporato. Speiitosi il Far- 
nese in Parma nel 16G5, il di Ini fratello, card. 
Alessandro, ehe era pure uno degli eredij alienö 
la Villa Angelina a favore del card. Marco Sit- 
feico Altemps, il quäle cerco subito di renderne 
piü delizioso il terreno e piü yasta Tabitazione, 
giovandüsi anche dell'opera di Griacomo Barozzi 
(il Vignola), per quanto il palazzo, come oggi si 
vede, non sembri ricordare quell'insigne archi- 
tetto (2). 

II luogo prese allora a chiamarsi Villa Tu- 
sculaiia; e la sua casa completamente messa 
all'ordine pote offrire alloggio a molti uomini 
notevoli che^ stretti in amicizia con il nuovo 
proprietario, ^i giungevano spesso   da   Eoma   a 

(1) Anche piü itnportanti possedimenti tuaculaui del card. 
Ranuccio farnese portaroüo il nome di Villa Angelina. 

(2) Che il Vignolä abbia avuto pärte nella sistemazione di 
detta fabbrica, si rileva dalle molte lettere ehe il govorna- 
tore della villa Tuaoiilana scriveva al card. Altomps, durante 
la costruzione del palazzetto: qneste lettere si conaervano 
nellarchivio Altempsiano, ereditato da S. E. il duca di Gal- 
lesB; gentiluomo cortesissimo. Qualcbe opera nell'erezione 
del fabbricato ve Tebbe ancora l'altro pur rinomato archi- 
tetto Martine Longo, che inalzava poi la grande mole di 
Mondragone. 



— 285 — 

ncrearsi. Era tra i piü assidui il oard. Ugo Bon- 
compagni il quäle, anche dopo eletto pontefice con 
il nome di Gregorio XIII, non disdegno di tor- 
narvi due volte, prima ehe nella parte piü ele- 
vata del coUe, lo sfcesso card. Altemps gli avesse 
edificata la spendida dimora di Mondragone. 

In una sala terrena del palazzo, si ye^e tut- 
tora dipinto in una gran fasoia sotto \\ soffitta 
(per mano, a quanto si crede, del pittore ßam- 
mingo Cornelio de Vitte) un seguito di ste^ami 
del card. Altemps e di Gregorio XIII, con gra- 
ziosi affreschi rappresentanti fatti della storia 
Sacra. Nel 1613 la villa Tusculana con altfi pos- 
sedimenti e feudi (1) passava al card. Scipione, 
Borghese. Si cominciö daquesto tempo a distin- 
guerla con il nome di VeccMa, per trovarsi dac- 
canto alle sne piü giovani rivali ehe erano la 
Taverna e la Mondragone, ambedue restaurate 
dai personaggi di Casa Borghese. 

Gon la decadenza di queste due delizie Borghe- 
siane, aH'esordire del secolo XIX, anche la villa 
Vecchia rimase moltp piü dimenticata e solo, ne 
era adibito il palazzo a qualche uso rurale.   In 

(1) Tutti qnesti possedimenti, di cui facevano parte, oltre 
la villa Tusculana, la sovrastante villa Mondragone con al- 
cuni fondi adiacenti, Monte Porzio, Monte Compatri, il diruto 
castello della Molara, ed estesi terreoi li preßso, form^rono 
lo c Status Tusculanus > eome e ehianiato n^i Mss. Altempsiani, 
con 12 poderi e 12 miglia di campa^na da geminare, cui era 
preposto an governatore. (Grossi - Gondi, op. cit. pag. 6^ 
ia ^Qtä.) 
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seguito, a cnra del principe don Marcantonio 
ßorghese, vi si fecero adattamenti per trasfor- 
marlo in setificio, con bigattiera, ehe, dopo ai- 
cuni anni di florida esistenza, venne dismesso nel 
1883. 

Finalmente nel 1895 la villa seguendo la sorte, 
come vedremo, di Monciragone, passö ai PP. Ge- 
suiti; 6 da sei anni neb suo fabbricato, conve- 
nientemente disposto, fa gradita villeggiatura 
l'Educandato feraminile della Divina Provvidenza 
di Roma. 

Prima di salire a Mondragone, si dia uno 
sguardo ad \m lieto podere situato qiii dinanzi, 
denominato il 

Barco di Borghese. — E un recinto irregolar- 
mente quadrangolare, ehe costitui forse in ori- 
gine un piccolo ^rtrco di animali, donde lasucces- 
siva alterata appellazione di Barco, acqnistata 
dal fondo giä da lungo tempo. 

Gode di una posizione incantevole, e mostrasi 
cosi evidente in ogni parte della campagna, da 
sembrare ana cittadeJa o luogo fortifieato, seb- 
bene si sia certi ehe mai ebbe servito a scopo mi- 
htare. Vareatone 1' ingresso ehe si apre sulla 
via provinciale Maremmana, di fronte ad uno dei 
cancelli di Mondragone, si abbraocia l'intera e- 
stensione del terreno, eoltivato con molta cura 
ad orto, pomario e giardino. Nello stradone 
dl mezzo e posta un' antica fönte non disador- 
na.   Parecchi  casali  ed nn  oleificio  sono com 
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presi nel reointo, le cui mura fnrono sistemate 
nei 1575 dal card. Altemps, signore del luogo. 

li Baroo, con la sua formaj altro non rappre- 
senta ehe una terrazza artificiale, sorretta da co- 
struzioni gigantesclie di reticolati, a spazi sot- 
terranei ambulacrali vastissimi, nelle cui celle' 
oorrono fasee laterizie. Su tale ripiano doyette 
inalzarsi una sontuosa villa romaua, appartenuta 
probabilmente alla illustre famiglia dei Quintilii. 
Delle molte auticliitä qiii rinvenute, alcune"poche 
rimasero uella prossima villa Borghese,- molte 
altre vennero trasportate altrove. 

Änche questo lieto podere, con gli altri fondi 
tusculani di Casa D'Ältemps, passö nel 1013 al 
card-. Scipione Borghese. Di recente l'Ammini- 
strazione di questa cospicua famiglia ne effettuö 
hl vendita, insieme con la villa Vecchia o Mon- 
dragone, ai PP. Geauiti. 

Villa Mondragone (*) — Sopra una delle 
piü ridenti terrazze ehe digradano dal colle di 
Tuscolo, giganteggia maestoso il palazzo di que- 
sta villa, fondata tra il 1573 e il 1575 dal car- 
dinale Marco Sittico Ältemps/per farne un dono 

(*) Jli e flrato notare come nel presente capitolo delle 
moilerne ville di Frascati, nii sono giovato, per uotizie ato- 
rißlie, del volume assai pregevole del mio valoroso amico P. 
Fellce Grossi-Gondi, infcitolato; <r La Yilla dei Quintili e la 
villa di Mondragone. = (Roma Tip. dell'üniono Coop. Editrice 
1905.) 
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a Grregopio XIII. TJn di ehe questo pontefice 
era stato ospifce del porporato nella sottostante 
TiUa Tuaculana, essendosi cou lui reeato a di- 
porto SU queU'aHura, gliel'aveva indicata come 
asafti acconoia per farne xm. sito da» vÜleggiarvi. 
Cosi, in brevissimo tempo, sotto la direzione 
deir architetto Martino Longo, fu costruita la 
parte dell' edifieio ehe ora e iiel mezzo, rivoUa 
a Roma; e nell' autunno del seguente anno, il 
papa potß, con suo gran diletto, abitarvi per 
la prima vplia, Poeo appresso, tra il 1577 ed 
il 1578, il Card. Altemps inalzö nu'altra fabbrica, 
prossima  e   parailela   alla prima,   verso mezzo- 

giorno, ehe si chiamö allora palazzo äella Re- 
tirata. 

In questo periodo, ehe diremo altempsiano, 
la Villa prese il nome di Mondragone, sia dalla 
sua elevata posizione, sia dai draghi onde la 
volle fregiare il cardinai proprietario, in onore 
cleilo stemma di Gregorio XIII. Awenuta ap- 
pena la scoperta del teleacopio di Galileo, nella 
prima osservazione fatta in Eoma cou il pre- 
zioso iatrumento ^all'altnra del Gianicolo, fti 
visto cosi bene qjuel nuoyo palazzo tusculano, 
da potersene distinguere le piü piccole partico- 
laritä della facciata (1). 

(i) Tale notizia, ehe debbo alla cortesiadel eh: eomm. An- 
gusto Statuti, segr. della Pont. Accademia deiNuovi Dlincei, 
e tratta dal libro del La Galla, dal titolg: De jjhenommii in 
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Nel novembre del 1613, la villa, con la infe- 
riore Tusciilana ed altri vasti terreui, fn venduta 
dal duca Giovan Ängelo Ältemps ai card. Sci- 
pione Borghese. Tanto questo personaggio, come 
lo zio Paolo V, rimanevano cosi allettati dall'a- 
menitä di ilondragore, ehe fecero tosto erigere 
la grandiosa ala di ponente, per vedere riunite 
in un solo edificio monumentale le dne costruzioni 
giä compiute. Ebbe la direzione quasi esclusiva 
deir opera il celebre Giovanni Vasanzio (Van 
Zans), denominato il Fiammingo. All' ulteriore 
nobilitamento della villa prese parte l'altro va- 
lente architetto Girolamo ßainaldi: 

Maravigliose sono le descrizioni ehe gli scrit- 
tofi del XVII e XVIII secolo ci hanno lasciato 
di questa villa (2). La mente vi rimira le in- 
finite vaghezze del Inogo, compiacendosi al ri- 
cordo de' magnifici quadri, capolavori dell'arte, 
ehe decoravano que' vastissimi appartamenti, e 
de' mobili preziosi e degli anrei stncchi ond'essi 
erano adorni. Vede ripopolarsi di busti e sfca- 
tue gli ampi cortiü, la galleria, i portici, i giar- 
dini, ed il ninfeo, dai giuoclii d'acqna sorpren- 
denti. La piü sontuosa magnifioenza delle antiche 

orbe Liinäe novi ielescopi usu a Galiho Galilei mmc iterum 
Hiiicitatis, Physica disputatio - Venetiis apxid Thomam Dalio- 
num MDCXII. 

i2) Basti, tra i moltissimi Hbri, Ie,i;gere le notizie ehe ce ne 
ilä il Ueseine ehe visitava Jlomlr agone, poco dopo un secolo 
da ehe era nel suo splendore. (Deseine Fr., Descriptitm de la 
ville de Home ecc. Leidein 1713, vol. IV). 

10 
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ville romane rispeccliiavasi allora in Mondragone, 
bell degno di formare la viüeggiatura dei pon- 
teficij con le loro corti fastose,, e di accogliere 
tutta una sohiera.di porporati, ehe träevano a vi- 
sitarli. Tra i papi si rammentano G-regoriö XIII, 
Sisto V, Gregorio XIV (quando era card. vescovo 
di Cremona), Clemente YIII,. Paolo Y, Gregorio 
XV, Urbano VIII; tra i cardinali, tin Baronio, 
im Bellarmin'o, im Carlo Borromeo ; senza 
dire di principi, ambasciatori e di altri chiari 
e nobili personaggi, ehe col contiinio via vai 
davano tale importanza e vita a Frascati da 
farla chiamare da Paolo V ima « piccola lloma ». 
Piü tardi, la villa fu visitata da Eeiiedetto XIV e 
da Pio IX. Numerosi atti papali vi furono datati, 
tra i qttali e celebre la Bolla « Inter gravissi- 
mas pastoralw offlcii nostri curas » datmn Tusculi 
VI Kai. Maritas 1582), con la quäle da Gregorio 
XIII fu promnlgata la riforma del calendario 
Giuliano. 

Ma tanto splendore si andö offiiscando verso 
la fine del XYIII secolo, e la superba mole mon- 
dragoiiiana era giä in grande abbandono al tempo 
di Napoleone I. I terremoti violenti del 1806 e 
1829, il passaggio delle tnippe austriache (1), e 

. (1) II corpo dj mlÜzie austriache ehe fu qui di passaggio 
per Napoli nei g-ionii 11, 12, 13 marzo del 1821, erit forte di 
17U00 uomini, tra fanti e cavalieri. Le truppe presero allog'gio 
in tutti i fabbricati delle ville etl in molte abitazioni della 
cittä. Ne rimasero dauneggiate. iji ispecie, la   Eufioella,   al- 
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le piü gravi devastazioni operatevi dalla igno- 
ranza e deil'aviditä degli nomini (1), resero an- 
cor piü estesa la sua rovina. II Oomune diFrascati, 
rammaricato per tanto scempio, supplicö Leone 
XII perclie, nelF interesse della storia e dei- 
l'arte, avesse impedita la distmzione totale del 
fabbricato, e ne ordinasse il restauro. II papa, 
accolte le istanze de' Tnsculani, diapose ehe si 
soUecitasse il principe proprietario ad eseguire 
le necessarie ripazioni; e nel caso ehe questi 
non vi si fosse adoperato, ima commissione di 
cardinali avrebbe opportunamente provvedtito. 
Fu perö verso la inotä del decorso secolo XIX 
clie don Marcantonio Borghese fece riattare 
alc^me camere della parte oentrale, anche per 
render pago il desiderio della sua prima con- 
sorte, donna Guendalina Talbot; ma l'immatura 
morte della piissima signora rese vani i progetti 
di piü grandios! lavori, elaborati dai valenti ar- 
chitetti Gio. Battista Benedetti e Luigi Canina. 

lora posseduta dalla Duohessa Anna Maria di Savoia, ed il 
giä fatiscente edificio di Mondragone, dal quäle vennero per- 
fino asportati gli staffoni clie reggevano le incavallature dei 
tetti! 

f2) La apogliazioae totale di ciö ehe rimanovä di asporta- 
bile dal palazzo ('condotti di piombo delle t'oiitane, infer- 
riate, imposte di fincstre, mobili, statue, bassorilievi, men- 
sole, quadrl, rocchi di coloniie, tegole dei tetti ecc.javvenne 
alPepoca di un ministro di Casa Borghese, il cav. Gozzani 
di S. Giorgio, ehe il principe don CamiUo aveva condotto 
seco in Roma dal Piemonte, allorehe vi fu vicere, nel terapo 
tleiriinpero di auo cognato, jS'apoleoiiQ I. 
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Quando ü fii alFestate del 1856, in alcune stan- 
ze meno danneggiate del palazzo presero a di- 
morare, a scopo di villoggiatura, gli alunni 
del CoUegio Ghislieri di Eoma. Indi il 2 feb- 
braio del 1865, per invito del prinoipe don 
Marcantonio Borghese, vi si stabilirono i PP. 
deUa Compagnia di Gesü, per fondarvi un CoUe- 
gio Convitto. Da qneirepoca ebbe principio per 
opera di que' religiosi la ricostruzione, si pnö 
dire, deli'intero edificio, il quäle, se tnttora mo- 
stra al di fuori i segni del patito decadimento, 
ed ^ privo de' tesori artistici di altri tempi, ve- 
desi internamente ripristinato. E per l'aria sa- 
Inberrima e la insnperabile amenitä della posizio- 
ne, per la stessa sua mole gigantesca e la magnifi- 
cenza deUe superstiti opere di architettura, esso 
desta sempre Fammirazione dei visitatori nazio- 
nali e stranieri. 

L'ingresso ordinario della villa (il medesimo del- 
la villaBorghese, oggi Parisi) si trova nel piccolo 
l>iazzale Borgliese. Dopo aver percorso buon tratto 
del tortuoso viale comune alla stessa villa Parisi 
s' incontra suila sinistra un nuovo stradoncino 
aperto nella piiinavera del 1898; seguendolo, si- 
ragginnge lo stupendo viale degli elci ehe, lungo 
ed ombroso cosi da formare tma galleria, si vede 
ripidamente salire tra piantagioni di ulivi e di 
pini. Ad esso parallele, corre a qualobe di- 
stanza l'altro pittoresco viale dei cipressi, in 
fondo al quäle mostrasi il piü   nobile prospetto 
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del palazzo .ehe si eleva su di un'ampia ter- 
razza balaustrata. E questa adorna di uu'artistica 
fontanaj le cui tazze sono sorrette da draghi ed 
aquile, noti emblemi degli stemmi Boncompa- 
gni e Borghese. Ai lati del balaustrato sorgono 
quattro grandi colonne di sperone, coii i capitelli 
sormontati da masclieroni quadrifronti: due di 
esse servivano da camini alle sottoposte cncine 
vastissime. 

Essendo stato ridotto ad oratorio il vestibolo 
ehe corrisponde su questo piazzale, si accede ora 
aU'edificio dalla parte superiore, rivolta a mez- 
zogiorno. -   • 

Due colonne, sostenenti una loggia, rendono pnr 
decoroso questo ingresso, oltre ii quäle, in fondo 
airimmenso cortile ombreggiato da tigli, e un 
portico magnifico in doppio ordine, i cui Orna- 
ment], aquile e draghi, ci rammentano ancora 
gli stemmi dei pontefici Gregorio XIII e Paolo 
V ehe piü illustrarono Mondragone. Nel portieo, 
a destra di chi entra, s'apre una cappellina de- 
dicata a s. Gregorio Magno, a ricordare ii nome 
del primo papa ehe abitö il liiogo: essa e stata 
rimessa a nuovo nel 1902, con magnifioenza e 
gusto artistico. SuH'altare v'ha un quadretto della 
Vergine, sotto il titolo di Mater Fieiatis. Altra 
cappella, detta del Sacrameato, ricca di stncchi 
dorati, e situata nel corridoio ehe ha principio 
dallo stesso portico. Grandissimo e il salone cen- 
trakj dalle cui pareti pendono enormi carte geo- 
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grafiche e molti quadri e disegni. Da esso si 
passa nelle tre sale di ricevimento decorate con 
dipinti moderni: dal balcone di quella di mez- 
zOj si porge all' occliio 1' ampia ed incantevole 
distesa del nostro orizzonte. Una prossima stanza 
mette nel giardino pensile ehe anticamente cliia- 
mavasi secreto, perclie riservato al passeggio di 
Gregorio XIII: e tale la sua posizione, ehe yi si 
scuopre un iiuovo puuto di vista, davvero sor- 
prendente. Si entra, quindi, nel celebre loggiato 
comunemente detto il Portico del Vignola (1) 
costruifco, al pari deiraitro, in pietra sperone. 
L'effetto delle cinque arcate e splendido e mae- 
stoso ad un tempo, non ostante ehe la volta e le 
pareti ora non mostrino ehe le sole tracce dei 
finissimi rilievi in istucco e delle statue ehe 
tanto r adornavano. Su ciascuna delle quattro 
porte ehe vi si össervano, e posta nna lastra 
marmorea recante inciso un distico: il primö' 
ricorda Paolo V ehe qui veniva a rifarsi delle 
gravi eure del pontificato, gli altri esaltano le 
deliziöse attrattive di Mondragone (2). 

(1) AI Vignola puö solo appartenere il disegno, e non la 
dirtfzione dell'opera, conae da taluni si crede, easeudo venuto 
a mancaro il granie aroliitetto nel 1573, o cioe oltre qaaran- 
t'anni innanzi ehe sorgasse questa grandtosa cofttriizione, e 
quaiido appunto si metteva mano alla prima fabbrica del 
palazzo, 

(2) I Hoc subit, impositi ponit cum pondtra iimndt, 
Paulus. Ab acce^su suhfrahe Cum pedem. 

II Thessala quid Tempe, quid qiiaeris   Adon'tdis liovtos^ 
ffaec libl pro cunctis oilla Draconia eril. 

III Hesperidam •noätria qiumtum virldaria cedunt, 
Caatos esl tanto mitior ore Draco. 

IV Frospi'-'iH hini: Tihur, colfes et rura Catonis; 
Pulchriof  aspcctu quae (ibi scena subito 
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Si distende qul davanti, il giardino della giran- 
dola, cosi cliiamato per i ginoclii d'acqua disposti 
anticamente nel ninfeo eretto di contro, e fregiato 
giä di stucchi e mosaici de' quali restano appe- 
na gli avanzi. La prospettiva di questo emiciclo 
e compleiata a distanza, dal grazioso sfondo della 
veöta di Tuscolo, con l'Ereino di Camaldoli. 

II lato oooidentale dell'edificio, tranne ehe l'im- 
mensa vastitä della galleria, delle sale e delle 
stanze, nuUa offre ehe sia meritevole di partico- 
lare menzione. Invece, nell'ala di mezzogiorno, 
le volte di tre camere del primo piano hanno 
eocellenti pitture di un valente artista straniero, 
della fine del XVI secoJo, il cui nome e forse 
quelle del fiammingo Cornelio De Vitte : i pae- 
saggi, particolarmente, sono giudicati vaghissimi. 
Nella volta della sala centrale di qiiesto nobile 
appartamento, il eh. P. Feiice Ciampi colori il 
planisfero Celeste, sotto la direzione dell'insigne 
astronomo P. Angelo Secchi. Nelle pareti figu- 
rano, dello stesso autore, un'Aurora boreale, un'E- 
ruzione vuloanica, la Fata Morgana, la grande 
Carta geologica dello Stoppani e le Correnti ma- 
rine. Tra le decorazioni eseguite dal Pagliari sui 
pilastri spiccano, in otto medaglioin, le figure di 
Paolo V, di don Marcantonio Borghese, del P. 
Ponza di S. Martine, e quelle di Archimede, Pi- 
tagora, Galilei, Colombo e del P. Secchi. In 
questa parte del palazzo, oltre ad -alcune scuole, 
stanno i gabinetti di Fisica e di Storla Na- 
tur ale. 
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La collina di Mondragone appartenne giä a 
personaggi illustri di Roma antica. Per le dotte 
e laboriose ricerche del eh. P. Grossi-Gondi, si 
conosce clie i Quintilii (Condiano e Massimo, con- 
soli romani dell'aiiTio 151 deil'era volgare) furono 
i proprietär! della villa romana colä esistita; e 

_^forse in epoca assai piii remota quel fondo ap- 
parteneva a Marco Bebio, dittatore di Tuscolo. 
Fatti uccidere da Commodo i due Quintilii sun- 
nominati, questa proprietä tusculana, in seguito 
alla confisca de' loro beni, pasaava a quell' im- 
peratore ed a' suoi succeasori, uno de' quali, Ca- 
racalla, l'avrebbe donata ad Emilio Macro Faii- 
stiniano. 

L'Eremo sorse per la munificenza dei signori 
Borghese (Paolo V e il card. Scipione), dopo ehe a 
cnra del nobile comasco don Angelo Frnmenti 
e di alcun altro personaggio, ne era stata inco- 
minciata la costruzione, con disegno del veneziano 
Cecchi, nell'anno 1607. 

Eremo di Camaldoli — Da Mondragone, 
meglio ehe per la malagevole via Gregoriana^ e 
bene ragginngere il vicino Eremo d(!' PP. Ca- 
maldolesi, ehe vedesi elevato, a guisa di villaggio, 
tra vigueti e selvette ond'e coronata nna lieta 
dipendenza del monte di Tuscolo. 

Lasciata la villa dal suo oancello siiperiorCj a 
destra del palaizzo, un anaeno sentiero rotabile ehe 
aale in direzione di Tuscolo ei fa pervenire, dopo 
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non lungo cammino, ad uno stradone aasai largo 
6 ripido, fiancheggiato da muri, a pie' dei c|uali 
son posti due grandi stemmi della Congregazione 
Camaldolense di Monte Corona. In alto y' ha 
l'entrata delF Eremo, la cui porteria e coai spesso 
frequentata dai poveri ehe vi rioevono il pane e 
la minestra dalla caritä dei  religiosi. 

Entrando nel cortile, si presentano vari fab- 
bricati rustici : di faccia, poco hingi da nna fönte, 
leggesi la iscrizione ehe segne, a ricordare le 
concessioni e le visite qui fatte da Paolo V: 

PAVLO. V. EVRGHESIO. ROM. PONT. MAX. 

"   QVOD.   SOLVM.   HVIO.   EREMO.    FVNDANDAE 

EREMITIS.   SANCTI.   KOMVALDI 

CONGEEGATIONIS.   MONTIS.   COROSAE.   DONAVIT 

ETIAM,   rVNDATAE 

INDVLGENTJÄS.    CONOESSIT.   SAEPE.    INVISIT. 

BENEÜISIT. SACRAMQ. APPELLARI. IVSSIT 

ÄC.   m.   SCIPIONIS.    CAEDINALIS,    BVRGHESII 

TVTELAM.    TRABIDIT 

EIVSDEM.   SACRI.   EREMI.   OVLTORES 

GEATI.    ANIMI.     MONVMENTVM,    POSVERÜNT. 

AXNO.   DOMIMX .   CIO.   lOCXl.   PONTIFIG.   VI 

Due brevi gradinate conducono al ripiano su- 
periore dove, con le altre costnizioni dell' Eremo, 
s'inalza la chiesa. 

Venne questa edificata nel 1611, con architet- 
tura dal Tarquini; ha un x>ro5petto non inelegante, 
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adoriiö deÜo stemma Borghesianö hei timpano. 
L'interno e a vülta reale, ad tina sola navata, 
con quattro cappelle laterali. Due aditi pros-- 
slmi aü'ingressö immettoiio in altre graziöse 
cappelline, la prima delle quali, a sinistra di ohi 
entra, lia un pregevole qiiadro, raffigurante s. Lo- 
renzo in carcere. Sebbene la chiesa non racohiuda 
splendide opere d'arte, non avendo ehe alcnni 
buoni stucchi figurati, pur si mostra nitida e de- 
corosa nella sua semplicitä. Fu consacrata dal 
Card. Barberini, vescovo tnsoulanOj il 12 gennaio 
del 1680; e la stessa cerimonia veniva compiuta 
per la seconda volta il 15 ottobre del 1772 dal 
Card. D'York, anche vescovo di Frascati, in se-- 
giiito alla riedificazione del tempio, eflettuatasi 
in gran parte a di lui' spese. 

Nella tela dell'abside e colorito il misterioso 
sogjio di s. Eomualdo, qnando, cioe, seoondo le 
antiche memorie, il fondatore dell'Ordine, a£fa- 
ticatosi in ricercare tra i selvosi gioglii deli'Ap- 
pennino il Inogo acconoio per fondarvi nn nnovo 
eremo, vinto dalla stanchezza e dal sonne, ebbe 
la visione di una scala ohe da terra saliva al 
cielo, e sni gradini di essa ascendevano giulivi 
i suoi monaci, ricoperti di candide vesti. 

Prossima al Presbiterio, trovasi la nobile cap- 
pella deU'Addolorata. detta anche di Santacroce, 
per essere stata eretta da Ortensia Santacroce (con- 
sorte del principe Ftancesco Borghese, fratello di 
Paolo Y), alle scopo di avervi sepoltura, siccome e 
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mdicato dalla relativa lapide sepolcrale nel mez- 
zo del pavimento in mosaico. Ün incendio recava 
gTiasti ben gravi a questo oratorio, ma vi si fe- 
cero tosto riparaaioiii, a cura di doii Marcantonio 
6 di don Giovanni Battista Borgliese. Altro re- 
staiiro lia avuto la cappella nel 1902, per uiano 
del prof. EafFaele Gagliardi. 

Usciti dalla chiesa, si vede addossata al suo 
lato destro una fabbrica (doVe la biblioteca), con 
due iscriaioni sul prospetto : la prima fa memo- 
ria delle annuali visite ehe quivi fece Gregorio 
XVI; l'altra, della venuta di Pio IX neli'oUobre 
dell'anno 184:6. Qui dinanzi, sul percorso di tre 
stradoncini paralleli, abbelliti da dense spalliere 
di bossolo, pergolati ed alberi da frutto, aono 
aliineale le bianche casctte, o celle^ degli anaco- 
reti. Hanno tutte una struttura uniforme, e sono 
affatto separate tra di loro. Ciascuna di esse co-' 
stituisce il romitaggio di nn religiöse, ed e 
coraposta di un piccolo corridoio o vestiboloj 
della stanzetta da studio, di altra da riposo, 
della cappellina e di un magazzino o iegnaia. 
Ällieta la dim.ora un giardinetto cbe ogni ere- 
mita ba cura di coltivare. 

Abreve distanza dalla cliiesa e la foresteria, 
ove sogliono essere accolti i visitatorij sempre con 
cordialitä cortese. N"elle pareti della prima staii- 
za sono stati da poco tempo posti, tra gli altri 
marmi, pareccH avanzi epigrafici, provenienti 
dairanticbissimo cimitero di Zotico.   Una iscri- 
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zione, di cui diremo tra breve, indicava la casa 
quasrä abitata dal card. Passionei; altra piü mo- 
derna epigrafe ricorda le frequenti veuute di 
Gregorio XVI. Nella sala cbe segne si notano 
un bnsto di Paolo V, in lamina di bronzo, una 
tela ritraente il medesimo pontefice e l'effigie in 
gesso dal predetto G-regorio, con analoga iscrizio- 
ne. (1) Attigua alia sala e una cameretta ehe, 
tra le altre ragguardevoli persone, accolseperla 
prima volta nel febbraio del 1867 . il grande isti- 
tutore moderno don Giovanni Bosco. 

Movendo dalla foresteria in direzione del monte, 
ci troviamo ben tosto in im piazzale, da oui 
partono divergendo tre iunghi viali ehe, tra 
liete selvette, oiFrono agli eremiti il sollievo di 
un solitario passeggio. II recinto del Ritiro nii- 
sura una vasta estensione, e non e a dire quali 
•-variati punti di vista si aprono alle sguardo in 
ogni parte del luogo giocondissimo, clie lascia 
impressione gradita in qnanti traggono a visitarlo, 

L' Eremo nel 1873 passava al Demanio dello 
Stato il qnale dispose ch.e soltanto aloune celle 
rimanessero a disposizione de' religiosi, per sta- 
bilirvi la loro Casa Generalizia. Fu poi acquista- 
to 1' intero possedimento, alcuni   anni   or sono, 

(1) La prediiezione speciale mostrata all'Eremo da Grego- 
rio XVI si deve al fatto die egli, card. Mauro Cappellari, 
prima di salire al soglio pontiiieio, era stato mouaco Camaldo- 
lese, e riguardavasi perciö correligionario degli Eremiti Ca- 
maldolesi della Congregazione di Monte Corona. 
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da persone aderenti all'Ordine; cosi anclie oggi 
parecchi religiös! veneraudi vi si vedono con- 
durre vita atisteramente contemplativa  (1). 

ViUetta Passionei — II colfco forestiere olie 
quassü si reca, chiede non senza interesse di 
vedere la vületta ehe nell'Eremo si era co- 
struita il celebre card. Domenico Passionei. Nou 
vi fece quepti sorgere sontnosi edifici, ma solo 
de' modesti fabbricati ehe non avessero contra- 
stato, esternamente, con qtielli assai umili dei 
religiosi, piir desiderandoli adorni, alFinterno, di 
stucchi, dipinti, quadri, mobili e suppellettili di 
ogni speciBj non ehe di una ricca e scelta biblio- 
teca, quäle si addiceva alla di lui dottrina. Sulla 
porta della sua abitazione stava 1' epigrafe ehe 
abbiam vista nella foresteria, e nella qnale espri- 
mevasi com'egli, il cardinale, si era formata 
iiel 1739 tale diniora, per vivervi, pensando 
a morire. Nei viali e noi boschetti ehe tanto ab- 
bellivano queato recesso, era disseminata una 
profusione di antichitä, tra le quali si notava 
Tina ricchissima raccolta di epigrafi greohe e 
latine, di ogni specie ed epoca. 

Molti celebri uomini italiani e stranieri eon- 
venivano a questa delizia campestre dell'erudito 

(1) I Camaldolesi segiiono la regola Benedettina modificata 
nel X secolo da s. Eomua'do: nou fanno mai uso di cibi di 
gra39o; osservano il silenzio, e ciiiqiie volte nel giorno e diie 
nella nOtte si raccolgono nel teiiipio per Tuilifiatura e la 
preglüera in comuue. 
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cardlnale, per godere della sna ambita conver- 
sazione ed avere da lui consiglio. Anche ilpre- 
tendente d' Ingliilterra Giacomo III e Benedet- 
to XIV fnrono nel 1751 a visitare il porporato, 
il quale, colto da malore improvviso mentre qiii 
era a passeggio, sotto tin grappo di cipressi, 
spegnevasi nel higlio del 1761 (1). 

Oggi, dopo nemmeno • Till secnlo e mezzo, pochi 
avanzi di muri, mi fatiscente edificio destinato 
ad iiso rustico, e qualohe annosa pianta, e ciö 
ehe rimane della dimora famosa del Passionei. 
Ed e ragione di tale scomparsa oltre ehe, come 
si crede, l'opera interessata degli eredi, il non es- 
sere rimasta troppo in venerazione nei Camal- 
dolesi la memoria di quel principe della Chiesa, 
comeehe   sapientissimo (2). 

L'Eremo tusciilano racchiiide anche  memorie 

(1) Non e ammissibile ehe tra i virtitatori del card. Passionei 
debba pure annoverarsi, come alciini voglioiio, Carlo Ema- 
nuele 3V, con la sua consorte Maria ClotiMe, figlia di Luigi 
XV re di Fraccia, essendo noto ehe quel re' di Sardegna, 
nato nol 1751, non aveva raggiunta ehe l'etä di 10 anni all'epo- 
ea deUa morte del cardinale. 

(2i II Passionei menava vita fastosa, anzi ehe no; e la sua 
presenza uell' Erenio richiamava un gran via vai di dotti, di 
diplomatiei, di giocondi amici e signore di alto rango. Molto 
ne veniva quindi disturbata quelia dolce solitudine nella 
(]uale i religiosi gradivano rimanersene. Si vuole, anzi, ehe 
gli eremiti, di eiö addolorati, ne rendessero informato il pon- 
tefiee, e ehe il cardinale s'avesse frequenti lamenti dal de- 
giio ynperiore dol Eitivo, dou Einiliauo da l'abriano, ora as^ 
critto tra i "Venerabili- 
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assai antiche. lyTella sua area e oompresa la ne- 
cropoli priinitiva di Tnscolo. Nel 1665 vi fu 
dissotterrato il sepolcro dei Eurii. di ciii ora non 
rimane piü traccia: vi furono pur rinvennte le 
iirne dei Pompilj, eon altra non iscarsa messe 
archeologica; ed e certo ehe scavi avvedutamente 
operati porterebbero al rictipero di nnovi monn- 
menti preziosi jjer la ätoria e per 1' arte (1). 

Villa Falconieri. — -Quasi nascosta nella 
sua deliziosa solitudirLe, questa villa si meriterebbe 
tina speciale illustrazione, come quella cbe apri 
la Serie delle sue piü giovani compagne nel tempo 
in cui risorgeva Frascati. Di maestoaa arcbitet- 
tura ne ö il primo ingresso, eretto lungo la via 
Falconieri, a breve distanza dalla citta: suU'arco, 
reso pittoresco dal passaggio ehe vi fa un ro- 
busto ramo di quercia,  leggesi tra il fogliame : 

.  ALEXANDER 

^"~~' S.   MARIAE DE  SCALA DIACOiNVS 

CARDINALIS FALCONEEIYH 

ASSO D.  MDGCXXIS 

il nome, cioe, dei munifico restauratore della villa. 

(1) Avevamo scritte cos'i qiieste lliieo, rjuaiido un^ ei-udita 
pubblieazione dei cii. P, brossi Goiidi, c giuiita a darci no- 
tiziii di uuove antichitä ritrovate nel bosco di Gamaldoli. Si 
tratta di uiia via roniana, o de^li avauzi di im nobile edili- 
cio di cui si riconosee benissirao la pai'te abitata. Qiie' ruderi 
appartengono evident erneute ad niia villa : ehe e^^aa abbia 
appartenuto ai celebri Purii, la cui tamba fii rJuvenuta li 
presso, due secoli e mezzo or sono ? 
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Card. Alessandro Falconieri, del titolo di s. Maria 
della Scala. Due stradoncini ascendono da questo 
pimto fino ad im ripiano dpve si aprono due 
cancelli, T uno di contro all'altro. Semplice il 
destro clie da snlla pubbJica strada, nobile ed 
adorno il sinistro, siil quäle e il nome di un al- 
tro signore del kiogo, 

HOEATITS FALCONEKITS 

AI di lä di questa^ entiata si mostra nobil- 
mente, tra il verde -del parco, il palazzo prin- 
cipesco. Sulla rupe tagliata a picco ehe sta a 
destra ad ornamento di una fönte, sono scolpiti 
SU marmo, or rieoperti dalle edere, i seguenti 
versi latini: 

T).   0.  M. 
IGNIBYS ET FEBEO DUiliTAM MITESCERK EVPEM 

VT FORET IIOSPITJBVS  GRATIOK  INDE  SVJS 
DISTEACTOSQVE  OLIM LATIGEfi   CO?iCSE.StTKE  ET AMPLA 

EVKSVS ALEXANDEB- SVRGEEE  MOLE  JVBET 
ANSO DOällNl MDCCTII 

I quali ailudono, con grazia, al migliore as- 
setto di quella roccia vulcanica ed aU'allaccia- 
mento delle acque, opere compiute per cura del giä 
ricordato card. Falconieri nel 1727. 

Ulla seconda iscrizione metriea latina. posta 
poco oltre suU' ingresso di una piccola grotta, ei 
rammenta, con le acque, il nome del prelato Eu- 
fini fondatore della villa: 

EVI'E  S\Ti HAC VAGA LTMPHA  FVI SINE NOTUINE, SED NVKC 
RVFIXA   E DOMINI KOMINE LTMl'HA VOCOE 

ILLE ETE-RTM  SPAESOS  LATICES  COLLEGIT ET TNDAS 
HAVSIT ET  EXTEVCTÜ FOESICE  CLAVSIT AQVAS 

ASSO DOJllNl MDLT 
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Dal lato opposto della terrazza,   si   gode   da 
parapetto la vista di Frascati e del magnifico oriz- 
zonte   ehe   suol   vagheggiarsi   dalle   alture   tii- 
sculane, 

L'attuale palazzo, clie sorse al posto di un mo- 
dasto fabbricato primitivo, fu disegnato dal genio 
ardito e bizzarro di Francesco Borromini (an- 
tore anche del grande restauro del superbo palazzo 
Falconieri in Roma), ed ba un prospetto assai 
elegante. Neli'atrio, a colonne, dove sono sedili 
sorretti da antichi capitelli, stanno due iscrizioni 
a far memoria di Gregorio XYI cbe in un 
giorno dell' ottobre 1831 vi si recö presso la 
nobile famiglia proprietaria, e di Pio IX ehe 
nel luglio 1851 vi fece visita al visconte Garn- 
pden dei conti di (rainsboroug/^ 

L' interno dell' edificio ben corrisponde all' e- 
stemo, racchiudendo pregevoli dipinti neli' ap- 
partamento terreno. Nella prima sala il pennello 
di Carlo Maratta colori con bell'arte la Nascita 
di Yenere, con Nettuno ehe le porge i doni del 
raare e le tre Grazie pronte sulla riva a coro- 
nare la dea di iiori : e uno dei rarissimi affre- 
schi lasciati dal valoroso maestro, i di cui lavori 
in altro genere di pittura sono, del resto, molto 
numerosi. SuU'alto delle pareti vedonsi gruppi di 
personaggi di Casa Falconieri. La seeonda sala 
ha nel centro della volta il Ratto di Proserpina, 
di Giro Ferri ehe fu degno allievo di Pietro da 
Oortona;   neile   pareti   il   celebre   earicaturista 

29 
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Pier Leone Ghezzi dipinse delle briose figure. 
Un prossimo salottino^ lieto di un balcone con 
fontana, contiene piccoli soggetti dipinti da mae- 
stro olandese. Altro affresco raffigurante l'Au- 
timiio, di Giro Ferri, si ammira siüla volta della 
terza sala, le cui parefei, ora nude, erano adorne, 
per lo innanzi, delle tele grandiose di G. Herzer- 
dorff con argomenti mitologici. La volta della 
qnarta sala iia una bellissima Estate, di Giro Ferri; 
ma anclie qui mancano le tele ad olio dell' Her- 
zerdorif, ehe al presente SODO tutte custodite nel 
palazzo della villa Lancellotti. Pitttire decorative 
rendono giocondamente poetica la stanza ehe se- 
gne, nn Tempio di Venere, dalle cui sei fenestre 
si abbraociano diverse visuali magnifiche. Ovun- 
qüe, poi, e profusione di prospettive, fregi e deco- 
razioni. La cappella, dichiarata di nso pubblico 
da Benedetto XIII, fu resa nobile dal card. Ales- 
sandro Falconieri. La tela dell'altare mostra ritrat- 
to, in alto, il quadro della Vergine di s. Maria Mag- 
giore (di Roma), con ai lati le figure dei beati 
Alessio e Giiiüana Falconieri ote sembrano in- 
vocare protezione snlla villa clie vi e rappresen- 
tata ai di sotto. Neue pareti vi ha il Transito 
dei beati siiddetti; e nel centro della volta e 
raffigurato il Padre Etemo in gloria. 

Uscendo ora all'apertp, si nota nel contiguo cor- 
tile, asinistra, una piccola fönte sovrasgata da un 
marmo con bei versi latini, i qnali rammentano 
ehe, se pure   semplice e mono   sontnosa,   questa 
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villa e la piü antica di quante altre sorsero sui 
colli tusculani: 

ÄSPICB. QVOT.   VILLÄE CIKCYMSTANT.   MOLE.   SVPEEUAE 

TELEGONl.  COLLES. HIS. PRIOR. ITSÄ. FVl 

FORTVNAE.  ATQVE.  AKTIS.   STVDIVM. HPECTAtSIS.   IN ]LLIS 

IN. ME. QVID.  POTYIT. älMPLICITATIS.  ASIOR 

ANNO MDCCXXVI 

Da qtiesto pimto h.a principio ixn. lungo viale 
clie termina all'entrata superiore della villa, di 
faccia a Moiidragone. Ad nn tin certo tratto del 
suo percorsOj esso si dirama a destra, per condurre 
ad un piazzaletto ove vedesi infisso nel muro il 
medaglione in bronzo oon IMffigie di Eiccardo 
Voss, lavoro del Kopf, rinomato scultore tedesco. 
Da qui, in un istante, si raggiunge uno spazio 
quadriltingo di terreno, chiuso all'intorno da ci- 
pressi ed occupato da ampia pescliiera, con iso- 
letta verde nel mezzo : e il famoso laghetto, cosi 
caro ai romantici, e quanto puo dirsi pittoresco. 

Nell'orto sottostante al palazzo, sopra una vasca 
e la statua di Vertunno in atto di porgere frutta, 
come e espresso dallo spiritoso distico latino : 

ASPICE  VEBTVNNVir   DANTEM   SVA POMA PVELLIS 

i^VST JIALÄ QVAE  CEBNIS DETERIORA LATENT 

La villa Falconieri, al pari delle altre di Fra- 
scati, e sorta nel luogo di un' antica delizia ro- 
mana. Molto probabilmente essa occupa il posto 
della villa o predio dei Quintilii, estendentesi 
dall'altura di Mondragone fino a questa collina, 
dove gli arclieologi anche pongono il fondo dei 
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Cusinii c del console Grabinio. Certo clie molti 
ruderi ed alctmi moniimenti dell'epoca classica 
furono qui discoperti. Tra gli anni 1546 e 1548 
mons. Alessandro Eufini fondo la villa moderna 
ehe, con ii nome di KVFINA, figurö subito nelia 
medaglia commemorativa coniata sotto Paolo III, 
tra il 1549-1550. Si sa ehe allora per inalzare 
il casino si dovette demolire una ehiesetta nastica 
dedicata a s. Maria Maddalena. Piü volte il 
pontefice di casa Fameso soggiornö con diletto 
nella Eufina la qiiale, dopo esser passata a Pao- 
lo I Sforza, marchese di Proceno, ed al eard. 
Cxiovanni Vincenzo Gonzaga, andö in mano dei 
signori Falconieri ehe, dandole il loro nome e 
piü vaga forma, la tennero per circa diie secoli 
e mezzo. Estintasi la cospicua famiglia, la villa 
nel 1865 fu ereditata dal conte Luigi di Carpegna 
il qnale, assunto il nome di don Orazio Falconieri, 
ne ebbe il possesso fino al 1883, qnando, veniita 
in decadimento, la vendette alla principessa don- 
na Elisabetta Aldobrandini Lancellotti. Qiiesta 
nobile signora nel 1897 alienö il palazzo e certa 
porzione del terreno adiacente a favore dei Trap- 
pisti della Badia di s. Paolo alle Tre Fontane, 
i qnali non trovando il Inogo troppo adatto 
alla rigida ansteritä della loro regola, nell'ottobre 
del 1905 lo hanno vendnto aH'illnstre e dovizioso 
signore d,i Berlino, Ernesto Mendelsohn-Bartoldy. 

Parecchi uomini raggnardevoli dimorarono 
jiella villa. Oltre al card,   Bartolomeo Paeca ehe 
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un giorno del 1804 vi accolse Pio VJl, vi vil- 
leggiö in una stagione estiva il conte Carlo 
Spaiir; e poi il marchese La Valiette ed il duca 
di G-rammoiit, amtasciatori di J'raiicia presso la 
S. Sede, indi ministri di stato di Napoleone ITI. 
Per circa ciiKjue lustri vi ta abitato in prima- 
"vera (e per alcimi anni anche nella stessa stagione 
invernale) il celebre scrittore tedesoo Riccardo 
Voss ehe, insieme con la sua consorte, vi ha ri- 
oevnto il fiore degli artisti e dei sapienti di 
Germania ed augusti personaggi, tra i quali 
l'Heyse, il granduca Carlo Alessandro di Sas- 
sonia Weimarj la granduchessa di lui vedova, 
zia dell' imperatore (xuglielmo II, il duca Gior- 
gio di Sassonia Meiningen, il duca e la du- 
chessa di Meclemburg-Schwrin, ecc. Ä riguar- 
do del Voss, assai amante di Frascati, mi 
piace rammentare ehe festeggiandosi nell'aprile 
del 1902 il 2ö° anniversario da ehe egli aveva 
composto il suo primo lavoro nella villa Falco- 
nieri, una eletta di signori e di personaggi suoi 
oonnazionaii ed ammiratori voUero onorarne la 
memoria collocandone nell'atrio del palazzo il 
medaglione in bronzo, ehe con gran festa fu 
inaugurato il giorno 2 di quel mese (1). In tale 
circostanza, lieta per la dotta Alemagna, il Voss 

(1) H giorno 9 Aprile 1905 Partistica effigle del Voss, per 
desiderio dello atesso signore, k stata rimossa dairatrio del 
paläzzo, per essere  collocata iiel luogo in cui ora si trova. 
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s'ebbe dimostrazioni di alta stima dal mondo 
letterario; ed il nostro Comune conferiva con pen- 
siero geiitile al degno ospite, in quel giorno, la 
cittadinauza oiioraria di Erascati. E iiigente 
il niimero dei libri ehe 1' illustre romanziere, 
drammaturgo e poeta, della cui amicizia vado 
onorato da un quarto di secolo, lia scritto nella 
villa Falconieri; e celebre e il romanzo ehe dalla 
stessa villa trae il suo titolo, e cbe vi ricbia- 
ma di continuo visitatori, in ispecie di nazio- 
nalitä germanica (1). 

Villa Lancellotti — Questa villa, tra le 
piü vaglie e spaziose ehe vanti Frascati, si di- 
stende siil declivio del coUe ehe piü da vicino 
domina la cittä, della quäle contorna tutto il 
lembo sttperiore, dalla piazza del Municipio al 
piazzaletto Borgbese. Occtipa una parte dell'area 
del celebre fondo di Lucullo. Viene ancbe cbia- 
mata, da lungo tempo, villa di SanfÄngelo, dal- 
l'annesso tempietto dedicato all'Arcangelo s. Mi- 
cbele, se non, meglio, dal titolo del card. Kanucoio 
Farnese, detto il card. di SanfAngelo, cbe in que- 

(1) La stanipa italiiina e strariiera clie ha riportato la no- 
tizia deH'acqiiisto fatto dal Mendelaoiin-BartoJdy di questa 
villa, cosi cara agli intellettiaali di CTorinaiiia,lia pureaccen- 
nato ciiß di osaa il iiuovo proprietario farä dono all'impera- 
tore Guglielmo II, perche vi fondi un qualche istituto arti- 
stico tedesco. 
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sto luogo ebbe possessioni (1). La villa appartenne 
da prima ai Visconti, de' quali rimane ancora 
qualche stemma, e suecessivamente ai Bonani, 
ai Mattei, al card. Ferdinando Gonzaga ed a 
Eoberto Primo (2), bancliiere, dalla ciii figlia, per 
ragione di matrimonio, passava alla iiobile fami- 
glia Piccoloraini. Per un certo periodo, e posi- 
tivamente nell'anno 1620, se ne trova ancbe pos- 
sessore il card. Capponi (3). I Piccoloniini nobili- 
tarono il luogo, raccogliendovi parecchie antichitä 
riiivenute neU'altro loro fondo Bevilacqua. Nel 
1840 venne acquisfcato dal barone Francesco De 
Melhem, il ciii üglio cav. Teodoro lo alienava 
nel ]8ü7 a favore dell'attuale projirietario, jn-ia- 
cipe don Filippo Lancellotti. 

L'ingresso piü antico della villa e quello posto 
siil principio della via Falconieri. Altri due ne 
vennero aperti di recenfce: runo, dal cpiale si 
stacca il delizioso viale detto del Paradho, tro- 

(1) II Card. Rauuccio Faniese eomperö dei beni, eineas et 
terras sitan in agro fmculano iuxfa Miiffinam, dal card. Giovanni 
Kicci di Montepuluiano e da Giulio e Giovanni Ricci, il 5 
Giugno 1565 (V. Arch. Altemps, lostrumenta varia, 1564 — 
1570. n. IV); giova pur ricordare come il nome d«l titolo cardi- 
nalizio delPemiaeiite porporato di Casa Farnese, servi a di- 
stinguere molti suoi poderi tusculani. 

(2) Questo antico poasessore della villa cra incaricato di 
pagarfi, per conto della E. C. Ap. e deUa Dat^ia, le moltis- 
sime apese ehe faceva i! card. Scipione Borgliese pej: le 3ue 
ville tiiäculane. 

(3) Manoacritti Urbinati della Bibl. Tat. n. 1088; in Grossi 
Gondi, op. cit. pag. 245. 
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vasi suUa piazza del Mimicipio, a contatto con 
quello monumentale della Villa Aldobrandini; 
Taltro, pregevole opera architettonica, sorge suIla 
piazza Borghese. Sull'iittico di quest'ultimo, sor- 
montato da un grande stemma gentilizio, si legge 
l'anno della erezione MDCCCLXXVIl, e nell'arco 
sottoposto e la statua di Telegono, il favoloso 
figlio di Ulisse e Circe, dal quäle la leggenda 
volle derivare le origini di Tuscolo. Nel fregiOj 
a grandi lettere dorate di mosaico, e scritto : 

EVFINELLAE ADIT\'S   AD TVSCVLASAE   VEBIS  ORNAMENTVM: 

TJn vasto giardino si distende davanti a questa 
entrata, adorno, nel suo mezzo, di una bella fonte- 
in marmOj intorno alla quäle ricorrono colossali 
anfore e gruppi di bossoli. Di qiii, per un va- 
riato ordine di viali, si e oondotti al palazzo 
signorile il quäle, elevandosi su di un ameno 
ripiano, e alliefeato da ogni parte da ridenti 
visuali. Piacevole e il suo prospetto: due leoni 
in marmo di Carrara, buona imifcazione di quelli 
celebri del Canova, stanno come a custodia del- 
l'ingresso, al somm.o del quäle e scolpito il nome 
di un antioo padrone della villa: 

PETEVS 

PIOCOLOMINEVS 

ÄSHO   MDCCLXIY 

11 vestibolo ba un magniflco pavimento di mo- 
saico iigurato, proveniente da scavo eseguito nel 
1863 ne' pressi dell'Eremo di Camaldoli. Vi sono 
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rappresentati quattro gruppi di combattenti clella 
palestra gladiatoria, con accessori rari a vedersi. 
In due piccple riquadrature laterali leggesi, nel- 
l'una: KOMANVM HOC VETVS OPVS E TVSGVLO  TBAN- 

SLATVM: neU'altra: PHILIPPVS   LASCELLOTTVS HIC 

posviT ANNO MDGCCLXxiii. Sopra la porta clie da 
accesso agli appartamenti una   epigrafe ricorda 
il ripristinamento della villa, compiiitosi merce 
la munificenza del prinoipe don Filippo Lancel- 
lotti e della sua nobile consorte donna Elisabetta 
Borghese   Aldobrandini. Sulla  volta del   salone 
sono prospettive ed ornati del cav. Annibale An- 
gelini, con figure colorite da Domenico Forti ri- 
traenti, in atto di stare affaciati ad un balanstrato, 
personaggi ecclesiastici dell'attuale famiglia pro- 
prietaria. La pareti sono decorate da quelle gran- 
diose tele dello Herzerdorff, con   storie   mitolo- 
giche, clie erano ornamento, fino a qualcbe anno 
indietro, del palazzo della  Villa Falconieri.   Si 
notano ancora due grandi camini,  con le sollte 
armature, stile XVII secolo. Due stanze laterali 
hanno nel centro delle loro volte belii affresohi 
ottimamente conservati, di Annibale  Caraooi. E 
anche interessante a vedere in una  delle  stesse 
camere la   collezione   di   ritratti   di personaggi 
di Casa Savoia, cbe   la Regina Maria   Cristina 
di Borbone riteneva nella sua viciua Villa Ru- 
finella. La detta sovrana, con  testamento   fatto 
in Roma il 24 Febbraio 1840 (aperto e pubblicato 
il 16 marzo 184:9),   aveva   lasciato quei   ricordi 
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a Vittorio Emanuele II. allora Duca di Savoia; 
ma l'Amministrazione della Eeal Casa noii ne 
curö mai il ritiro, neppnre all'epoca in cui si 
etfüttuava la vendifca della stessa villa (1). 

Nella facciata posteriore deU'edificio aggetta 
un terrazzino, sostenuto da colounej al quäle ag- 
giunge vaghezza lo sfondo di un gruppetto di 
abeti del sottoposto giardino. Sono quivi raccolte 
alcune antictitä, fra le quali notevole un cippo 
intitolato ai Mani di Q. Furio Turpiliano. 

Dimorö piü volte in questo palazzo Carlo Ema- 
nuele IV re di Sardegna; neU'ofctobre del 1805 
l'augnsto profngo vi ricevette una visita del pon- 
tefice Pio VII. Piü di recente vi furono rHum- 
boldt, George Sand, i coningi Bunsens con l'A- 
beken, ed il Conte Spaur, ministro di Baviera, 
compagno di Pio IX nella sua fuga a Gaeta. 
Questo diplomatico Eavarese accoglieva qui fe- 
stosamente nel 1844, ed altre Tolte, il re di 
Baviera, suo sovrano. Vi villeggiarono anehe 
il Canitz, ministro di Prussia, ed il grande giu- 
rista Carlo Armellini. Di contro al palazzo, dal 
lato di mezzogiorno, tra due   viali   generosi  di 

(11 Nel detfco testamento la Eegina vedova  del Re  Carlo 
Teiice co^^i dispoueva: c . . . 7. lascio e lego al miei Aiigusti 
Pai-enti iiifranominatio per nna mia menioria AI Real 
Prinoipe Vittorio Emanuele Duca di Savoia, mio carissimo 
Nijiote, tutti i ritratti dölla Casa Savoia ehe mi troverö di 
possedere. . . a QuPsta notizia debbo alla eortesia della ec- 
collentissima Principessa Elisabetta Lancellotti. 
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ombre, e coltivato un vasto e splendido giardi- 
no, dalle amole rappresentanti con bell' ordine 
di dise^i gli stemmi della famiglia proprieta- 
ria. E nel fondo un NinfeOj tutto acloruo di sta- 
tue e di busti, ove leggiadramente spicca, entro 
una grotticella, la figura di Apollo, imitazione 
di quelle famoso di Bolvedere. Questa bella sta- 
tuä, ehe si crede del Teuerani, stava prima ad 
Omare il Pavnaso della Villa Eufinella. Dagli 
stalattiti peudenti dalla piccola grotta, cade una 
pioggia di acqua a riempire l'ampia vasca ad 
emiciclo avvivata da pesci. Dietro al Niuf^o, per 
due gradinate, o, se si vuole, per yiali, si giunge 
ad un rialto, su cui tra lecci secolari sta l'u- 
mile casetta (il liomitorio) dove usö ritirarsi in 
estate il cardinale Baronio a compilarvi i suoi 
celebri Annali. 

Da questo punto pronde a svolgersi un siiperbo 
viale, ehe serpeggiando per lunga estensione su 
per coUine ridenti, va ad aver termine nella piü 
elevata Villa Eufinella. Lunghesso lo stradone, 
si aprono alle sguardo variati panorama, tra i 
quali e ammirevole quelle del delvedere, in loca- 
litä Turniano (alterazione come meglio diremo di 
Tulliamim^, e l'altro ehe si vagbeggia alla svolta 
del  viale, di fronte a Mondragone. 
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GRUPPO MERIDIONALE. 

Villa Rufinella — JE la piü eccelsa delle 
ville tusculane. costruita in luogo pittoresco e 
saluberrimo sulF estremo ciglio dell'altipiano su- 
periore del colle di Tuscolo. Vi si accede piace- 
volmente dalla Villa Lancellotti, per mezzo del 
nobile adito situato nel piazzaletto Borghese, 
come anclie da due piü modesti ingressi : l'uno, il 
cancello detto della Eegina (1), posto siilla via 
Gregoriana ehe mena aU'Eremo di Camaldoli ; 
l'altro, ehe si apre al di sopra del convento dei 
Cappxiccini ed e il preferito pure da ohi si 
rechi a visitare le rovine tusculane. Suü'arco di 
quest'ultimo, e scritto: 

VILLA   TCSCrLÄNA 

E ciö, sia perclie la E-ufinella si estende fino 
alle mura deiranticliissirao municipio di Tuscolo, 
sia perche il luogo fu reso celebre da una villa 
tusculana ehe vi ebbe M. T. Cicerone. Da que- 
sta entrata un viale assai ombroso ascende fino 
ad un verde ripiano ove si vede sorgere, nelle sue 
semplici e grandi linee, il patazzo diäegnato da 
Luigi  Vanvitelli. 

(1) Tale denomiiiazione, come l'altra di/ojt/anaf/e/;a7;eg(mi, 
conservata da una fönte poäta non Imigi dal menzionato 
cancello, ricordauo le dimore fatte nella vÜla dalla regina 
Maria Cristina, della quäle e del re Carlo Feiice riinangono 
in una stanza del palazzo i busti, iavorati dallo scultore An- 
drea Galassi di Sassari. 
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Nell'atrio, a tre arcate, sono esposti alcnni 
monTimenti epigrafici ed avanzi cli sculture, tratti 
dagli scavi clel foro e tlel teatro di Tuscolo. La 
cappella, nel pianterreiio, ha quadri non ispre- 
gevoli. Bue iscrizioni, poste ai lati doU'altare prin- 
cipale. ricordano ehe la regina Maria Cristina 
di Borbone, Tedo\'a di Carlo Feiice re di Sar- 
degna, istituiva stille rendite della villa per- 
petui funeri in suffragio deU'aniina del suo real 
consorte e di Anna Maria Üabriella di Savoia, 
duchessa dello Sciablese. 

NeH'anticamera del salone, al primo piano, 
vedesi in alto uno stemma sabaudo, e nella parete 
destra un piccolo marmo in cui si legge non 
senza cnriositä la originale epigrafe ehe segne: 
Qui giace il huon cagnoJo Cicl — delizia della 
padrona — alla qitale tenne per XX anni — 
una compagnia si fedele — ehe meritö in morte 
Je lagrime ed il sepolcro — Nacque il giorno 
XVI di fehhraio MDCCIII — moH il giorno II 
di gennaio MBGCXXIIl — Maria Anna di 
Savoia — Duchessa dello Sciablese — pose al 
henemerente. II bassorilievo ehe pur qui si vede 
6 del Canova. Dello stesso insigne artista erano 
alcuni medaglioncini (tra cui superbo quello 
delle Tre Grazie) fatti porre da Maria Cristina 
nella facciata posteriore delFedifLcio, e tolti, or 
non e molto, per loro migliore custodia. 11 va- 
sto palazzo lascia chiaramente vedere come fosse 
architettato per luogo di  villeggiatura, in   vita 
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comune, di nn orcline religioso. Recenti adatta- 
menti e restanri lo hau reso anohe piü acconcio per 
dimora   estiva   ed autunnale di  coUegi-convitti. 

Grandissima e l'estensione della villa, con i 
siioi uliveti, pomari e campi seminativi da cui 
91 ricavauo eccellenti prodotti. "Buona parte del 
terreno 6 anche rivestita di boschi, nelle cui om- 
bre, gratissime neU'estate, corrono per ogni verso 
stradoni e vialetti cosparsi di anticbi marmi, 
di avanzi di decorazioni architettoniclie, statiie, 
colonne e piedestalli, rinvenuti in diversi soavi 
tuscnlani. Svariate vedute, ehe attrassero tanto 
rammirazione di M.me Louise Collet, si godouo 
nel salire suUe alture ridenti della villa, ehe 
vanno a raggiungere la vetta di Tuscolo. Ve- 
ramente incantevole e quella dalla parte di mez- 
zodi, con il Monte Cavo ehe si leva maestoso a 
cavaliere dei  coUi tusculo-albani. 

Sul declivio di un poggio, ombreggiato da 
querce e conifere, furono riprodotti eon pian- 
ticelle di bossolo i nomi de' piü illustri poeti 
del lnondo, in guisa da formare eome una vasta 
gradinata, al sommo della qtiale era una bella 
statua di Apollo, al ciii lavoro si crede ehe pren- 
desse parte il   Tenerani (1). E questo   il   luogo 

(1) Pietro Marchetti, valeiite scuitore di CaiTara, avrebbe 
avuto la commissione di scolpire quella statua dal principe 
Luciano Botiaparte; e Pietro Tenerani, nepote del Marchetti, 
in allora giovanetto (poiartista esimio), si vuole cheaiutaaac 
lo zio nell'escuzione e di quel lavoro. Cosi si 9pieg:a il perehe 
la statua, cßiando ora al suo posto, voriiva jjencrahueute detta 
la slatua del Tenercmi, 
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chiamato il Parnaso, il quäle, immaginato forse 
dalla genialitä del marcliese Biondi, oggi si vede 
mooito. 

II suolo della Eufineila lia conosciiito molti 
padroni. Ha il vanto, come vedremo iiel capi- 
tolo ehe segne, di avere accolto un luogo di 
delizie di M. T. Cicerone. In tempi a noi piü 
vioini appartenne alla Badia di Grottaferrata, 
il cui Card, abate commendatario, Alessandro 
Farnese, ne dava sei •• rubbia in enfiteusi per- 
petua (1664) ad Ascanio, Eufino, o Eufini. Quin- 
di, mons. Alessandro Rnfini, vescovo di Melfi, vi 
fondö una villetta cKe dal di hü nome, e perchö 
non potesse confondersi con la villa sottostante 
giä costruita dallo stesso prelato (la Riifina poi 
Falconieri), fu preaa a cliianiare Rufinella. Du- 
rante il successivo possesso della Camera Pontifi- 
cia, Gregorio XIII offri tre rubbia (15S1) di qnel 
suolo al Card. Guidone Ferreri il quäle vi fece 
sorgere una modesta delizia campestre (la villa 
Ferreriä) ehe donö presto al card. Francesco Sfor- 
za. Questi, vendutala prima (1587) al proprio zio 
IMario I Sforza, conte di s. Fiora, poco di poi se 
la ricompro. La villa passa in seguito (1603) 
nelle mani di Vincenzo De Nobili, da cui fu 
ceduta (1604) alla Camera Äpostolica. Clemente 
VIII non tardö a rendeme padrone il suo nepo- 
te card. Pietro Aldobrandini, perchi^ ne in- 
grandisse la contigua villa Belvedere. Godu- 
tosi per aicuni anni Tusufrutto della Rufinella il 

? 
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fiorentino card. G. B. Deti (congiunto della ma- 
dre del pontefice suddetto), donna Olimpia Äl- 
dobrandini, juniore, alienö la proprieta a favore 
dei sigaori Sacchetti ; ed eoco perclie in alcuni 
scrittori dell'ej)Oca si trova fatta menzione di una 
villa Sacchefta. La qaale, rimasta per cento ed un 
anno nel patrimonio di quella nobile famiglia, 
nel 1740 fu aoquistata dai PP. G-esuiti del Col- 
Ipgio Romano. I nnovi padroni, volendo fame 
il luogo di loro villeggiatura, con disegno e di- 
rezione del celebre arcbitetto Luigi Vanvitelli 
v'inalzarono l'edificio cbe oggi si vede (1) e ehe 
s'ebbe una visita inaugurale di Benedetto XIV 
il 25 maggio del 1746. Avveniita, sotto Clemente 
XIV (1773), la soppressione della Compagnia di 
Gesü, la villa con le sue dipendenze tornö alla 
Camera Apostolioa, dalla quäle, con beneplacito 
di Pio VII, fu venduta nel 1804 a Luciano Bo- 
naparte, principe di Canino, il quäle assai la 
nobilitö ed estese, e molte e lungbe dimore vi 
fece,   spesso   in   compagnia   di uomini   illustri. 

(1) Gli sterramenti ese^uitl per gettare le fondamenta del 
nuovo palazzo fecero toriiare a luce resti di costruzioni gran- 
diose e nobili monumenti. Alcune dl quelle autichitä piüpre- 
gevoli figuTano nei miisei Vaticano e Kircheriano; altre iion 
poche andavaiio perdute, e si smarrirono anuhe rilievi topo- 
grafici, disegni e schede ehe PerudJto P. G. Boscovich, assi- 
stito dal Contucci e da! Vanvitelli medesimo, aveva eseguiti, 
Moltisaimo materiale ricavato dagli avanzi di fabbriclie ro- 
mano ehe si vedevano spaysi nelia villa fu rimesso in Opera 
nella erezione dul nuovo palazzo. 
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II pericolo clie egli corse nel 1817 di esservi 
catturato da iina banda di malandrini lo a- 
vrebbe determinato ad abbandonare la sua de- 
lizia tusculana, ehe alla fine del 1820 andö in 
proprietä di Anna Maria di Savoia dnchessa dello 
Sciablese (1), per venir poi ereditata da Carlo 
Feiice re di Piemonte, e successivamente dalla 
di lui vedova, Maria Cristina di Borbone. L'au- 
gusta signora trascorse alla Rufinella tre sta- 
gioni estivo-autunnali, ricevendovi due volte fot- 
tobre 1838 e 1839) Gregorio XVI, indi il baldo 
e giovane di lei nepote duca di Savoia, ehe fu poi 
Vittorio Emanuele II, ed altri personaggi. Al- 
lontanatasi la regina da Frascati, concesse l'nso 
del palazzo della villa ai PP. Gesuiti del Collegio 
Eomano, ai quali era cosi dato di rivilleggiarvi per 
breve tempo (2). Alla morte di Maria Cristina, 
la EufineUa, compresa la parte edilizia, passö al re 
Vittorio Emanuele. La regina con disposizione 
testamentaria aveva lasciato 1' uso del palazzo 
della Tilla ai Gesuiti, sempre ehe i medesimi nel 
giorno della sna morte avessero tenuto in esercizio 
le loro scuole del Collegio Romano; ed era occorso 

(1- Le soldatösche austriaehe ehe ]iel marzo del 1821 bivac-' 
carono alla ßufinella, fecero tali danni alle coltivazioni clie 
la real priocipegsa sabauda per mozzo del auo intendente sig' 
Smelz avanzö una energica protesta al  Comune di Frascati, 

(2) Fin quasi a questi giorni, nello scaffale dell'antico 
refettorio doVe i religlosi usavano riporre il proprio tova- 
gliolo, si leggevauo aricora i uomi dei PP. Perrone, Secchi, 
Taparelli, ecc. 

21 
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appunto, per le note vicende del 1849, ehe al 
momento dell'apertura e pubblicazione del testa- 
mento {febbraio 1849), que' religiosi non ai tro- 
vassero nella condizione voluta dalla testatrice. 
Intanto, fin dal 1847 l'Amministrazione della real 
casa di Savoia aveva dato in eiifiteusi al prin- 
cipe don Camillo Aldobrandini una bnona parte 
dei terreni del vasto possedimeuto. E ritentitosi 
dai principi di Piemonte Umberto e Margherita 
di Savoia ehe il luogo non avrebbo potiito facil 
mente trasformarsi in una moderna delizia reale, 
la Knfinolla f ti vendi^ta- nel 1872 alla principessa 
donna Elisabetta Aldobrandini Lancellotti^ ehe, 
X^er mezzo di superbi viali, tosto la riuni alla 
sottostante sua villa. 

II palazzo per circa trent'anni ha accolto 
in tempo di villeggiatura ii Coliegio Urbano 
di Propaganda Fide, dal quäle con gioia e vene- 
razione era ricevuto piü volte il card. Giigliel- 
mo Massaia. Ora per i notevoli miglioramenti 
praticativi, l'edificio reso piü confortevole forma 
1' estiva dimora degli alunni delCollegio Pio- 
Latino Americano del Sud. 

Villa Äldodrandini — Sulla piazza del 
Miiuicipio si mostra 1' ingresso principale di 
questa celebratissima villa, la regiua delle tu- 
sculane, anche distinta fin dalla sua origine con 
il nome di Beltedere,   per   le splendide visuali 
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cte da essa si dominano. Da qtiel cancello 
monumentale, disegnato nel XYIII secolo dal 
Bizzocheri, muove un ombroso viale rettilineo 
cte ha termine innanzi ad una fönte sulla quäle 
e ricordato il nome del fondatore della delizja. 
e l'anno della sua erezione: 

rETRVS ALDOBRANnraVS S. Jl.  E, GÄMER. 

ANNO  DUM. MDCIII  CLEM. YIII POK. XII 

Due viali minori ascendono, divergenti ai lati 
del primo, fin sotto ai muraglioni ehe in vari 
ordini sostengono la terrazza snlla quäle e si- 
tuato il palazzo, Questa magnifica entrata h al 
presente fuori di uso. Allorclie essa era.frequen- 
tata, verdi spalliere di lauri, aiuole fiorite e statue 
ne rendevano vago il terreno all'iTitoriio. Oggi 
si accede d'ordinario alla villa per il cancello 
posto lungo la via Gruglieimo Massaia: l'altro 
ehe da sulla strada provinciale, di fronte alla villa 
GrazioH, e quasi riservato al passaggio della no- 
bile famigiia proprietaria. A brevissima distanza 
da ciasctmo dei due ingressi ed a fianco di 
un giardino delizioso, sorge il palazzo signorile 
ehe da mille punti de' nostri luoghi si vede 
singolarmente spiccare nel suo regale prospet- 
to di fronte a Roma. Prima di entrare in que- 
sta ch'e tra le piü geniali opere di architettnra 
di Giacomo Della Porta, si ammiri, dalla parte 
superiore ehe guarda il monte, la grandiosa co- 
struzione   ad emiciclo (disegnata pure  da   quel- 
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I'arcliitetto insigne), dove vengono con bell'arte 
a raccogliersi le acque Algidensi, dopo ehe 
nell'alto della villa Hanno fatto vaghe mostre 
e cadute. Artistiche nicchiej scogliere, statue e 
busti marmorei adornano lo stnpendo Ninfeo, a 
ctii davano un tempo maggior vita altre fon- 
tane e caprJcciosi giuocki di acqua dispostivi a 
sorpresa dei^-visitatori da Orazio Oiivieri, e dei 
quali restö cosi ammirato il De Brosse da p^~ 
ragonare il gran getto d'acqua a quello di Saint- 
Cloud 6 da dirlo tina delle piü belle cose ehe si 
possano vedere del genere al mondo. Nella grande 
nicchia di destra sta un Centauro dall'aspetto mar- 
ziale, in atto di dar fiato al como; mentre un Ciclo- 
pe, neli'altra dirimpetto, siede placidamente suo- 
nando la pastorale siringa. Nel centro, sopra un 
gruppo di scogli, s'inaiza la figura di Atlanta (non 
giä di Ercole, come talnni ritengono), curve le 
spalle sotto il peso del mondo. Per lungo tempo, co- 
me ben si rileva da quadri e disegni antichi, vi fu 
veramente daccanto un Ercole con le braccia 
verso di lui protese, in atto di aiutarlo (1). Le 
colonne di Ercole sono da molti credute quelle 
due svelte torricelle   ehe   sorgono   con   bell' ef- 

(1) A'^edasi, ad esempio, il quadro di Lingelbach, esistente 
•ueirinterno del palazzo, e l'opera del Falda « Fonl<me s jn 
cui trovasi riprodotto questo emioiclo. Del resto, nelle piü 
autorevoli deserizioni della villa A Idobrandini sempre e cliia- 
ramonte si parla di Atlante aiutato da Ercole nel aostenei-ß 
il mondo. 
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fetto tra il verde delle elci arrnose siil i^mici- 
pio della cascata d' acqua. Suli' attico del Nin-" 
feo corre in una sola riga la seguente iscri- 
zione, a ricordare il card. Pietro Aldobrandini 
(nepote di Clemente VIII) ehe düpo aver ri- 
cuperato Ferrara alla S. Sede, fondö per suo 
proprio diporto questa vÜla (1): 

PETEVS. CARD. ÄLDOBRANDINVS. S, R. K. CAM. CLEM. VIH. 

FRATRIS. I. EEDACTA. IN POTESTATEM. SEDIS. ÄPOST. FERRABU. 

PACE.CHRISTIÄNAE. REIP. EESTITVTA. AD, LEVANDAM. OPl'ORTVXO. 

SECESST. VRBANARVM. CVRARVM. MOLEM. VILLAM, HANC. DEDV- 

CTA. AB,  ALGIDO.  ÄQVA.   EXTRVX3T. 

NeU'aJa destra deiremiciclo e posto il decoroso 
oratorio, adorno in origine di dipinti di Dome- 
nico Cresti, i quali, perche danneggiati daU'umi- 
ditä, s'ebbero un restauro dalla mano del Dome- 
nichino. Andati ancor essi a male tali ritocchi, 
il principe don Francesco Borghese fece eseguire 
nel tempietto pitture a fresco e ad olio dai mi- 
gliori artisti ehe si conoscevano in Eoma al 
suo tempo. Cosi, il quadro assai hello di san Se- 
bastiane Martire, titolare della   cappella,   le   fi- 

(1^ La costruzione cominciö nel maggio dol IGOl eotto la ,:,*- 
direzione del Della Porta; ma essendo fiuesti morto nel 1604,- • -^ 
i lavori, ehe durarono in comi)!e3so una diecina di anni, fu- 
rono prosegilifci dagli architetti Carlo itaderno e Giovanni 
Foiitana i^er ciö ehe si riferiace al traforo delP acquedotto 
ed alla ereziono dol teatro delle acqne, prendendovi poi partö 
ridraulico Olivieri. 
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gure di s. Camillo, s. Adelaide, s. Marco e s. 
Francesco sono del Capalti. Saverio Valeri di- 
pinse la tela di s. Francesco di Sales die visita 
i carcerati. La gloria di angeli suUa volta ed il 
quadro di s. Teresa furono eseguiti da Pietro Ga- 
gliardi. Due afFreschi del Capalti in cni risaltano 
le figure della Vergine e del Salvatore abbeUiscono 
le pareti. Squisito lavoro di Einaldo Rinaldi e 
giudicata la statua in gesso della Vergine con il 
Bambino, cbe si osserva nelF atrio dell'oratorio. 
Sono ornamento della sagrestia una magnifica cro- 
ce in madreperla lavorata in Oriente ed una buona 
copia di nn Crocifisso di Guido Reni (1), 

A sinistra del Ninfeo si puö visitare la sala 
comunemente detta delle Muse o del Parnaso. Qui- 
vi, in rilievo, fu riprodotto il sacro monte della 
Focide, ai cui pie' l'acqua permezzo di opportun! 
congegni faceva in passato uscire suoni da nn or- 
gano, nel mentre ehe armonie mandavan pur fuori 
da vari istrumenti le Muse con Apollo, aggruppati 
suU'artistico poggetto. Sopra disegni e con la stessa 
direzione del Domenichino, Alessandro Fortuna, 
scolaro del grande maestro bolognese, dipinse 
nelle pareti i diversi fatti della storia di A- 
pollo, colorendovi il Viola graziosi paesaggi. 
Sulla porta d' ingresso, al di dentro, leggesi il 
seguente   diatico: 

(1) Nella cappella uffiziauö quotidianamente 1 PP. CappuC- 
oini por esservi attigua la tomba dei signori Aldobrandinl. 
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HVC EGO MIGRAVI MVSIS  CoMITÄTVS   APOLLO 

mC  DELPHI HIC HBLICON HIC  MIHI DELOS ERIT 

Da fcanti forellini qua e lä nascosti nella sala 
uscivano all' improvvisOj merce nii segreto mec- 
canismo, sottili getti d'acqna ehe andavano a ri- 
cadere sugli astanti, da qualunque parte si fossero 
qiiesti rivolti. Di ciö molto si divertivano i perso- 
naggi ehe portavansi a visitare la villa. Qualche 
pontefice dieesi vi avesse condotto dei cardinali 
per ridere del loro imbarazzo aliorche li investiva 
quella pioggia inaspettata, da eui non trovavano 
modo di iiberarsi. AI presente, di questa artistica 
sala restano solo da osseryarsi i mosaici e gli stuc- 
chi, perche il prineipe dou Francesco Borghese, a 
conaervare le migliori pitturej giä offese dall'umi- 
ditä, le fece distaocare con cura dalle pareti, sotto 
la direzione del barone Vineeaizo Camuccini, e 
trasportare in E-oma. 

Eatriamo ora nel palazzo ehe offre ancbe da 
questo lato un nobile prospetto. L'arco d'ingresso 
e sorretto da dne colonne di granito egiziano. II 
salone vedesi tappezzato di arazzi di Annesio di 
Barbara, da Massa Carrara, il quäle vi dipinse, 
tra gli altri soggetti, la Fucina di Vtdoano, il 
Monte Parnaso ed Orfeo ehe si attira le fiere 
con la dolcezza della aua lira. La Vittoria ehe 
osservasi nel centro della volta e attribuita a 
Federieo Zueeari. II busto in bronzo, pur orna- 
mento della sala, rappresenta Ciemente VIII, 
il qnale al fine del suo pontilicato fece talvolta 
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dimora in questa villa del nipote cardinale. In- 
cantevole quanto puo dirsi e la vista ehe si 
vagteggia dal balcone rivolto a nord ovest, 
della quäle Volfango Goethe gradi portar via 
seco uno schizzo, allorquando visitö la villa 
nel 1787j trattenutovi a desinare dal prjnoipe 
proprietario. Quel disegno formö pol il soggetto 
di uu bei dipintonella casa dell'immortale poeta 
a Weimar (1). Alla bellezza di un tale orizzon- 
te fa piacevole riscontro la vista del centro del- 
l'eniiciclo, con la caduta delle acque, ehe godesi 
dalla opposta parte quando si sia lasciata aperta 
la porta d'ingresso. Sülle volte delle camei'e si- 
tuate a destra di cbi entra nel salone, il cav. 
D' Ärpino colori parecchie figure della Storia 
Sacra. E rappresentata nella prima sala la fine 
miseranda di Sisara condottiero dei Cananei, ehe, 
rifuggiatosi presso Heber il Kenita, viene bar- 
baramente ucciso dalla costui moglie Griaele. 
Nella Camera attigiia spicca, sulle altre, ia fi- 
gura di Abigail prostrata dinanzi a David, cui 
ofPre, per placarne lo sdegno, le proyvisioni 
ehe siio marito avevagli rifiutate. Si am.miraiio 
nella terza stanza tre affreschi stimati tra i piü 

{1> Nel Kuo viaggio iii Italia, il Goßtlip fu piü volte a Fra- 
scati, nelTiiUtuiino del 178t) o del 1787, sempre in compagnia. 
di valenti artisti tedeschij come Filippo Hackert, il Ti- 
schbein, Augeliea Kauffmann e il conto di Reifeiisteiu, con 
i ciuali il poeta s' intratteneva la sera in geniali conversa- 
zioni. 
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belli del Maestro Arpinate, da altri invecö 
ritenuti opera del Domenicliiiio. In uno e Id- 
dio ehe proibisce ad Ädamo di cogliere il frut- 
to dall'albero; il secondo rappresenta la Colpa 
de' nostri progenitori, e Tultimo la Egpulsione 
loro dal paradiso terrestre. In questa stanza, le 
cui pareti son rieoperte da belle carte cinesi, si 
eonserva un antico seggiolone a bracciuoli, di cui 
si dice abbia fatto nso il pontefice Paolo V. Nelle 
due camere ehe seguono, sono pure del cav. D'Ar- 
pino la Morte del gigante Golia ed una Giuditta 
ehe si parfce con la spada iutrisa di sangue, 
dopo aver mozzata la testa di Oloferne. II secon- 
do afFreseo, perö, alcuni intelligenti di arte \o 
attribuiseono allo Zampieri. AcquerelU assai pre- 
gevoli del Keisermann, una immensa e rara carta 
geografica dell'Italia del tempo della prima Re- 
pubblica Francese, una collezione d'uocelli della 
Campagna Bomana, ed altre notevoli cose ab- 
belliscono la dimora principesca. 

Nella villa amenissima Innghi stradoni ombrosi 
vanno, r^a, una parte, a raggiungere le alture 
dei Cappuccini, della Enfinella e le rovine di 
Tuscolo, per distendersi inferiormente iin ver- 
so i pingui pascoli di Molara. 

Se si costeggia il giardino prossimo al pa- 
lazzo e si segue F andamento del viale ehe di- 
rigesi alla cascata delle acque, volgendo a destra 
si esce in un luogo aperto assai deliziöse. Vi e, 
tra alcuni fabbrieati rurali, Fabitazione del fat- 
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tore, nel oui prospetto stanno incastrati moltis- 
simi frammenti di antichitä tusculane. Piü oltre 
s'incontra il gruppetto pifctoresco delle case della 
fornace; dal quäl punto indirizzandoci per il viale 
dl sopra, si giunge ad un ripiano, con diie palaz- 
zine, ehe ci ricorda la giä viUa Rasponi, nome di 
un'antica famiglia proprietaria. In questo luogo 
giocondissimo 1' occhio si rallegra tanto aüa in- 
cantevole vista dei paesi albani. Se da qtii ci 
allontaniaino alquanto in direzione di Tuscolo, 
osserveremo un lungo e ben conservato tratto 
dell'antica via Latino-Tuscalana, detta la via 
dei sepolcri per i ruderi onde n' e sparsa. 

Bi questo fondo, cte ne' tempi classici sem- 
bra essere appartenuto agli OttavÜ ed agli A~ 
tihi, fu primo possessore nell'etä moderna raon- 
signor Paolo Capranica ehe, con l'opera dell'ar- 
chitetto Volterra, vl si era sistematouii modesto 
luogo di villeggiatura. Morto quel prelato nel 
1598, dei beni di lui ehe andavano di diritto 
alla Camera Äpostoliea Clemente VIII riserTo 
per se questo luogo, di cui fece dono al card. 
nepote Pietro Aldobrandiui ehe ne diveniva cosi 
padrone il 13 novembre dello stesso anno. II por- 
porato vi edificö la splendida villa ehe oggi si 
vede. E noto ehe lo zio pontefice aveva dato or- 
dme al suo pro - tesoriere generale Ludovico Zac- 
ohia ehe a farvi giungere 1' acqua dal monte 
Algido erogasse liberamente qualuuque pur rag- 
guardevole somma di danaro; e quelle acque vi 
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furono presto condotte dagli arcliitetti Giovanni 
Fontana e Carlo Maderno. 

In questa delizia i signori Aldobrandrini fecero 
spesso dimora, accogliendovi alcuni pontefici e 
realipersonaggi, dinanzi ai quali solevano spie- 
gare magnifieenza sovrana in solenni feste e 
banchefcti, tra i qnali restö celebre quello offerto 
nna volta a Tommaso di Savoia quando la villa 
era da poco fondata. V'ebbe pur grandioso ricevi- 
mento nel 1605 il principe di Conoa, benefattore 
di Torquato Tasso; e colä egli trorandosi insieme 
con l'amico Cinzio Aldobrandini, la memoria del- 
1' infelice Poeta sarä stata certamente rievocata 
dai due mecenati. Nel 1633 trovö protezione in 
questo palazzo il Domenicbino, allorclie si fuggi 
da Napolijperseguitato dalle male arti del Ribera. 

Quando nel 1681 con la morte di donna Olim- 
pia Aldobrandini si venne a spegnere la illustre 
famiglia, i beni, per ragloni di matrimonio, ne^ÄQ- 
darono divisi tra i Borghese ed i Pamphily. Que- 
sti Ultimi si ebbero, insiem.e con altri fondi, la 
Villa di Frascati, la quäle passö alla fine del 
XVIII secolo in proprietä dei Borgbese. In se- 
guito poi alla ripartizione dei tre patrimoni 
Borgbese, Aldobrandini e Salviati. effettuata dal 
principe don Francesco Borgbese prima della 
metä del secolo XIX, toccö a don Camillo, di 
lui secondogenito, a rappresentare con il nome, 
la villa e lo stemma gentilizio, l'antica famiglia 
degli Aldobrandini. 
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Änclie al teinpo del possesso dei Borghese, alcuni 
papij sovrani, ed alti personaggi trovarono son- 
tuosa ospitalitä in questa villa, facendosi notare 
tra i visitatori il re Girolamo di Vestfalia in- 
sieme con la regina sua moglie e la contessa 
Potocka - Wonsowciz. 

Villa Grazioli — Si presenta leggiadra e 
ridente snl colle ehe sovrasta alle contigue ville 
Torlonia e Muti, tra un lieto corteggio di'ulivi. 
Se ne apre Pingresso vicino a Frascati, di fronte 
all'adito della villa Aldobrandini ehe da sulla 
via provinciale Maremmana. L'ombroso viale ehe 
si dirige verso l'altura, alla metä ' del suo per- 
corso lambisce una selvetta, nel cui seno il duca 
don Pio G-razioli eresse uua cappellina in stile 
gotico per farne la sua tomba gentilizia. II pa- 
lazzo non molto vasto, ma di una svelta ele- 
ganza, e cosi bene situato su di un ripiano emi- 
nente ed assai anieno, ehe da ogni parte 6 giocon- 
dato da splendide orizzonte. Non v'ha ferse altra 
casa signorile, tra le ville tusculane, ehe goda 
di uua postura ugualmente ben scelta e deli- 
ziosa. Sopra I'entrata si legge l'iscrizione ehe 
segne: 

ÜEEÜORIVS SVI  POST. MAX. 
ET CONSILIVM PHOP. FIDE PRAEPOSITVM 

VILI.AM SALTBRITATE   PEAECIPVAM 
COLLEGIO VBBANO ATTRIIIVEEVKT 

ÄSNO KDCcexxsiu 
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Essa fa memoria deU'acquisto della villa fatto 
dalla Congregazione di Propaganda Fide, assen- 
ziente Gregorio XVI, per saKitevole villeggiatura 
del Collegio Urbano di Roma, 

Nell'interno del fabbricato si racchiudono opere 
d'arte di graii pregio. Vi colorirono soggetti a 
fresco e decorazioni Annibale Caracci, il Dome- 
nicliino, Federico Zuccari, il Nebbia, il Passa- 
iielli ed il Pennini. 

II salone d'iiigresso lia le pareti ricoperte da 
quadri delle sctiole di ßubens, di Rembradt e, 
di altri rinomati autori. Segne la sala ben di- 
pinta dal Nebbia (e non da]lo Zuccaz'i come si 
crede) con la volta percorsa nella siia gran fascia 
da un finto pergolato di viti, ctii dänno vita 
variopinti iicoellettij sul qnale e un cielo scre- 
xiato di niibi dove puttini sveltissimi si tfastul- 
lano graziosamente. La famosa stanza a sini- 
stra, clie e detta del Sole per il soggetto ed il 
brio de' snoi quadri, ha pitture di Domenico 
Zampieri. In un lembo della volta e il sole ehe, 
ben personificato, sorge radioso sul suo cg-rro 
tirato faori dall'oceano da briosi cavalli. Nel 
centro, si scorge l'astro maggiore ehe nel mas- 
simo del suo fnlgore segna il mezzogiorno. Nei- 
l'altra estremitä si osserva lo stesso carro solare 
ehe va a tuffarsi nelle onde marine, indieando la 
sera, SuUe pareti sono colorite due storie della fan- 
ciullezza di Sisto V: in una, il garzoncello Feiice 
Peretti, di ritorno dalla campagna con il suo ge- 
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nitore, va innanzi ai buoi trastullandosi con un 
cagnolino; nell'altra e lo stesso fanciullo ehe 
viiito dalla stanoliezza e dal sonno, sotto un albero, 
viene destato con delicata premura da una sorel- 
lina, per esser ghinta Fora della refezione meri- 
diaiia. La stanza di contro, a traverso la sa!a, rac- 
cttiude uu soggetto somigliante a quello principale 
eseguito dal Domenichino, ma dovuto al pennello 
di Annibale Caracci. Ve nella volta nn cielo stel- 
lato diviao in quattro parti, con la Notte, l'Äurora, 
Diana e Mercurio. In quest' tiltima figura, spe- 
cialmente, l'iiisigne maestro lia riportato nn ef- 
fetto prospettico straordinario, sembrando ehe 
I'effigie del nume dei commercio e dei ladri sia 
sempre rivolta all'osservatore, da qualunqne parte 
della sala questi si ponga a guardarla. Decora- 
zioni e fregi a grotteschi dello Zuccari adornano 
con grazia e vivacitä un'altra stanza dell'appar- 
tamento, come altri dipinti ese.guiti dagli allievi 
dello Zampieri e prospettive tratteggiate dal Pas- 
sanelli rendono eleganti altre camere ed una 
galloria dell'edificio. Peecato ehe il violento ter- 
remoto del luglio 1899 abbia alquanto danneg- 
giate queste elette opere  di arte! 

Dal lato ehe guarda E,oma il palazzo e al- 
lietato da un' vago giardino. Un ridente piaz- 
zale si trova nella parte opposta, dove h l'in- 
gresso di altro piü vasto verziere da cui prende 
a svolgersi un lungo viale, ombreggiato da co- 
nifere. ehe va a far capo ad una entrata sxipe- 
riore della villa. 
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Avanzi di anticlie costruzioni romane ehe si 
trovano sparai nel podere sono stati attrlbuiti 
alla delizia tusculana dai Passieni; ma non e 
proprio certo ehe il possedimento di tali signori 
corrispondesse a  quest'altura. 

La Villa fu costruita dal card. Ottavio Acqua- 
Viva alla fine del secolo XVI. Passö quindi al 
card. Scipione Borghese e da questi al duca 
Giovanni Angelo Altemps (1613) ehe gliela 
restituiva subito per averne in cambio quella giä 
del card. di Como (oggi Torlonia), anehe posse- 
duta dal celebre porporato di casa Borghese. 
L'ebbe poi il card. Ferdinando Taverna il quäle 
la ricedeva, non appena entratonein posaesso, al 
Card. Peretti di Moiitalto {nepote di Sisto V), 
per la di cui opera la villä incontrö il siio mi- 
gliore nobilitamento artistico. Ne diventarono in 
seguito padroni gli Odescalchi ehe, dopo im lun- 
go dominiü, Talienarono nel 1833 a favore del 
CoUegio Urbano di Propaganda Fide di Roma. 
E questo dieci anni dopo la vendette al duca don 
Piü Grazioli, da cui fu resa piii gaia e dilettosissi- 
ma. E in tali condizioni ehe la villa e passata da 
Ultimo   agli eredi di quel nobile patrizio. 

AI tempo del possesso degli Odescalchi, il luogo 
accolse piü volte gli Arcadi piü illustri di Roma; 
ed uno splendide ricevimento vi fu dato al pon- 
tefice Beiiedetto XIV. Quando poi ebbe preso a 
villegiarvi il Collegio Urbano, Gregorio XVI vi 
si recava ogni anno in un giorno di ottobre   a 
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trascorrere qualche ora con que' giovani aluiini, 
tra i qtiali si trovö pur molte volte a ricrearsi 
alquanto quell' insigne erudito ehe fu il card. 
Angelo Mai^ allorcliÄ era monsignor segretario 
della Congregazione di Propaganda Fide. 

Villa Cavalletti. — Siede sn di im poggio 
isolato, dirimpetto alle alture della villa Äldo- 
brandini e sopraccapo allä Grazioli. Vi si aocede 
comodamente prendendo il tratto della via pro- 
vinciale ehe dalla piazza del Municipio va ai 
hioglii albani. AUa distanza di circa xm chilo- 
metro da Frascati, s'incontra a destra il cancello 
ehe däadito al podere, nel cui mezzo corre nn 
ombroso stradone per condurre, tra due siepi 
altissime di mortella, al palazzetto, situato a ri- 
dosso del versaute Orientale del colle. 

Se questo luogo di villeggiatura non si mostra 
al pari di alfcre tiisculane delizie adorno di opere 
d'arte pregevoli, e pure superiore a molte di 
quelle per le sue naturali attrattive. VagH bo- 
schetti di lauri e conifere, percorsi da vialetti 
flessuosi, circondano la casa signorilej ed allietano 
nel posto piü eminente della villa un belvedere, 
di gioconditä maravigliosa co' suoi sfondi verso 
Castel Gandolfo, la raarina, 1' eterna. cittä, e 
quante altre parti abbraccia l'orizzonte superbo 
de' laziali colli. In questo luogo si gode di 
una pace deliziosa; ed un poeta quasi vi senti- 
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rebbe aleggiare lo apirito di una qualche deitä. 
Questo sito corrisponde all'antica localitä di 

Corne, menzionata da Plinio, olie fii sacra alla 
dea Diana. La curiosa denominazione di Corne 
si fa derivare da ciö ehe il colle di Cavalletti e 
r altro meno elevato delle streghe, con la valle 
cte li separa, ritraggono appnnto quella singolar 
forma. -Famoso andava quassü un eice di si co- 
lossale grandezza da formare un bosoo esso solo. 

Nella villa si nota irna bella traccia dell' an- 
tica strada romana ehe staccatasi dalla Latina 
saliva per di qua e per la villa AMobrandini alle 
mura del municipio di Tuscolo. I molti avanzi 
di fabbriche del periodo classico cbe stavano dis- 
seminati nel fondo, ed in ispecie alla cima del 
poggio, 6 notevoli ritrovamenti avrebbero fatto 
conoscere ehe era qiiivi situato un vage Subur- 
bano il cui titolare sarebbe stato Gabinio. E 
certo ehe in epoche ben piü remote, e oioe presse 
a quattordici seeoli innanzi l'era volgare, vi stan- 
ziö Tina tribü niimerosa di pastori latini, come e 
venuta a dimostrarlo la recente scoperta di una 
vasta necropoli a cremazione del primo periodo 
laziale (1). Verso Ja fine del XV secolo, il fondo 

(1) AI principlo d'inverno del 1902, eseguendosi uno scasso 
profoiido nelia parte del vigiieto ehe e a destradol cancello, 
per riii entra uella villa, si e riuvenuto un vasto sepolcreto ehe 
si e riferito tra la fiue dell'etä enea ed il principio della ci- 
viltä del ferro. L'intero materiale fittile, copiosiasimo e molto 
jmportante, non ehe gÜ üggetti metallici ed altri sitrovauo 

2? 
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appartenne al card. Bartolomeo Cesi clie vi faceva 
soggiorno allorche i pontefici venivano a ricrearsi 
nelle ville di Frascati. Nel 1596, per contratto 
di vendita, passö al marchese Ermete Gavalletti, 
i cui nobili discendenti, con ntiovi acquisti di ter- 
reno ed ornamenti successivi, lianno reso sempre 
piü vago ed attraente questo lor Tusculano. 

GHÜPPO OCCIDENTALE. 

Villa Torlonia. — Vi da accesso   il   non 
disadoruo cancello ehe e di fronte alla residenza 
civica, il quäle, con il bei verde delie piante se- 
colari ehe lo awicinano, concorre alla gaiezza 
deiringresso della cittä. 

Un giardi-no accompagna il breve stradone 
ombreggiato da olmi, ciii fa seguito il viale dei 
platani ehe al suo principio mostra uu sarcofa- 
go a lati semicircolari, anepigrafo, in medioere 
stato di conserYazione, Snbito dopo apronsi suc- 
cessivamenfee snlla sinistra quattro süperbe scalee 
balaustrate, degne cäi figurare in una reale deli- 
zia, le qnali condncono al ripiano superiore della 

ben custoditi dall'egregio signore del luogu, marchese Gio- 
vanni Gavalletti - Rondanini, ehe non ha mancato di esporli 
giiiitiimeüte aU'ammirazione e allo studio dei eolti visitatori. 
E giä la preaiosa suiipollettilG delle pi-irae 30 touibe ha forniato 
argomento di una dotta pubblicazione illusfcrata, da parte 
dei valenti archeologi G. A. Colini e R. MerirjareUt, Eoma, 
Tip. della K. Aecad. dei Lincei. X902. 
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villa. Si uota ad im certo punto una fönte, con 
una piccola isorizione marmorea ehe ricorda i 
miglioramenti portati alle acque del luoge, nel 
1826, dal duca don Salvatore Sforza Cesarini 
de' Conti: 

AQTÄRUM FOSTIBVS 

EESTITVTIS ET ÄVCTJS 

ÖALVATOR DVX SFOETIA 
CAESAKINVS DE   CÜMITIBVS 

ANNO  MDGCCXXVI. 

Dal lato opposto del viale un lungo para- 
petto si affaccia siil pubbllco passeggio della 
via Eoraana, dominando la graziosa prospettiva 
della cittä, oltre ehe l'orizzonte magniiico della 
campagna di Roma e della marina. AI termine 
di qnesto stradone entrasi in im piazzale semi- 
circolare, con balaustrata, messo a giardino e 
fronteggiato di.S- palazzo signorile. Nel mezzo 
sorge una fönte con vari ordini di zampilli, 
detta il candeliere, in vista a tutta la parte oc- 
cidentale di Frascati. 

Un altro giardino si distende qui presso, dove 
sono riunite quante vaghezze rendono piü dilet- 
tose le dimore principesche. Vi si gode anche 
la vista del monte Albano e de' prossimi pog- 
getti amenissimi, coronati di ville. 

II palazzo ha nn prospetto di severa eleganza. 
Sopra il suo portone e uno stenima con l'aquila 
scaccata e la colonna, araldico innesto ehe ri- 
corda la parentela di due famiglie illustri (Conti 
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e Colorma) nn di proprietarie della villa. L' in- 
terno  delF edificio   e   vasto   e   decoroso   piü di 
qiianto possa sembrare al di fuori. Si ricono- 
scono nelle sne varie parti i diversi ampliamenti 
da esso incontrati a partire dall'epoca della sua 
prima costruzione. Nel salone da ricevimeiito e 
colorito suUa volta un grandioso Trionfo di 
Bacco. In tina vicina stanza Maffeo Mucci trat- 
teggiö, tra belle decorazioni e con buona ma- 
uiera del XVIII secolo (1732), la Forza cte 
corona la Mansnetudine. Due altre sale del no- 
bile appartamento hanno le volte dipinte a grot- 
tesche della sciiola degli Ziiccari, figurandovi le 
inse^e de' Ludovisi, giä signori della villa, 

, Mostrasi tuttora al sno posto, nella prima sala 
della biblioteca, il pavimento di eeramiche con 
gli stemmi del card. Tolomeo GJ-alii di Como, 
vescovo di Frascati (1591-1600), altro piü antico 
padrone del luogo. Un nnmero straordinario di 
quadri di" ogni diraensione gnarnisce le pareti di 
tatte le camere. Si ritengono specialmente no- 
tevoli i ritratti dei personaggi di casa Sforza, 
le grandi tele del Capalti, con le figure degli 
avi del duca don Leopoldo Torlonia, ed alcuni 
soggetti storici e di paesaggio. Ma 1' ammira- 
zione dei visitatori e attirata in singolar modo 
dal quadro sovrastante al camino quasi monn- 
raentale della seoonda sala d' ingTesso. E un 
grandioso e pregevole dipinto ad olio, del secolo 
XVII, raffigurante   Torquato   Conti,   circondato 
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dai süoi ufficiali e famigliari, in atto ä'i parfcire 
in voloutario esilio alla volta dell' Ungheria. 

Visitato il imUzzo, ritrovandoci al v^ale de' 
platani, si salga, per qualsivoglia delle scalee, 
al secondo ripiano della villa, asaai piü spazioso 
del primo; Vi si apre subito tin ampio piazzale, 
arriso da belle vedute ed accostato di faccia dal 
parco magnifico, le cui ombre folte tornano.cosi 
gradite nell'estate. 

Tra i mnscosi lecci del bosco corrono viali e 
stradoncini ehe, incrociandosi e facendo ammirare 
punti di Tista e sfondi de'piü graziosi, formano 
la gioia dei paesisti e delle gentili pittrici. 

Una delle fontanelle della piacevole foresta 
puö dirsi storica, recando scolpito in giro, nella 
base della tazza, il nome del giä ricordato card. 
Tolomeo Galli di Como ehe la faceva costruire : 

SEDEN. GEBG.  SIH TONT.  MAX.  PTOLOil.   CAUD.   COHEN. 

^ In fondo agli alberi secolari, addossata al colle, 
risalta maestosa nella solennitä del paesaggid 
la costrnzione per la caduta • delle acque, ehe pre- 
cipitate dall'alto per scaglioni, e sottrattesi un 
istante alla vista, si rimostrano con bianchi getti 
e zampilli per raccogliersi in un vasto bacino 
ad emiciclo. Nei proiungamenti laterali, con pa- 
reti a nicchie, sono mascheroni e tazze da cui" 
dovrebbero spicciar fuori le acque. 

La grandiosa   opera   architettonica   sorse con 
disegno di Carlo Maderno. 
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Da qui, per gradinate e per viali ascendenti 
ai fianchi della cascata^ si puö raggiungere la 
parte piü alta della villa, dove e Tampia ed 
ammirata vasoa, adorna di artistico balaustrato, 
il fontanone. Zampilli poderosi vi lanciano nel 
centro le acque spumeggianti ; ed e gradevole 
a vedere il contrasto del candidissimo getto con 
il verde profondo delle annose piante ehe gli 
girano all' intorno. 

II terreno della villa Torlonia fece indubitata- 
mente parte della celebre delizia tusculana di 
LucuUo (1). Dopo il rinasoimento, il primo si- 
gnore del hiogo fu Annibal Caro di Civitanoya. 
Invaghitosi egli di questo soggiorno, anolie per le 
amiclievoli soUecitazioni ehe gli venivano fatte 
dal Card. Eanuccio Earuese, acquistava nel 1563 

(1) lu aggiunfca alla prima nota del Capitolo II del r.ostro 
libro giova acceniiare alla quantitä di antichi avanzi ehe ri- 
mangono tuttora sparsi nella villa. Sono graidi resti di muri 
roti(;olati, di pavimonbi a moäaico, e di terre cotto, con fram- 
meiiti di sculture, di cornici modanate, di altre decorazioni 
architettoiiiche, di trofei militari, di mann!, ecc. ehe stanno 
a diiiiostrare la sfcraordinaria fertilitä archcologica di questo 
suolo. Dai pezzi di pietre raecoHi si sono distinte 244 va- 
rieta di bei marmi opportunamente determinate e dispoato 
entro nna seansia in una sala del palazzo. Or fa qualcbo 
anno, fu pur rinvonuta nna tessera lusoria allusiva, come ri- 
tione il signore della villa, della cui aniicizia benevola sono 
tanto onorafco, ai giuocbi Lncullei stabiliti in niemoria della 
vittoria riportata a Cizzico, in Asia, dal celebre capitano ro- 
niano. La qnale piccola tessera puö ben trovare il suo posto 
tra quei momimenti Lucullani ehe avevano veduti nel luogo 
i dotti archeologi Annibal Caro ed il P. Kirker. 
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un fondo riistico presso le irnira di Frascati, allo 
scopo di costriiirvi una modesta dimora campe- 
stre cTie, dal di lui noine e dall'afEetto grande 
ehe vi ebbe posto, prese a cbiamare Cara-villa 
(villa del Caro). In tale ameno ritiro l'elegante 
prosatore e poeta si era proposto di trascorrere 
tranquillamente gli nltimi anni di sna vita, in- 
tento, come egli stesso si esprimeva, « pih di star 
scmo ehe di sapere ». Quivi attese alla traduzione 
deir Eneide Virgiliana, scrivendo ancbe buon 
numero delle sue leggiadrissiine lettere. Ma sol 
brave tempo (1) 1' illustre uomo pote godersi la 
gioconditä della sua villetta, essendo mancato ai 
vivi in Koma il giorno 21 novembre 1566. Gli 
amrairatori di lui si erano dati invano a ricer- 
care il liiogo, molto prossimo a Frascati, dove 
era posta la Caravilla, qnando, alcuni anni or 
sono, il prof. Corvisieri di ch: me: rinvenne 
neir Archivio comnnale di Homa l'atto notarile 
in forza del qiiale il 30 Inglio 1571 la famosa 
villetta dei Caro di Civitanova, eredi di Anni- 
bale, fu acquistata   da Beatrice   Cenci, romana, 

(1) X.'ultirQa lettera scritta dal Caro in Frascati porta la 
data del 13 ottobre 1566 ed e diretta a G. E. Caro suo con- 
giunto. Da essa e facilo dedurre clie il celebre pcrittore non 
aveva ancora abbandoüata la äua cara villetta tuaculana 
prima dei quaratita giorni precedenti alla sua morte ehe av- 
venne in Eoma, ove la salma ebbe onorata sepoitura nella 
Easilica de' 9S. Lorenzo e Damaso. 
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per la somma di 1800 scudi (1). Essendovi nel- 
l' istromento tali indicazioni topograiiche da iden- 
tificare sicuramente la Caravilla con la odierna 
Torlouia, il nobile proprietario della medesima 
non tardava a dettare una epigrafe (collocata 
nella parete della scalinata presso il lato Orien- 
tale del palazzo), la qiiale ricordasse ai posteri 
1' insigne letterato italiano del secolo XVI : 

ANNIBALE CARO DI CIVITANOVA - 
SCKITTOBE LEOGIADRISSIMO TASTO 

CHE SE ALLE  MVSE TENISSE   TALENTO DI  PAELARE   , 
PARLEBEBBERO LA LINGVA DEL CAHO 

VERSATO HELLE  ANTICHITÄ  E KELLE  AETI 
IMJIAGINOSO DI COSE  GRANDI E BELLE 

IN  QVESTA   SVA CAEA-VILLA 
DAL  MDLXlll   AL  MDLXTI 

TRADYSÖE  IN CLASSICl VEESI ITALIANI 
L' ENEIDE   DI VIRGILIO 

ASSO(.'IANDO PER  HEMTRE  JL SVO KOME 
A  QYELLO DELL' ISIMOETALE POETA LATINO 

LEOPOIDO TORLONJA 
QVESTA MEMORIA  POSE 

XI NOVEMBRE  MDCCX'XCVI 

(1) Nella parote del proapetto occidentale del palazzo tm'al- 
tra irfcrizione sta a far mamoria di Annibal Caro con una 
rimembranza tolta dalle stesae sue lettere. II grande scrit- 
tore, staiidosene in questa sua villetta di Frascati, seriveva 
a Torquato Conti daca di Poli, e suggerivagli aicune va- 
ghezze da aggiungere alla villa Catena posta in quel feudo, 
non prevedendo, naturalmente, ehe in aweni^-e la piccola Ca- 
ravilla tuseulana sarebbe diventata piü nobile e gaia della 
stessa Catena per essere paasata nelle niani di ta-iti cospi- 
cui signori, rodierno de' quali, erede appunto del patrimonio 
e del titolo degli sfcessi Conti, e il.duca don Leopolde Torlo- 
nia, proprietario della faraosa Catena ed autore della epi- 
grafe surriferita. 
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Beatrice Cenci (non la sveaturata omonima fi- 
glia di Francesco) il 1" novembre del 1596 ce- 
dette la villa, per il prezzo di scudi 1200, al 
Card. Tolomeo GallidiGomo vescovo tusciilano. 

Ai 15 di giiigno del 1607, ne diventö si- 
gnore il card. Scipione Borghese nepote di Paolo 
V, il rnuaificente pontefice ehe fece condurre alla 
villa le acque di Canaliccliio con un acquedotto, 
alla Olli costruzione presero parte gli architetti 
Giovanni Fontana, Flaminio Ponzio e Carlo Ma- 
derno. II card. Scipione Borghese, impegnato in 
quel tempo nell'acqnisto di altre- ville, cedette 
questa (dove piü volte dal 1607 al 1614 aveva 
pur dimorato lo zio pontefice) al duca di Gal- 
lese Giovan Ängelo Altemps, il cui primogenito, 
Pietro, il 20 agosto 1621 la vendette al card. 
Lndovico Ludovisi. Fn a quest'epoca ehe Gre- 
gorio XV, zio del porporato, fece qnalcke dimora 
in qnesta delizia tusculana, ove si crede chete- 
nesse anche nn Concistoro, Nel 1669 ne entra 
in possesso Stefano Colonna duca di Bassanello, 
dal quäle passö nel 1673 alla di Ini vedova, Lu- 
crezia Colonna, ehe a sua volta ne fece dono setfce 
anni dopo al suo secondo marito Giuseppe Lota- 
rio Conti (1). Qnesto nel 1703 incorporö la villa 

(1) Tale donazioiie di Lucrezia Colonna a favore di Giu- 
seppe Lota-Tio Conti, oltre ehe e espressa dallo stemma si- 
tuato gnl portone del palazzo, e ricordata da nna igcrizione 
marmorea fatta muraro dalPattuale padrono nella laeciata di 
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nella primogenitura Conti in cui rimase fino a 
poco oltre il prinio quarto del XIX secolo, al- 
lorquaudo per discendenza femminile andava in 
mauo degli Sforza Cesärini ; B dal duca don Sal- 
vatoro di tale cospioua famiglia all'attxiale si- 
gnore. dnca Leopoldo Torlonia. 

Tra le memorie della villa non van dimenti- 
cate le visite fattevi "da pareccM sovrani di 
stati eiiropei, e le solenni tornate accademiche 
temitevi all'aperto, intorno alla metä del secolo 
decorso, allorche i piu distinti letterati di Eoma 
trovavano sempre accoglienze lietissime nella casa 
di qnel loro gentile e dotto mecenate ehe fa don 
Giovanni Torlonia (1). Nel 1.856 vi ebbero luogo 
i sontuosi ricevimeuti psr la inangurazione della 
lerrovia Roma-Fraseati, la prima dello Stato 
Pontificio. Ed uomini illastri, quali Terenzio Ma- 
miani della Eovere e üiccardo Voss, lianpotnto 
farvi soggioruo per eortesia deirodierno gentile 

proprietario. 

ponente dell'odiiicio (a fianco deU'altra relativa ad Annibal 
Caro), nella quäle si onora la donatrice, aiitenata dell' o- 
dierna nobile consorte del duca Torlonia, douna Ämalia Co- 
lonna di Stigliano. 

(1). Quirino Leoni, il compianto preclarissimo segretario 
della iusigne accademia di S. Luca di Koma, scrivendo di 
don Giovauni Torlonia, lo disse c quel fiore d'ingegno e dl 
amore aqli sfudi, il quäle industriossi di J'onnare intorno a se un 
fascio di tutli (jU stadiosi romani, coU'olümo fine di strinffCi'ne 
le forze, e farle coo^erare tu/fe iinite aU'onore.  della palria^. 
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Villa Muti. — Non per la siia distanza 
dalla cittä qiiesta viUa si era vista fino ad 
ora men delle altre frequentata, ne perche difet- 
tosa di naturali ed artistiche attrattive di cui 
e anzi foruita largamente ; ma per la malage- 
volezza della sfcrada, ehe toglieva di accedervi 
Gomodamente. Era da parecchi anni vivissimo 
il desiderio dei cittadini di Frascati e dei signo- 
ri villeggianti ehe l'ammiaistrazione provinciale 
avesse äperto una nuova e non fatioosa via 
dl congiungimento tra il nostro comime e quello 
dl Grottaferrata, a traverso qiiesta parte cosi ri- 
dente della campagna tusculana. Ed ora, final-" 
mente, clie si e dato compimento alla costru- 
zione dei sospirato tratto stradale, la bella villa 
Muti e unita a Frascati per mezzo di nn viale 
äelizioso sul quäle corrono le vetture dei Tram 
elettrico. 

L'ingresso principale e situato in prossimitä 
della macchia della Badia di Grf.ttaferrata. 

Appena oltre il eancello, notavaai fino a qualche 
anno fa nn cippo interessante ehe, tra nna co- 
rona di alloro ed nn ramo di ulivo, mostrava 
scolpita nna testa : era il marmo intitolato ai 
Mani di M. Publicio, figlio di M. Unione, come 
si leggeva nella lunga e sentimentale iscrizione 
latina (1). 

(Ij. II monamento si eonserva  al preaente in altro  luogo 
meno esposto della villa. 
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Due ombrosi viali conducono al palazzo il quäle 
sorge in bella posizione ed in vista di tutta la 
parte occidentale di Trascati. 

Esso e assai ampio e bene architettato : ai siioi 
diversi piani corrispoudono altrettante terrazze 
della YÜla, adorne di giardini, bosotetti e fontano. 

Neir interno sono grandiosi appartamenti con 
alcnni bnsti marmorei e nnmerosi qnadri di.pre- 
giati autori. Y' ba qualcbe tela del Caravaggio 
ed un S. Pietro del Gtiercino. Ma vi destano prin- 
cipalmente interesse gli affreschi del Domeni- 
cbino e della sna scuola cbe spiücano assai bene 
nei centri delle volte di diverse stanze. II grande ' 
artista bolognese vi raffignrö Agar nel deserto, 
la Creazione della donna, il Sogno di Giacobbe 
e Tobia ehe ricupera la vista. II Mose cbe n- 
C6ve le tavole della legge fn esegnito dagli al- 
lievi del grande maestro, ed ba avnto xm reoente 
ritocco dall'egregio pittore cav. Francesco Qai, 
per risarcirlo dei guasti recatigli dal terremoto 

del luglio 1899. 
. Sl osservano nella villa pareccbi avanzi dl co- 

strnzioni dei periodo classico : otto vani, con pa- 
vimenti di mosaico non fignrato, furono fatti ri- 
coprire, or non e molto, onde meglio preservarli 
dalle ingiurie del tempo. Sparsi qua e lä vedonsi 
anche frammenti di anticlie decorazioni arcbi- 
tettonicbe con qnalcbe epigrafe- e sciüture di- 
verse : nn iempo eravi ancbe profusione di teste 
e bnsti di mamio. Le pin recenti indagini fanno 
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ritenere ehe il luogo faceva parte del Tuscii- 
lano di Lucullo; e nella sua area, corae puö de- 
dursi da un cippo giudicato diprovenienzalooale, 
ebbe Tina villa il cavaiiere romano M. Petronio 
Onorato. Kel 1579 il canonioo Ltidovico Cerasoli 
di Frascati vi fabbricö un casino cKe con 1' an- 
nesso fondo rustico andö in possesso di mons. 
Porapeo Arigoni, poi cardinale. A qiiest' uorao 
dotto e liberal!ssimo devesi la oostruzione del 
vasto fabbricato die oggi si vede, ed il primo 
adattamento a villa del sito delizioso, ove egli era 
solito accogliere a liete ricreazioni autimiiali i 
piü eminenti jsersonaggi di Roma. Dopolaniorte 
del porporatOj la villa Arifjom fu cbiamata Boccia 
e Varesiana, dal nome dei Eocci e Yarese, eredi 
del cardiuale : forse nna parte ne ebbero auche 
i Savelli, La possedettero in seguito le nobili 
famiglie Mnti a-^ Amadei, ciii si univa come terzo 
signore mons. Angeio Cesarini, vescovo di Mi- 
levi. Della contemporaneitä dei diversi padroni 
la villa mostra tracce manifeste nella disposi- 
zione degli appartamenti del palazzo, a ciascuno 
dei qnali si cercö di far corrispondere separat! 
ingressi, giardini e passeggi. 

II 2 ottobre del 1802 Pio VII e Carlo Ema- 
ntiele lY re di Sardegna, eon il card. diica d'York, 
si 2>ortarono a ricrearsi nella dimora campestre 
di mons. Cesarini; e dne altre volte (3 ottobre 
1803 e 17 ottobre 1805} lo stesso pontefice vi 
tornava da Castel Gandolfo a desinare presse il 
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detto prelato (1). Di tali visite e fatta memoria 
in relative iscrizioni murate in alcune stanze del 
palazzo. 

AI presente, tutto il fondo si trova posseduto 
dal marcliese Acliille Mnti Bnssi. 

Lasciata la Villa Muti, se si discende per il 
breve tratto di strada clie dal cancello va ad 
incontrare la via campestre detta di Bevüacqua, 
e si percorre qiiesto comodo sentiero, dopo circa 
mezz'ora di cammino si raggiunge il 

ToßEiONE MiCÄEA grandiose maiisöleo  situato 
in territorio di Frascati, a sinistra della via 
Latina per chi viene da Eoma, nella possessione 
giä Muti, Angelottij oggi Micara. La forma cir- 
colare del monumento ed il tipo della costru- 
zione, ehe rioordano il sepolcro di Cecilia Me- 
tella, sull'Appia, stanno ad indicare l'ejioca della 
sna erezione, verso la fine della repubblica. Ma 
la superba mole romana ne' secoli XIII e XIV 
fn trasformata in propugnacolo ; e s'ebbe, per- 
ciö, opere e riduzioni medievali, non tutte prive 
d' Interesse. II nobile avanzo, non ostante le of- 
fese ricevnte dai secoli e dagli uomini, appa- 
risce ancor bello ed imponente. Clii sarä stato 
mai il titolare delia tomba ? Vi ha chi la er ide 
apparfcenuta ai Valeri   Messala. Perö, se si con- 

(1) A fianco di mons.- Cesarini, il pontefiee vi trovava 
sempre il card. d' York il quäle, con la sna regale munifi- 
cenza, sosteneva ilel proprio tutte le spese delle afcoglienze 
soutuosissime ehe si facevauo al Capo della Olliesa. 
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slderi ehe il luogo fa parte del Lucnllano e ehe 
l'antica via romana vl passa daccanto, se si pensi 
alla splendida magnificenza del sepolcro qxiando 
presentava lo sfoggio di tutte le sne decorazioni 
marmoree, non ehe al noto frammento epigrafico 
(assai mutilo, per mala sorte), si ha qnasi la cer- 
tezza ehe il sepolcro sia proprio quelle di Lii- 
oullo. E tanto piü ehe di quanti rtideri sepol- 
crali rimangono delle antiche etä nella nostra 
contrada, nessuno regge al confronto di questa 
raole romana ben degna di formareilgranmau- 
soleo ehe all' iiorao celebre eresse il proprio fra- 
tello nel TtiaeulanOj in luogo della sepoltura in 
Campo Marzio, decretatagli dal popolo romano. 

Villa Pallavicino. — Molti illiistrafcori 
dei hioghi amen^ di Fraseati oniettono di men- 
zionare qiiesta villa ehe sehbene risieda in bassa 
posizione rispetto alla cittä, e non isfoggi in 
pregi artistici, e pur nondimeno assai gradevole 
nella sua gioconditä solitaria. Yi si entra per im 
cancello eretto al termine della via di Foniaivi 
vecchia (1) ehe distaccasi dalla via romana al 
quadrivio di Capocroce. 

(1) Dairuinile antichissinia fönte, ohe da tiome alla via, 
acaturiscono acque assai fres' he e pure ehe si BODO mante- 
nute perenni anehe uegli anni disiccita ineniorabili,-quando 
eioelegrandi sorgive tuäculaue erauo divenute mylto scarse. 
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Su di nii poggetto delizioso, nel mezzo di im 
ripiano adorno di verdiira e di fontane, sta il 
palazzo, ne aiigusto ne inelegante. Nelle sue sale 
si conservano delle stampe pregevoli, alcune 
delle qiiali sono del celebre Claud Lorrain. Un 
ampio giardino si distende nella terrazza infe- 
riore, di fronte all' edificip. Fioriti spartimenti 
adombrati qua e lä da gruppi di plante secolari 
e da boschetti di conifere rendono assai lieto 
questo pnnto della villa, donde rocchio puö spa- 
ziare in vaghissime prospettive. Nel giardino e 
nei viali vedonsi sparse antiche sciiltxire e bnsti, 
tra i quali si notano quelli di Dimurgo e di Ca- 
tullo : un bei sarcofago coUocato lungo lo stra- 
doncino carrozzabile raccoglie le acque di una 
fönte. 

Dai diversi avanzi di antiche opere murarie 
olie vi restano, si deduce ehe il luogo dovevette ac- 
cogliere tina delizia campestre del periodo" ro- 
mano. AI prim^ipio del secolo XVII mons. Ot- 
taviano Vestri se lo adattö per villeggiarvi. Di- 
stinto poi con la denominazione di villa Bei 
Poggio passö successivainente allafamiglia Strozzi, 
ai signori Cesi, a mons. Visconti ed ai Pallavi- 
cino ehe ne sono tuttora i padroni. Un giorno 
fnrouo a ricrearsi nella villa S. M. la regina 
d' Italia, Margherita di Savoia, e S. A. K. la du- 
chessa Isabella di Genova, in compagnia della 
principessa Pallavicino proprietaria del sito de- 
lizioso. 
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Villa Sora. — Si dlstende a pie' della citta 
e di tutte le altre ville tusculane. Fu anote detta 
villa del Papa, per la dimora fattavi daGrego- 
rio XIII e non perclie il nominato  pontefice ne 
fosse stato il fondatore. L' iHgresso ordinario e 
situato suUa via Eomana. Un bei piazzale siste- 
mato a giardino, corrispondente ad altro piü am- 
pio clie si allarga dalla opposta parte, rende piü 
lieto l'aspetto del palazzo, nella cui facciata, so- 
pra il balcone, risalta lo stemma del pontefice 
di casa Boncompagni. Neil' interno si notano 
alciini dipinti e ornati di prospettiva, non privi 
di leggiadria. La sala prinoipale, ora nobilmente 
restaurata, mostra le pareti adorne di vivaci af- 
freschi della fine del secolo XVI, attribuiti alla 
scnola degli Zuccari. Nel soffitto vi souo colo- 
rite a profasione figure di mezzi dragbi, i noti 
erablemi dell' insegüä gentilizia di qnella illustre 
famiglia, ehe si vedono altrove ripetuti nell'edi- 
ficio. Vi e una camera detta del Papa, ed altra 
di S. Carlo Borromeo, per la dimora rispettiva- 
mente fattavi da G-regorio XIII e dal santo ve- 
scovo di Milano, Nella prima delle dne stanze 
e ora custodita la grande Anrora del Oavalier 
d'Arpino, di un certo valore. Attigua alla de- 
corosa cappellina del palazzo osservasi, con i 
mobili dell'epoca, la stanza dove abitö e credesi 
morisse il beato Giorgio da Aosta. Pareccbi qua- 
dri ad olio, ritraenti principalmente scene dl 
cacce di auimali, ai notano   in   altra   sala.   Dal 

23 
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balcone del prospetto   Orientale,   come   da ogni 
altro lato dell'edificio, si offrono allo sgaardo 
incantevoli vedute. Maravigliosi sono i tramonti 
di sole clie si godono dalla parte ehe guarda la 
marina tirrena. 

Dell'antica vaghezjza del hiogo rimangono un 
gnippo di gigantesclii plataui clie ombreggiano 
Ulla fönte, ed aliori foltissimi disposti ai fianchi 
di tin viale interminabile, alle cui estremitä op- 
poste si aprono diie ingressi secondari deila villa. 
Dopo aver essa fatto parte del Tiisculano di 
Lucullo ed in appresso di Galba, alla metä del 
secolo XVI era posseduta dai nobili signori Mo- 
roni, di cni furono ospiti nel novembre del 1582 
Gregorio XIII ed il cardinale Carlo Borromeo (1). 
Quindici anni dopo k morte del pontefice Bon- 
compagni, e precisamente il 19 maggio 1600, Bar- 
tolomeo ed altri   Moroni   vendettero al dnca di 

(i; Si sa ehe Gre^orio XIIT amö molto dl frequentare le 
viUe tiisfnlane del .HUO intimo amico cardinale M. S. Altemps; 
e (U tutto le Visite e dimoro del papa (anche quando era car- 
dinale üoncompagui;, gli interidenti o governatori della c!u«a 
Altemps ebberonotate le particolaritä piü minute. Ora,della 
villeggiatura ehe feee sicuramento il papa a Frascati nel 
novembre del 1582 non sitrova cenno negli esattieben con- 
servati registri dell'Ärchivio Alterapsiano; ed in quel terapo 
appunto J1 pontefice Bonci-mpagni dovefcte soggiornaro nella 
Villa Moroni, la futura 8ora. E siccome eraa Eoma in quel- 
Tepoca il card. Borromeo, desideroso senipre di abboccarsi 
coii il capo dollii Cliiesa (con il -juale aveva giä conferito 
una volta aila villa Mondragone nel mese innanzi), cos\ il 
colebre veacovodiMilanopote proprio allora trovarsi alcuni 
gionü co« il pajja in guesta d?Uaia campesbre dei Moroöi, 
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Sora Giacomo Boncompagni il loro possedimento 
tusoulano ehe prese quindi a denominarsi villa 
Boncompagni ed anche vUla Sora dal titolo du- 
cale del nuovo acquirente {1). 

Sembra ehe da qitest'epoea una qualche ragione 
di possesso possa avervi avtito laBadiadiFarfa. 
Nel 1894 il duca Eodolfo Boncompagni alienö 
la villa con tutte le sue estese dipendenze a fa- 
vore del sig. Tommaso Saiilim ehe a sua volta 
cedette nel 1900 il palazzo ed una data porzione 
di terreno ortivo ed olivato al nobile sac. dott. 
Arturo Conelli, dei Salesiani, il quäle se ne ren- 
deva proprietario nell' interesse della stessa con- 
gregazioue di don Bosco. 

Eidotto senza indugio pin salubre e ridente 
il luogo, questi religiosi vi hau dato vita ad un 
loro ilorido istitnto di istrnzione e di edncazione 
per giovinetti di civi!^ condizione, sotto il nome 
di Convitto Villa Sora, intitolato a S. Carlo Bor- 
romeo. 

II poeta latino Antonio Guzzi nel 1669, ed 
in epoca recente la ben nota Miss Clara Walles, 
antrice del The Älban hilh, dimorarono nel pa- 
lazzo di questa villa, ehe piü volte si vide anche 
ridotto a quartiere di milizie. 

(1) II relative istromento iu rogato dftll'A.ccur9i, e trovasi 
pell'archivio Boncorapagni, 
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V. 

Gita a Tuscolo 

Vie di accesso — Un po' di storia — Scavi e ritrovamenti 
— -La cittä e il suburbano — Ville celebri — II Tuscu- 
lano di M. T. Cicerone ~ Visita alle rovine superstiti. 

Vie di accesso. Ogni colta  j^ersona, visi- 
tato ehe   abbia FrascatL e le siie   villej si s?nte 
attpatta a salire suU'altura di Tus:olo. Lettere, 
versi e scritti di ogiii specie riprodTis3ero in pas- 
aato,   come   oggi,    impressioni  e  reminiscenze, 
ispirate dalle rovine e dalla stessa amenitä del 
classico luogo, cui sembra   avvolga  una  efcerna 
poesia. Diverse strade vi menano. Viene prescelta 
dagli eaciirsionisti   la via  Oiujlielvio Massaia ehe 
dalla piazza del Sepolcro di Lucullo sale ripida- 
mente al convento dei Cappiiccini, per pro -eguire 
deliziosa sul colle della Rufinella fino a spianare 
presso la zona arclieologica. Quaiche avanzo clie 
incontrasi lungo tale strada, sotto il cavalcavia 
della villa Lancellotti ed in alcnn   altro luogo, 
indica clie essa   segne   l'andamsnto di quell'an- 
tica via   Tusculana ehe da Eoma  montava   piü 
direttamente alla citta vetusta. 
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V ta poi la via Falconieri ehe, continuando 
ad ascendere con il nome di Gregoriana (1) fra 
i terreni di Casa Lancellotti e di Mondragone, 
ha suo termine a pie' dell' Eremo di Camaldoli, 
da dove un lieto sentiero boscoso ci" condnce 
presto sull'area del monumento. Molto agevol- 
mente si puo inoltre raggiungerla percorrendo 
(anche in carrozza), con il permesso dei rispet- 
tivi signori, i viali delle ville Lancellotti, Äldo- 
brandini e Mondragone. Era nn tempo assai fre- 
quentato dai gitanti il diverticolo aperto suUa 
sinistra di quella straduccia ehe staccasi dalla via 
provinciale (dinanzi al cancello della cosi detta 
Villa Rasponi) per menare al castello dirtito di 
Molara, Or questo sentiero ai e reso mal pra- 
ticabile per 1' incnria e come anche si crede per 
le abusive occupazioni di snolo piibblico. 

Qiiale ehe sarä la via seguita dal cortese let- 
tore, giova ehe egli, cammin faeendo, legga le 
sommarie notizie ehe siamo per dargli dello ato- 
rico Inogo. 

tJn po' di storia. AI pari della vicina Alba, 
Tuscolo fu cittä si antiea da perdersene le ori- 
rigini tra i miti di Ulisse e Circe, il ciii flglio Te- 

(1) II tratto esfcra-urbano della via Falconieri ebbe il nome 
di via Greiforiana dopo mi riattamento praticatovi a' tempi 
di Gregorio XVI il quäle soleva percorrerla ogni anno, in 
un giorno del mese di ottobre, per recarai all'Eremo de' 
PP. Camaldolesi. 
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legono ne fu ritenuto fondatore. 11 centro latino 
venne per tempo in intime relazioni con gli 
Etruschi. Pareccliie tradizioni ed il nome stesso 
di Tiisculum stanno a ricordare il periodo d' In- 
fluenza di qnel gran popolo aul nnovo castelio. 
Avvenata la fondazione diRoma, e distrutta ehe 
fu Alba Longa, la scomparsa di qnesta capitale 
del Lazio rendeva Tuscolo piü importante, mas- 
sime allorclie ne era dittatore il celebre Ottavio 
Mamilio ehe tanto pote- emergere sugli altri capi 
della nazione latina, da rendersi genero ed al- 
leato di Tarquinio il Superbo. Mamilio, qnindi, 
dovette far sua la cansa del profugo tiranno, 
e trascinare la propria gente e tntti quasi i 
comani della contrada a-coalizzarsi controBoma, 
Ma all'incanto magistrato tusculano toccö la 
morte sul campo per mano di Tito Erminio (1), 
nella famosa battaglia del lago BegiUo i^2), com- 
battutasi Tanno 218 di Roma. 

(1) Sappiamo dagli storici ehe in questo fatto d'armi pre- 
sero grande parte gli stessi gonerali. Mamilio era riuscito a 
trapaäsare ,coii la landa an braccio di Tito Ebuzio, coman- 
dante della eavalieria romana, rimanendo egii inedesimo fe- 
rito per mauo del 3uo rivale. Quando poi lo stesso Ottavio 
Mamilio tentava, alla testa de' suoi, di ristorarole sorti della 
battaglia pronunciatesi favorevoli, in siille prime, ai Latini, 
venne trafitto da Tito Erminio. E tu allora cbe i ßonfede- 

•rati presero a ripiegare in disordine. 
(•2) 11 lago Kegillo non corrisponde, set-ondo noi, alla lo- 

calitä di Pantano secf.o situata nel territorio di Fraswati (alla 
distanza di cirea due chilometri al nord della cittä), come si 
crede da loolti  scrittori, ma a qucUo   stagno   cbiamato   la- 
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Terminata la giterra, con la vittoria dei Eo- 
mani, Tuscolo strinse tosto alleanza ofEensiva e 
difensiva con i vincitori ehe a dispetto, si puö 
dire, delle altre citta latiue, mostrarono di ap- 
prezzare in maniera speciale le relazioni ami- 
chevoli con il valoroso popolo tasculano. II 
patto federale fu lealmente osservato, con van- 
taggio di ambe le parti, fino all'epoca della 
SGconda guerra latina (anni 413-414). Allora, 
senza manifesta ragions, Tuscolo si associö di 
iiuovo alle genti coalizzate, le qnali anche qne- 
sta volta rimanevano sconfitte. Ma Eoma, trion- 
fatrice, non abiisö deJle sue vittorie verso i 
Tnscnlani; clie anzi, riconosciuta quella parte- 
cipazione alla giierra come opera di alcuni fa- 
ziosi cittadini, conservö loro Tonore ed i privi- 
legi della cittadinanza romana. 

Continuando ne' suoi buoni rapporti con i 
Romani, Tuscolo, luogo forte quäle era, rifiut*^ ad 
Annibale Tiugresso nella sua cinta, quando da 
queste alture il iiero duce Cartaginese spingeva 
il SUD sguardo minaocioso su Roma. Ma se 
niun danno ricevette allora da quel fulmine di 
guerra,   molto   ebbero a patire   le   sue   mura  e 

ffheffo della Boganella ed aiiehe lago chlla cma deirAallopö- 
s o al dl ladiEcca Priora, neila valle Latina. E tale opinione, 
oltro ehe dall'autonta d^ qualche insigne archeologo, e sor- 
retta da ragioni validlssime esposte nell'altro no.:itro lavoro 
iuscolo e Fraseati EomalOOl,  Tip. F.lli Pallotta, pag. m-4ä 



le ubertose campagne nei giorni delle terribüi 
rappresagUe di Silla, avendo i Tusculaal par- 
teggiato per Mario. 

Da quest'epocaj al declinare delFiinpero, al mii- 
nicipio di Tuscolo arrideva iloridezza incom- 
parabile. I suoi deliziosi contorni si videro po- 
polati di ville sontuose nelle quali a soggiorno 
lietissirao e sahitifero accorrevano gli uomini piü 
ilhistri di Roma. E molte cospicue famiglie di 
questa cittä, qiiali la Mamilia, 1' Oppia, la Fu- 
ria (ehe die il celebre Furio Camillo) la Fabia, 
la Fonteiana, la Porcia, la Sulpicia, l'Ottavia, la 
Giuvenzia. ecc, vantavano la loro discendenza 
da Tuscolo, cui anche cresceva gran pregio l'a- 
ver dato i uatali ad un Catone il Censore. 

Sono note le parole ehe M. T. Cicerone, in 
difesa di Gneo Plaucio, rivolse a Marco Giiiven- 
zio Laterense: « Tu S3i deU'antichissimo Miini- 
oipio Tusciilano, d'ondesono moltissime consolari 
famiglie, quante non dagli altri miinioipi tiitfci 
qnanti. Ed e an fatto tanto noto e comnne clie 
neppure udrai tuscnlano alcuno gloriarsene e 
farne pompa. » 

* 

Nei süccessivi periodi barbarici, le viTIe del su- 
burbio e la campagna di Tnscolo dovettero in- 
oonfcrare abbandono e devastazioni; ma la citta 
non ebbe a patire rovina, e cosi pote giniigere 
in pieno medio evo alla sua fase storioa irapor- 
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tantissima. Era il tempo in cai la celebre fa^ 
migha dei Conti, di sangue romano-bizantino, 
rinforzato da elemento germanico, aveva j:)reso a 
dominarla (1^. 

Öignori per alcun tempo della stessa Roma, e 
pure arbitri della elezione dei pontefici, que' 
fieri baroni dettero non pochi anni di gloria a 
Tuscolo; ma poco oltre la metä dei secolo XII. 
la loro malaccorta politica imperiale pose la cittä 
m guerra con Roma. II gran despota tuscu- 
lano Tolomeo I, da vero capo di uno stato, strinse 
alleanza con Enrico V ; e tale accordo dava oc- 
casione al matrimonio dei II Tolomeo^ figlio dei 
I, con la principessa Berta, figliuola naturale dei 
sire. di Germania (2). Questi imperatori, per tro- 
varsi allora in frequente discordia con il papa 
e coi Somani, avevano grande Interesse di te- 
uere dalla lor parte una cittä ben munita di- 
rimpetto a Roma, non ehe la famiglia in qnel- 
i'epoca piü potente dei Lazio. La gente di Tuscolo 

Ü). Albörico I e n, Gregorio I, Alberico III, Gregotio II 
ß III, Toloraeo I e II, Eayuo e Gionata sono, ia ordine di 
succössione, i baroni di Tuscolo piü ricordati dalla storia. 
yuesta faimgHa dette nelle varie epoche ben   13   papi   alla 

(2). La Casa dei Couti di Tuscolo m rese tanto facoltosa e 
potente ehe il suo dominio dai monti di Sabina e di Pale- 
strma si estendeva fino alle porte di Roma ed alla marina 
dl Nettuno o di G..eta. II signore di Tuscolo si sentiva cosi 
ioi-tG e iiero, da sfidare la stessa Influenza politica dei pa- 
pato e dei monachismo, e da conchiudere trattati ed imporre 
tasse e pedag'gi, come im sovrano. 
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stava qulndi per 1' imperatore, e se talvolta era 
d'accordo con il ponteiice, mostravasi sempre o- 
Stile al popolo romano, il quäle percio prese ad 
odiarla-con ostinatezza implacabile, 

* * * 

Tolto a pretesto il fifiufeo de' Tuscnlani di 
pagare alcuni tributi alla Camera del Cam^iido- 
glio, i Eomani muovono guerra aperta alla cittä 
feudale, e ne devastano le ridenti campagne ai 
primi di maggio dell'anno .1167. Rayuo, barone 
di Tuscolo, cliiese aiuto a-lFimperatore suo alleato 
cbe gli spedi senza indugio Eainaldo Von Das- 
sel con alcune schiere le quali, percbe insuffi- 
cienti al bisogno, furono tosto seguite da piü 
numerose e scelte milizie, agli ordini di Cristiano 
di Magonza, il generale piü illustre dell' impero. 
AI mattino del 29 maggio 1167, Tuscolo-Tede- 
scbi 6 E-omani si azzuffarono furiosairtente nel 
piano situato a pie' dei colli di Frascati e di 
Monte Porzio, seguendone la battaglia di Pmta 
Porci, anche detta di Monte Porzio, ehe riusci 
;in vero disastro pei Bomaui. 

* * 

1 viuti, sempre piii bramosi di vendetta con- 
tro i Tusculani, giurarono di spianarne ]a citta, 
subito ehe si fosse presentata la propizia occa- 
sione; e tardando questa a giungere, ricorrono 
all'inganno. Offrono pace ed amicizia ai Tusci:i^ 
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lani, sol .ehe qiiesti acconsentano di farsi at- 
terrare una certa porzione della cinta e di 
tenere una piccola guarnigione romana nel ca~ 
stellOj dichiaraudosi anche pronti a dare grau 
nnmero di ostaggi ed il giiiramento sngli E- 
vangeli, come testimoniauza della lealtä delle 
loro pacificlie intenzioni. Era il novembre d«!- 
l'anuo 1173 : quei di Tuscolo, piir di scongiiirare 
un eccidioj acoettarono qne' patti. Ma i Romaui, 
aperte die loro furono le porte della cittä, 
si dettero con impeto tremendo ad abbattere quasi 
per intero le mura del recinto e molti edifici, 
non eenza trattare crudelraente gli stessi abi- 
tanti. La rocca per allora restö illesa. Se non 
übe, per ravvenuta distruzione delle prime o- 
pere di difesa, essendo Tuscolo ridotta a Inogo 
aperto, guardato soltanto'da qualclie esternafor- 
tificazione improvvisata e da alcune soldatescbe 
del pontefice Älessandro III, quanti cittadini e- 
rano contrari alla fatale politica de' loro signori 
ed amavano sottrarsi ad ulteriori rappresaglie 
sangninose presero ad espatriare (1). Ecco per- 

cbe nell'assedio ed iuvestimento del castello di 
Tuscolo tentati dai Eomani nel 1183, al tempo 
di papa   Lucio III, la cittä si trovava   giä ro- 

(1) Non pochi fuggiaschi di Tuscolo scesero allora a dare 
incremento al villaggio sottostante di Frascati il quäle, per 
trovarai popolato da piicifici agriL'oltori, uon era iu guerra 
coi Eomani. E rjuindi la data del 1172, piii forse ehe quella 
del U91, potrebbe seguare il msi detto iiatale ^i JFrsjsoat;. 
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viiiata e deserta (1). Tali azioni guerresche, per 
altro, dovettero essere abbandonate dagli assa- 
lifcori, avendo 1' imperatore di Germania inviati 
ordini al suo generale Cristiano di Magonza di 
ritornare con buon nerbo di triippe in ainto de- 
gli alleati Tusculani. 

* 
* * 

Nel famoso accordo interveniito fra il Senato 
romano e Clemerte III "(31 niaggio IISS), fu 
stabilito cbe nel termine di sei mesi dovesse di- 
sfcmggersi la cittadella ed ogni altro fabbricato 
di Tnscolo ehe si trovasse in piedi, salva la vita 
dei castellani, per diritto ehe si riservava p,l pon- 
tefice. Si fiero proponimento non pote mandarsi 
ad effetto nel termine prefisso, perche suUa rocca 
sventolava ancora per an istante la bandiera 
imperiale. 

(11 Si ereile generalmente dai Tiisculanolagi ehe ladistrii- 
ziono flella cittä feudale sia avvenuta nell'aprile deiramio 
1191. Accenuiamo qui di volo c)ie,secoiido testimorn sincroni 
e clegiii della maggior feile, deve ritenfirsi ehe il diroccamentü 
dei fabbriuati di Tuscolo ed il relative c-spatrio de' cittadini 
cominciaase verso la fine dei 1172, qnaudo furono spianato 
le mura. Cosi öi sitiega eomo iieH'assedio della rooea ope- 
ratosi dai Komaiii nel 1183, questi potorono aceamparsi pro- 
prio nel luogo in eui prima era la cittä di Tusoolo distriitta 
dai Eomani; « Ubi olim fall idvitaa luxr.ulana a Romanin r!e- 
strii'y'la. :> (Annales üomani, in Uh. Ponlif. Ediz. Duchesne, Tomo 
II, pag. 350). Chi desiderasse notizie piii estese al riguardo 
poträ consultaro TaltTo aiio lavoro Ttii<^olo e frascafi, a pag. 
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Morto pero Federico Barbarossa flO gmgno 
1190), il di Ini successore Enrico VI fece subito 
conoscere a Roma la siia volontä di rispettare 
patti e convenzioni ehe giä si trovassero in vi- 
gore tra i diversi poteri della cittä, premendogli 
soprattutto di recarsi subito a ricevBre la corona 
dalle mani del papa. Con tale dichiarazionel'im- 
peratore confermava iinplicitamerLte raccordo del 
1188, con ctii tra il capo della Cliiesa ed i Eo- 
mani era stato pattuito resterminio di Tuscolo. 
Oltre a ciöj da Eoma erano tosto partiti amba- 
sciatori incontro al monarca tedesco per fargli 
intendere ehe il popolo romano, trovandosi in 
istato di guerra coi Tuscnlani, si sarebbe oppo- 
sto con violenza alla di lui xmzione se prima 
non gli avesse dato in mano il castello nemico. 
Ed all'arrivo di Enrico alle porte di Roma, una 
foUa schiamazzante gli si fece innanzi recla- 
mando quella anelata consegna. Vennte ormai a 
manoare de ragioni politiche e strategiche per 
cui poteva ancora riuscire utile all' imperatore 
di trovarsi in possesso della roeca di -Tuscolo, 
non esitö egli un istante a rilasciarla al decre- 
pito Celestino III (eletto poutefice in que' giorni), 
perche l'avesse retroceduta ai Romani (1).   Cosi 

(1) Narrasi clie alla vigilia dolPeceidio finalo, Celestino III 
mandasae a renclere avvisati i Tusculani di r|iianto si era 
disposto coiitro di loro per il di segaente, e ad esortarli adar- 
rendersi alla Chiesa onde ave.i' salva la vita, i>er essere que^ 
alio uti diritto  riservato al papa   nel  faiiiüso   istrumento di 
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questi, all'alba del 17 aprile del 1191, favoriti 
dal tradimento della guarnigione imperiale e 
con l'aiato dei Tibtirtiiii, alleati di Ventura, ir-. 
rappero finalmente nel castello e, menata strage 
orrenda di qiie'-difensori, poterono rädere al snolo 
il baluardo tusculano ed ogni altra costruzione 
ehe restava a ricordare rantichissima cittä la- 
tina. 

* 

Del territorio di Tuscolo aiidö parte in pos- 
sesso della- Badia di Grottaferrata, parte venne 
asaegnata alla Ghiesa nrbanadiS. Maria Nnova, 
ehe non tardava a cederla in affitto a Oddone 
e Cencio De Insula. Di altra buona porzione di 
quelle terre Celestino III investi Giovanni Pier- 
leoni Raineri, non ehe l'arciprete ed i chierici 
della chiesa di S. Stefano sul monte Celio. Po- 
chi scamparono dall' nltimo eccidio, Älcnni pror 
fughi trovarono rifugio nel villaggio siib-tuscur 
lano di Frascata, dove un certo numero di loro 
concittadini espatriati si era stabilito giä dalla 
fine del 1172, come altriavevanq preso dimora in 
in Itioglii diversi (castello di Mqlara, Eocca Priora, 
S. Cesareo, Mqnte Porzio^ Monte Compatri, Rocca 
di Papa, Velletri e qualche castello della Bajlis- 
Sublacense). 

concordia del 1188 ; e si vuole ehe qiiei di Tuscolo avossero 
Kdegnoaamente rifiutato lo scarapo loro offerto dal pontefice 
perche il medesimo era impareutatg eon la fami^Ua Orsini 
moltg d£t §3si odiata. 

34 
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Scavi e ritrovamenti. Gli scarsi avanzi 
dei pubblici e privati ediiizi, sfuggiti alla furia 
del piccone e del fiioco, causa l'abbandono, gli 
interrameuti, la rigogUosa vegetazioue e l'opera 
devastatrice di vandali moderni, formavano al 
XVIII seoolo un ammasso di macerie e di rot- . 
tami ehe mal ricordavano il luogo del munici- 
pio illustre, fino a far nascer qnestioiie sul dove 
precisamente qi-iesto fosse trovato ! Gran parte di 
que' materiali, come lo afferma il P. Volpi nel 
vohime VIII del suo Vetus Latium, erano stati 
adoperati uella costnizione delle piü anticlie case 
di Frascati e delle ville principesche. 

Hesti di nobili fabbricati e di opere d'arte di 
grau pregio cominciarono a venire a luce nei 
lavori di sterro occorsi per la livellazione del 
suolo 6 per l'erezione del palazzo della villa EIT- 

finella, nel tempo in cni apparteneva ai PP. Ge- 
suiti. Altre escavazioni esegnite nella parte piü 
elevata della villa dai anccessivi proprietari fe- 
cero riconoscore l'area di Tuscolo e riuuperare 
Tnonumenti,   iscrizioni   e   sculture   süperbe   (1). 

(1] Si avverte ehe sull'alto del colle tusculano vanuoacon- 
fouderaii confini territoriali dei coinunidi Frascati di Monte 
Porzio Catone e di Grottaferrata. Lazonapiü propriamente 
areheologiea e posseduta da diie nobili famiglie. Dei signori 
Aldobnindiiii e l'aitura deU'acropoli o raUipiano superiore 
dfl moiito con le fiaiicate rivolte vorso Eocca Priura, Mo- 
Inra. e villa Aldobrandiiii; inentre i tiatti compresi tra la 
parte supeviore della Eiifinelia e le rispettive pendici rivolte 
airKremo di Camaldo'i appartengoiio alla principessa donna 
Eiisabetta, Aldobrandini m LauecUott;, 
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Anche proficui risultarono i dissotterramenti ope- 
rati nel primo quarto del secolo XIX dal prin- 
cipe Luciano Bonaparte, e gli altri eseguiti in 
appresso (1825-41) per ordine dei Reali di Sar- 
degna, sotto la intelligente direzione del mar- 
chese Luigi Biondi e del cav. Luigi Canina cui de- 
vosi la stupenda descrizione illastrata di Tuscolo 
antico (1). Continnarono gli soavi i signori di 
Casa Borghese, Borgliese-Aldobrandini ed il prin- 
cipe don Filippo Lancellotti, non genza vantag- 
gio dell'arte e della storia. 

* * 
Tornarono a Ince, o vennero posti megUo iu 

evidenza, biioni tratti delle principali yie esterne 
ehe mettevano la cittä in coxniinicazione con i 
fondi e le ville del sno suburbano, con i cectri 
abitati limitrofi e con Roma. Sarä ntile cono- 
scere (riferendoci alle odierne localitä^ la dis])Oäi- 
zione di queste strade le qiiali rappresentavano, 
ad eccezione ferse di nna, altrettante dirama- 
zioni 0 diverticoli di due delle piü famose Vie 
maestre romane. üna lasciava Tnscolo a nord-est, 
per scendere in dixezione delF Eremo di Camal- 

il) Dello spleodido volume {Luigi Canina, Descrizione del- 
Vantieo Tmi?olo, Roma 1^11, arricchito di tavolee disegnt bel- 
liäsimi, furono pubblicate 200 copie per municificenza del- 
riiugiista vedova di re Carlo Feiice, regina Maria Criatina, 
ehe molto amava Frascati. Per iiorma degUstvidiosi uii esein- 
plare di quest'opera magistrale si trova nella biblioteca del 
Seminario Tusculaoo, ed altro nella segreteria del nostro Co- 
laune. 
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doli ad incontrare la Labicana. Un'altra, mo- 
vendo da nord-ovest, proprio di contro alla grande 
metropoli, veniva giu per la Rufinella, il con- 
vento dei Cappticcini, Frascati, ecc. (ove se ne 
mostrano qiia e lä parecchie vestigia), e spia- 
iiava imboGcando nella Latina al X miglio; ma si 
crede meglio ehe avesse suo termine direttamente 
a Roma, alla porta Äsinarla. Era qiiesta la via Tu- 
scnlana la piü diretta, la vera via romana dei 
cittadini di Tuscolo, traversante qiiella parte dei 
loro snburbio, dove piü sorgevano ville sontuose. 
Una terza strada si partiva dalla cittä ad ovesfc, 
andr.udo a raggiimgere, attraverso le ville Al- 
dobrandini 6 Cavalletti, la via Latina. 

Nel 1003 dal cb. P. F. Grossi-Gondi sono state 
seoperte tracce importanti di altra strada la 
quäle dall' anfiteatro di Tuscolo, pereorrendo il 
siiolo delle ville Eufinella, Mondragone e Bor- 
ghese, scendeva ad nnirai alla Tusciilana presse 
la cattedrale di Fraffcati. Nella grande via La- 
tina metteva pur capo al XV miglio, presso-Mo- 
lara, rultima strada ehe piuttosto ripida declinava 
dalla parte di sud. Tutte queste vie erano fian- 
pheggiata da sepoleri, ed' il loro lastrico, siste- 
mato per alcune ne' primi tempi imperiali, eon- 
sisteva in que' grandi poliedri irregolari di lava 
basaltica, ancor capaci di sfidare i secoli, dove 
Ja mano de-U' iiomo non li abbia distrutti. 

* * 
Si discoprirono   picc;)li  ma   magnifici   avanzi 
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äelle mura quadrate (opus quadratum) della citta 
e traoce delle sue porte, la via urbana die con- 
duceva  all'acropoli,   parecchi   resti  di  sepolcri, 
Tanfiteatro, il hiogo del foro, il teatro, la grande 
cisterna ed altre revine di edifizi. Furouo inoltre 
riportati a lace ruosaici   figurati, pitture,  gruppi 
marmorei, statue, epigrafi, terre cotte, frammeiiti 
decorativi e monete. Tanto per accennare ad al- 
cuni mouumenti dissotterrati  neirarea  del  mu- 
mcipio e nella sxia campagna, si ricordano imo- 
saici della Minerva e della Palestra gladiatoria, 
il grtippo di Bacco, le due statiie crediitedi Ti- 
berio, le due Eutilie, 1' Antonia Augiista, la Leda, 
il Demostene, ibiistidi Saffo e Corbulone, l'erma 
doppia di Aristofane, 1' Antinoo, 11 preziosissimo 
Discobolo,   l'Amazzone   ferita e quell'inestiraa- 
bile tesoro artistico  cli' e V Apollo del Belvedere 
il quäle, come asaicura 1' Heibig,   uon fu rinve- 
nuto presse Anzio, ma nel Tuscuiano in mx fondo 
del Card. GiuliaDo Della Eovere (I). Un po' di tale 
suppeilettile   archeologica rimase nelle prossime 
ville (Rnliuella, Aldobrandini e Lancellotti). Delle 
opere d'arte di molto pregio alcune figurano nei 
MuseidiRoraa, non poche abbelliscono il real ca- 
stellodiAglie, e quelle tolteci dall'oro sfcraniero 
stanno ad ornare le raccolte di Parigi, Loudra, Ber- 
Imo e Bonn. Un gran numero delle epigrafi ri- 
trovate si leggononel C. S. L.; altre pareccbie si 

(1) Heibig,   Museen d'Archeolo-ie  dassiqne  de  Eome, I, 
Lepizig. 1903, pag. 103. '    ' 
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trovano piibblicate nei lavori di dotti archeo- 
logi roraani (De Rossi, Lanciani, Tomassetti, Lu- 
gari, Grossi Gondi ed altri). E di continuo si ha 
notizia di nuovi oggetti anfcichi e di avanzi di 
costruzioni romane clie si vanno disooprendo in 
questo fecondo centro archeologico tusculauo; ma 
qnanta roba non viene silenziosamente venduta 
e trasportata via anche al di lä dei mari e dei 
monti! 

Äspetto di Tuscolo e dei suo subur" 
bano. Tuscolo, su quel coUe eccelso e ridente, con 
la STia acropoU i tempH, la cinta turrita e la mara- 
vigliosa corona delle sue ville, si presentava cittä 
mnnita e bella. Fortissima la disse Dionisio, e Stra- 
bone cbe la vedeva i.' tempi di Tiberio la trovö co- 
struita con gnsto. Fu perö cosi grande e popolosa 
come molti se la fignrano ? Ä dir vero, lo svilup- 
po delle mnra dei municipio, le qiiali mistiravano 
meno di due miglia (1), le abitazioni private assai 
piccole in paragone dei vasti ed alti   fabbricati 

(1) II Canina, dei cui voluroe cl siamo giovati, nello atten- 
dere al rilievo topografico ed ai disegni dei ruderi di Tu- 
scolo, riconobbe il perimetro della citta ehe misurava aol- 
tanto 7000 piedi, circa quindi due chilometri, e perciö piuttosto 
limitato. E vero clie il chiarissimo Tömassetti, nella sua F^ta 
Latina, ritieue clie l'abitato uscispe dal recinto, come stareb- 
be ad indicarlo la bella traccia di mura primitive da Uli 
notata tra l'aofiteatio tusculano e Camaldoli, ma anche aon 
tale aggiunta Tarea periraetrale dei miinieipio non verrebbe 
di molto allargata. 
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moderni, le limitate proporzioni del teatro e 
dell'aufiteatro, edifici sorti in epoca della sua 
maggior prosperitä e popolazione,. ed infiue la 
stessa scarsezza deH'acqua potabile (1) nell' in- 
teruo del recinto iion consentirebbero di ammet- 
tere ne una graude area fabbricata, ne cifra alfca 
di abitanti. Tuscolo, al di dentro delle sue miira, 
di£G.cilmente poteva coutenere la popolazione o- 
dierna di Frascati. Fu piuttosfco cittä sparsa. II 
suo vasto STiburbano era piü popolato ehe ii raimi- 
cipio medesimo. Vi erauo disseminati piccoli cen- 
tri rustici, qtiaai altrettanti graziosl sobborghi, 
costitniti dalle aziende dei fondi dipendenti 
dalle ville; ne vi mancavano de' veri villaggi, 
del tipo del vico Angusculano, vicus Ängusculaum, 
di cni ci e stata data teste notizia dal grande 
archeölogo topografo Rodolfo Lanciani (2). II Ci- 
mitero di Zotico, presso la via Labicana, ed i fre- 
quenti sepolcreti pagani, scoperti nella nostra 
contrada offrirono sepolttira alle popolazioni di 
qiiei ntimerosi centri sparsi nella campagna tu- 
scnlana. 

(1) Le acqae urbane erano scarsissime, mantrß asaai rJcca 
di sorgive era il territorio; perö di.queste acque non pote- 
vano trarre vantaggio lo fonfci d<^lla" cittä, sapendosi ehe gli 
antichi, quantunque ingegnosisaimi, ignoravano i mecoanismi 
e gli apparecchi idraulici per sollevare le aeque baase a no-- 
tevoli altezze. 

(2) E. Lanciani, Scoperte Topogi-afiche ed Epigrrafiche ditl 
VII all' XI miglio della via Latina, Roma Ermanno Lueseher 
& C 1905, pag. 7 e segg^ 
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* * 
II territorio di Tuscolo, ager tusculanus, dol- 

bemente collinoso, con altipiani e bnou tratto di 
pianura, si distendeva al siid-est di Eoma in una 
delle parti piü deliziöse della catena de' coUi 
laziali dominati dal monte Älbano. Vi era com- 
preso Vager della tribü Papiria, alla quäle vfenne 
ascritta la cittä, come fu municipio riconosciutö 
dai Römani. I limiti stdrici della campagna di 
Ttiscülo etano ben piii estesi di quelli cbe non 
abbia attualmente Frascati, per esservi allorä 
iucluse le terre dei comuni di Grottaferrata, di 
Monte Porzio Catone, parte di quelle di Ma- 
rino non ehe la pianura, da Frattocchie a Finoc- 
cMo. In una sua recenfcissiraa e pregevole pub- 
blicazione il Lanciani scrive ehe" la strada aperta 
da Valerio .Messalla, tra ie Frattocchie, il Sas- 
sone,   Mola   Cavona,   Ciampino,   Yermicino e il 
Finocchio ,   serviva   di confine   settentrionale 
al vastissimo territorio comunale tusculano. (1)„ 
Oltre a ciö, i Tusculani esercitarono talvolta il 
dominio territoriale anche fuori delle proprie 
terre. 

II suolo poi era rinomato per le sue pianta- 
zioni, per la bellezza di alcune specie di fiori e 
la bontä squisita delle frutta. Liete distese di 
platani, elci, allori, castagni, viti ed ulivi cin- 
gevano d' ogni intorno   1' eminente alttira   suUa 

(1) E, Lanciani Op. tiit. pag. 8. 
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C[näle torreggiava la cittä. Copiosi rivi dellä 
Giulia, della Crabra, del]a Tepula e di altre sor- 
give minori irrigavano le terre, solcate da vari 
ördini di strade per le facili comiTnicazioni tra 
i centri abitati, le ville ed i fondi nistici. Un 
luogOj tra gli altri, andava specialmente celebre 
in questo suburbano, ed era il colle Cornt, ricor- 
dato da Plinio, ove sorgeva uii siiperbo bosco 
sacro a Diana, 

Ville Celebri. — Le singolari attrattive 
del suolo tusciilano e la sua brevissima distanza 
da Roma, ne rendevano il soggiorno assai desi- 
derato. Uomini grandi dell'etä classica si sen- 
tirono quindi allettati a costruirvi ease e delizie 
campestri, molto delle quali di cosi splendida 
maguificenza da essere tramandata alla storia. 
Non poche di tali ville sorsero a dare vita e 
vauto a qnesti colli fortunati prima ancora cLe 
cadesse la repnbblica roraana. Yenuto 1' impero, 
pareccliie di esse passarono al fisco imperiale e 
si videro abitate dagli stessi dominatori del 
mondo, 

Ecco, con un po' d' ordine alfabetico e come 
meglio si pu.6 dare, un elenco di possessori delle 
ville tnsculane (private e demaniali) ricordatici 
dagli scrittori e dai monumenti: omettiamo l'in- 
dicazione delle localitäche vi coi-rispondono, per- 
clie se per pareccliie ville e certa la posizione, 
rimane  dubbia, errata  o   sconosciuta, per altre. 
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Ebbero,   adunque, luogbi  di delizia  nel Tuscu- 
lano: gli Acilii,  Agrippina,   Anicio,   gli  Asinii 
Pollioni, gli   Äspri,   gli  Atilii, Balbo,   Briito, i 
Capitoüi,   CaracalJa (?), Catone,   Catulo, i  Ceci- 
lii, Claudio,   Cominodo,   i   Ciisinii, Domiziano, i 
Furii, Gabinio, Galba, Giulio  Cesare, Giulio Cor- 
nuto TertuUo, i Giunii Silani, i Javoleni, Lelio, 
LentiUo, Lucio Antonio Albo, Lucio Crasso, Luc- 
ceio, Luciülo, Marco Crasso, Marco Metilio  Re- 
golo, Marco Petronio Onorato, Marco Tulüo Ci- 
cerone, Matidia Augusta, Metello, Nerone, Nerva, 
Novio Crispino, Ortensio, gli Ottavii, i Passieni, 
Plmio il giovaue,   Pompeo,   Pomponio Ättico, i 
Quintilii (Massimo e Condiano),   Quinto Attico, 
Qainto   Cicerone, Quinto Pompeo   Falcone Mu- 
rena, Quinto Voconio pQllione, Scauro, gli Scri- 
bonii Liboni, Silio Italico,  Silla (?), Spendoforo 
(liberto   dr  Äugusto),   Strabcne   Yopisco,   Tito, 
Tito   Anicio,   Tiberio,   Valerie   Catone,   Valerio 
Flacco, i Valerii Messalla, Varroue, Yespasiano, i 
Vestricii, Vettio, i Yibii Sereni e Eufi, Vitellio. 

Ci e impossibile, per non perdere dello spazio 
soverchio, d' intrattenere il lettore suUe incom- 
parabili   vaghezze  e  la  sontuositä  di tali ville 
ehe Strabone, compreso di stupore, diceva edifi- 
cate come reggie, e sui tesori di arte ehe vi si 
vedevano  raccolti.   Era   tutto  un  maraviglioso 
scintillare di portiei,   di   ninfei, di marmi   pre- 
ziosi ehe dava vita a quelle terrazze süperbe, 

La vilia di LucuUo rispecchiava il lusso e la 
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porapa strepitosa delFAsia col niimero stragrande 
de' suoi edifici, tra i quali era anclie iina pre- 
ziosa biblioteca per soddisfare alle tendenze in- 
tellettuali del celebre romano. Cicerone ricorda 
come vi si intrattenesse egli stesso con M. Ca- 
tone (V Uticense) ehe troYÖ a meditare sui vo- 
lumi della filosoiia. Le immense rovine di questa 
villa ehe erano ancora in piedi (presso Frascati) 
all' esordii-e del secolo XVIII, venivano scam- 
biate dallo storiografo patrio D. B. Mattei per 
quelle della distmtta cittä di Tuscolo ! La villa 
di G-abinio presentava un monte di fabbricati, 
oosi da essere giudicata magnificentissima da 
TuUio. Ortensio l'oratore, al dir^ di Plinio, fece 
costruire nella sua villa un apposito tempietto 
per tener meglio custodita una tavoia dipinta 
dall'artista greco Cidia. E Cicerone quanti tesori 
non aveva spesi per abbellire la siia delizia di 
Tuscolo, fino a sentirsene rimproverare acerha- 

mente ? 

II Tusculano  di  M. T. Cicerone. — 
L'attaccamento speciale ehe il sommo « oratore 
romano » moströ per il Tasculano, da chiamarlo 
la casa sua e da dire clie quando ne era fuori, 
fosse pur stato a ricrearsi ne' siti jnü dilettosi, 
gli sembrava ehe i piedi ve lo volessero rieon- 
durre ; le taute menzioni ehe egli ha lasciato di 
questa sua villa, della eittä e dei cittadini di Tu- 
scolo, ei obbligano aricordare, sia pur brevemente, 
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la dlmora cosi cara aU'Arpinate (1). Non si cö- 
nosce ancora precisamente in quäle localitä tu- 
sculana debba essa porsi, perclie ne mancano 
esatte indicazioni topografiche nelle opere dello 
stesso Cicerone, e di altn scrittori ; ne monn- 
menti indiscutibili ne lianno determinata 1' ubi- 
cazione in maniera decisiva. Laonde alcuni ar- 
cheologi sitiiarono la villa Tnlliana presse Grot- 
taferrata, altri nell'altura della Eufinella, sopra 
Frascati, ed anche altrove (2). "Tale incertezza 
non esclnderebbe nerameno ehe Cicerone abbia 
posseduto ne' colli di Tuseolo piil di un podere, 
o ehe 1' unica sua villa fosse stata cosi estesa 
da elevarsi da Grottaferrata fin snlla Snfinella, 
abbracciando i diie luoghi piu accettati dagli 
eruditi. Certo in qnel di Grottaferrata, quäle ehe 
ae sia il sito preciso, probabilmente nella pen- 
dice del lietissimo colle delle ginestre ad Oriente 
del villaggio (tra il casaie del Fico e le Capanne), 
siccome ritengono   E.   Lanciani,   P. F.   Grossi- 

(1) Cicerone veniie In possesso di questa villa fin dairanno 
68 avanti G. C, e l'ebbe da Yettio, prima del quäle ne era 
stato padrone Catulo. Ciö risulta da nna lettera ehe lo stesso 
Cicerone sorisse ad Attieo, e quJndi non .e ammissibilo ehe la 
Villa avesse appartenuto a Silla innaczi di passare a Tallio, 
come dico Plinio. 

t'i) II ponte, detto di s. Kilo, presao il bosco della Badia di 
Grottaferrata, Taroa di questo villaggio, il sito del monastero, 
Bei poggio, il Colle delle ginestre, la villa Rufinella sopra 
Trascati eil luogo stesso di queata cittä sono ledifferenti lo- 
calitä nelle quali si e creduto dagli scrittori di situare la 
villa tiisculana di Cicerone. 
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Gondi e G. Tomassetti, Cicerone ebbe tin suo pre- 
dio o villa (1). Egli ha detto sicuramente ehe per 
irrigare il suo podere  con l'acqua Crabra pagava 
nn tributo ai Tusculani; ne v'ha dubbio clie per 
ragione di livello quella sorgente non poteva mo- 
strasi   allora   suUa   Rafinella.   Ciö perö non   e- 
sclude r ipotesi sopra accennata  ehe  l'Arpinate 
possa   aver   posseduto   contemporaneamente,  in 
sito piü   elevato   dello  stesso suburbano di Tu- 
scolo,   altro   fondo delizioso ; e tanto piü ehe si 
conosoe il sxio trasporto per le ville (ehe  aveva 
anehe a Cuma,   a Formia,  a Pompei ed a Poz- 
ZTioli) ed il molto   danaro   ehe   gli   era   costato 
il Tusculano.   Per il eh.   Tomassetti, senz'altro, 
la villa  di   Cicerone   « si   estendeva   da   Grot- 
taferrata " (cioe   dal   colle   delle    ginestre    ove 
se   ne   veggono   grandiosi   avanzi)   fino   a  que- 
st' altura   del   Tnscolo,   cioe   al   versante   occi- 
dentale    della    villa    Rufinella ».   E   lo   stesso 
insigne archeologo G. B. De Rossi,  sebbene in- 
clinato a collocare la villa di Tullio nella Eadia 
di Grottaferrata, si augiirava   ehe   una qualche 
nnova scoperta fosse vennta a far « distingnere 

(1) R. Lanciani Bollett. della Comm. Arch. Comuuale di 
Eoma a. iaH4 pag. 192 e seg. - P. F. Groäsi-C-roiidi, la Villeg- 
giatura Tusculana di Marco Tullio Cicerone, Roma, Civiltä 
Cattolioa 1905, pag. 42. - Prof. G. Tomassetti. La Festa del 
Tu3colo. anno JIDCCCXOIX, Boma, Forzani e C. 1899, pa- 
jjina U. 
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i diversi luoghi e fondi posseduti da Cicerone nel 
Tuscnlano (1) », 

L' indole del libro ci vieta pur di riassumere 
la controversia ehe diira giä da im secolo e mezzo 
siilla iibicazione di qnesta famosa villa; ma poi- 
ehe da eruditi scrittori ehe ne pongono una sola 
nell'area di quella illustre Badia si e fatto buon 
uso dell'argomento della tradizione, vediamo sol- 
tanto se mai aiiche a favore di altro luogo si 
abbiano di tali memorie da farvi collocare un 
podere del grande oratore. Or bene, una tradi- 
zione ehe risale alla metä del XVI secolo ci da 

, il nome di Cicerone inseparabile dalle altnre 
della Eufinella (2). E tanto era pieno qnel suolo 
del ricordo di Cicerone, ehe nelle grandi rovine 
di etä romana ivi scoperte verso la metä del 
secolo XVIIi, allorche si scavavano le fonda- 
menta del nuovo palazzo della villa, si credette 
di ravvisarvi i resti della villa di Cicerone. Si 
dissero pnre scuole di Cicerone ed accademia di 
Cicerone i ruderi tornati a luce dell'anfiteatro 
di TusGolo  ed-alcuni altri avanzi di antiche fab- 

(1) De Eosai G. B. (aunuali dell' Istltuto di corrisp. arch. 
an. lS;i3, pas. 117, 118). 

(2) E Giorgio Fabriclo ehe apro la serie di queste tesbi- 
monianze, ponendo la villa di Cicerone in alto, presse le mura 
di Tnseolo : ejjrope moenia Telerjoni •>. (Itineruni liber unus, 
Iter -Ronianum secundiim. Basileae 1550, pag, 35).    - 
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briche. Valle di Cicerone e il uome ehe porta da 
remoti tempi una porzione di terreno della villa 
Rufinella, e yrotte di Cicerone si vollero chiamare 
i resti di unedificio situati nel pendio del colle 
di Tuscolo ehe piü si avvicina aU'EreHio di Ca- 

maldoli. 
Ma non basta. TJn'appellazione molto eloquente 

distingue ah antiquo la zona di terreno ehe, lungo 
il recinto del convento dei Cappuccini, va lam- 
bendo il limite inferiore della Enfinella da nord 
ad est; e tal nome, si noti bene, non portato da 
famiglie in Frascati, ne perdiitosi con la succes- 
sione dei proprietari   del   luogo, e  Turniano ed 
auche  Turnianu, lieve alterazione evidentissima 
del iatino  Tullianum^ cioe fondo di TuUio. Clie 
se denominazioni assai piü corrotte ban permesso 
di riconoscere, senza'contrasto da j^arte degli ar- 
cheologi, un gran numero di possessori di predi 
e ville, in difetto di monumenti    piü   significa- 
tivi (epigrafi, scnltnre, sigilli di mattonij fistole 
acquarie),   non   dovrä   accordarsi im alto   valo- 
re  topografico-onomastico   al nostro  Tnruiano ?^ 
Molto   a   proposito  scriveva il Biondi:   Le   ge- 
nerazioni passano e i nomi spesso  rimangono : ed ß 
perciö peHcoloso neue investigazioni tojjograßche, se 
forti   ragioni   non   intervengano,   il discostarsi   da 
quelli (1).   Cosi, senza   negare a Grottaferrata e 

(1) Biondi. Di tre cippi terminali ecc. (Diasertazioni  della 
Pont. Accademia Romana di Archeologia, tojii. IX, pag. 511;. 
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nemmeno alla Eufinella 1' onore di aver fatfco 
parte del celebre Tusculanum di X. T. Cicerone, 
SL Goncilierebbero le due opposte opinioni tena- 
cemente sostenute dagli eriiditi. 

Del restOj la villa o le ville di Cicerone rl- 
specchiavano 1' indole, F intelligenza ed il gusto 
artistico del dotto signore. Oltre al racokiudere 
qiianto di piii vago potevano olFrire natura ed 
arte, vi si ammiravano, tra le statue piü distinte, 
(Quelle alhisive alla SapieHza, come, tra gli edi- 
fioi, l'Accademia ed il Liceo, ehe cosi aveva cliia- 
mati dal nome dei luoghi ove in Ätene avevano 
insegnato Piatone ed Aristotile. La biblioteca, 
poi, foruita di ottimi libri latini e greci, era la 
stanza prediletta dell' Ärpinate. Molto egli com- 
piacevasi, nelle delizie di Tuscolo, della compa- 
gnia de' suoi cari amici Bruto, Yarrone, Lnc- 
ceiOj Sallustio, Tirone, Attico, Irzio, Dolabella 
ed altri. Quivi concepi o corresse parecchie delle 
sue opere, scrivendovi anche presse a 60 lettere: 
qui 'tenne quelle celebri disputazioni filosoficlie 
note pure oggidi col nome di Tusculane. In fine 
i\\ dal hiogo medesimo ch'egli prese la fuga per 
tentare di sottrarsi alla persecuzione fierissima 
])er cui doveva miaeramente finire jier manp 
omicida. 

Visita alle rovine superstiti. — Pre- 
messe queste notizie, prendiamo a visitare le 
y^neraade rovine di Tuscolo. Le piü ragguarde- 
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voH appartengono all'epoca imperiale: scarse vi 
sono le reliquie de' tempi anteriori e CLuasi af- 
fatto mancanti quelle dell'etä di mezzo. 

In tutta l'area fabbricata deU'antico mimicipio 
si trovano sparsi confusamente nel suolo rottami 
di colonne, di marmi figarati, cornici, gtipiti 
e motivi architettonici, frammeuti epigrafici ed 
uua grande quantitä di massi di pietra spe- 
rone, sieno informi, sieno lavorati, provenienti 
dairatterramento degli edifici e delle mura della 
cittä e rimessi poi in opera per limitare i vari 
riparti del terreno, dalla cima del monte ai suoi 
clivi verso Molara. 

I resti ebe interessano maggiormente il visi- 
tatore sono le vie, delle quali giä notammo l'an- 
damento, V anfiteatro, i ruderi della villa Tibe- 
jriana (?), la grande cisfcer^a, Teccelsa rupe su ciii 
ergevaai Vaci-02'olis, la pubblica fönte, con il c&- 
stello delle acque, ed alciini avanzi delle mura 
quadrate. A cbi giuixge sul coUe per la strada 
deila ßufinella, si presenta per primo, a sinistra 
jdi taip antica via tusculana. 

L'AjfriTEÄTHo, monumento giä assai piü in ylsta 
ßd ora appena riconoscibile, il quäle insieme con 
altri ruderi e chiamato dal volgo scuola ed ancbe 
accarhmia di Cicerone. Trovasi fuorl della cinta 
di Tuscolo ed addossato alla collina. La sua col- 
locazione a questo punto piuttosto ehe ad un 
^Itro venne determinata, come per il teatro ehe 

2S 
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visiteremo di poi, dalla configurazione stessa del 
terreno. Si osservi ciie qui appunto si apre una 
valle   ehe   segnendo la direzione   di  nord-ovest 
scende giü verso il cimitero di Frascati (1). L'in- 
senatnra ehe essa fa al princlpio   non e troppo 
grande, e qui forse ne' piü antichi tempi, seduti 
in giro suUe molli erb^ i  Tiisculani assiatevauo 
ai giuoclii della loro gioventü gagliarda. In ap- 
presso, come e avveniito in altri luoghi, vi sorse 
nn'opera edilizia, Tanfiteatro, la cui costruzione, 
seoondo ehe risulta da bolli   laterizi presi nelle 
testate degli arclii  sotterranei, non pn6 risalire 
oltre la prima  metä del secolo II dopo   Cristo. 
II sno   asse maggiore misnra m. 70, e m. 58 il 
minore. L'arena, il cxii ingresso e nella parte in- 
feriore, misura m. 45 per m. 29. La costrnzione 
e di reticolato con legamenti laterizi. Vi si rav- 
visano le tracce del podio e, sotto il piano del- 
l'arena, anclie alcune vestigia dei ricettacoli di- 
sposti per la custodia delle belve. Nei gradi del 
podio e nei due   meniani   poteva   esservi posto 
per molti spettatori, ma non davvero   per qiiel 
uumero troppo grande voluto da alcuni scrittori. 

Continnando a salire per l'antica via in dire- 
zione della cittä, dopo il nucleo di iin  sepolcro 

(1) Ne! marzo del 1903 vieino all'ingresso della viUa Bor- 
ghese, e precisamente nei mezzo dell' abetina, il eh. P. F, 
(xroasi-Gondi ha scoperto nn tratto di antioa via romaua, 
larga circa m. 2.50, la quäle mostrandosi in altri punti piü 
elevatidelluogoaecenna adiri^ersiEiU'aufiteatro di Tuscolo. 
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ed una tomba, si fanno notare a destra i ruderi 
di tin edificio asaai ~vasto, detto comunemente 
villa di Cicerone, i quaU si credono aiopartenere 
alla 

VILLA DI TIBERIO per vari indizi, fra cui il 
rinvenimeuto, colä presso, della statua sedente 
di queir imperatore, la qaale fu trasportata al 
real castello di Aglie. Dell' imponentissimo edi- 
ficio imperiale, di opera reticolata mista alla la- 
tsrizia, restano le sole rovine del piano inferiore. 
Elevandosi il fabbricato sul declivio del colle, 
doveva avere due piani ed ancte un doppio ac- 
eesso ; il primo sulla via tnsculana piü diretta, 
ed il secondo suU' altra strada ehe gli si svol- 
geva a sinistra, dal quäle lato trovavasi il pro- 
spetto piü nobile, arriso da una visuale maguifica. 
Guidafco da tali avanzi, ora l^eggio ehe rovinati, 
il Canina nella prima meta del seoolo XIX ri- 
pristinö le linee architettoniche di questo superbo 
palazzo ritenuto di Tiberio, ofFrendoci un saggio 
delle decorazioni die l'adornavano (1). 

(1) Con la scorta di inoDumonti edi ragioni di alto valore 
il eh. Grossi-Gondi e ora giimto a provare ehe la villa tu- 
seiilaDa di Tiberio era posta in quel iuogo del territorio di 
Frascati, detto Cocciano, dove si trovano le vigue Campoli e 
Lugari. Seile rovine della supposta villa Tiberiana, alle 
porte di Tuscolo, il valente archeologo ha rinvennto molti 
bolli laterizi del secolo II edin ispecie deU'epoca di Adriano. 
Ne senibrerebbe ehe Tiberio avesse avuto dne ville tuaculane, 
§ebbeiie Tacito ci (Jioa ehe beu dodici ne avesse possedute a 



Alqiianto plii olfcre la via passa per il luogo 
ove era la porta ocoidentale della cittäj con le 
torri quadrate a' suoi fianchi, come si osserva 
iiella celebre medaglia dei Snlpicii coniata in 
ricordo della liberazione di Tuscolo daU'assalto 
dei Latini, compiutasi neiranno 379 di Roina dai 
tribuni militari Lucio Quinzio e Servio Sulpicio, 
il cpiale e da niolti scrittori ritennto oriundo 
tusculano. 

* * 

Prima di iutrodursi nell' area urbana, chi ne 
avesse vaghezza potrebbe girare la falda dei colle 
verso nord-est per ritrovare non senza qiialclie 
difficoltä gli avanzi di due fabbricati, di cui il 
primo appartenne a Caio Praatina Pacato, con- 
sole romano neiranno 147, e Taltro ai Cecilii. 
Di tali rovine diamo un cenno in nota (1). 

Capi-i quell" imperatore : c ihiodechn villarum nominibiis et moH- 
bus imedcrat >. (Tacito, Ann. IV, 67). Ccrto e ehe dalia aua 
villa di Tuscolo Tiberio si mosse 1' ultima volfca per recarsi 
aCapri, dove perö non doveva giungere, essendo morto, cam- 
min faceßdo, nella villa giä di LucuUo al Capo Miseno. 

(1) Casa^di Caio Frastina Pacato. Quest'edificio dovette es- 
sore moltodecoroso, siccome ebbe ad espriiT^erai il Biqndi clie 
lo discopri neU'anno 1826, Benche vi si fossero rinvoiiuti i soli 
rei-iti dei paviinenti dei piaui inferiori, fufono pure ricuperati 
dipinti pregovoli e frammeiiti di sculturo cou dedioa alla po- 
tente Fortuna Tusculana: auche itna parte dei gruppo di 
Bacco, tra due Fauui, sqtiisito lavoro greco, ora al museo di 
Borliuo, sembra ehe proveriga da questo luogo. 
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Següitando adiinq^ue a salire lurigo la via princi- 
pale, dopobreve percorso s' incontra nn'umile ca- 
äetta, costruita evidentemente sugli avanzi di nil 
antico edificio, per comodita degli operai 'ehe eae- 
guiväno le escayazioni per ordine.di Maria Cri- 
ätinä di Sardegna. öiille Sne esterne pareti si 
vedono miirate alcune statue (vandalicamente 
danneggiate) con avanzi di marrai decorativi, fi- 
gurati ed epigrafici. Entriamo ora nel 

FoRO clie a steuto puö essere riconosciuto in- 
sieme con il luogo di un tempietto clie surgeva ' 
al suo ingresso. Le tracce di una costruzione a 
sinistra appartengono probabilmente alla Curia 
ehe, al pari della prigione, della basilica, ecc, 
trovavasi di solito presso quell' interessante luogo 
pubbiico. Ne venne dissotterrata, 1' area al tempo 
in Gui era proprietario della Etifinella il principe 
Luciano Bonaparte. 

Per le ricerche ulteriori praticatevi dal Canina 
si sa ehe il foro era recinto da uu bei portico; 
ed all' intorno vi erauo monumeuti onorari eretti 

Procedendo alquanto piü oltre, sulla guida di una via pri- 
vata s'inconfcrano le rovine delia 

Casa dei CecUü, cosi detta per un dipinto rinvenutovi nel 
quäle era raffigurato lo strauo avveniinonto ehe narrano Ci- 
cerone e Valerio Massimo intorno al matrimonio di Cecilia 
con Metello. Bella ed iutere9santi si ritennero le pitture e 
le plastiche ehe lurono qui scoperte. e quindi illustrate nel- 
l'opera del Campana. Tra le plastiche fu giudicata ammire- 
revole quella rappregentantc l'Infanzia di Giove. 
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a personaggi benemeriti di Tuscolo, come venne 
attestato da iscrizioni, resti sciiltori e dalle sta- 
tue rinvenutevi di Äugiisto, di Tiberio (in piedi), 
di Corbulone e di altri uomini illiistri tenuti in 
onore dai Tu3ctilani. Tra il foro ed il prossimo 
teatro si trovarono le statue delle Eutilie e di 
Antonia, ed altre sculture di gran pregio arti- 
stico. Ed eccoci al 

TEATBO, monumento nobilissimo cbe, a prefe- 
renza di ogni altro avanzo, colpisce il colto Ti- 
sitatore come anche il popolo di Frascati nella 
sua anmiale gita primaverile, quando snl colle 
di Tuscolo lietamente commemora il natale della 
cittä moderna. L' orcliestra e la cavea sono il 
Inogo preferito del ripoao e della ricreazione per 
quanti compiono la piacevole oscursioue. Flno dai 
giorni del principe Bonaparte erano stati. riposti 
in liice alcuni gradini della cavea ; ma il ricii- 
pero totale dell' edifizio si effettuö dall' ottobre 
del 1839 al gingno del succesaivo anno, per mii- 
nificenza sovrana della regina Maria Cristina, la 
qiiale invitö Gregorio XVI, dimorante in Castel 
Gandolfo, ad osservare 1' importante sooperta ar- 
cheologica. 

Ne fa memoria l'epigrafe segueute ehe si legge 
nella parte media superiore della cavea : 

m ADVENTV 

GREGORII. XVI. PONT. MAX. 
DIE. Vn.  M.  OCTOB. A.  S. MDCCCXXXIX 
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MARU. CHßISTINA. AVGVSTÄ 

CAEOLI. FELICIS. SAEDINIAE. EEGIS. VIDVÄ 
IN,  SVA.  VILLA. ITSCVLAKl.  COHMOBANS 

THEATKI,  KELIQVIAS. DETEXIT. 

II teatro e di forma semicircolare, siille norme 
del teatro greco, forse con posteriori adattamenti 
seoondo lo stile romano. In discreto stato di con- 
servazione si trovano la cavea, il proscenio e la 
Scena. Sta sul pendio dell' acropoli dominante il 
mimicipiCj ed e rivolto a ponente. Essendo inca- 
vato nella roccia, non aveva bisogno di opere di 
soatruzione; maniera, qnesta, preferita dai co- 
strnttori greci, tanto per ragione dell' economia 
eile della sonoritä. La costruzione dell'edificio si 
crede rimontare alla fine della repubWica, o ai 
primi tempi imperiali: la precinzione dei sedili 
e di pietra indigena; e la sola gradinata poteva 
forse contenere intorno a 1000 persone. Questo 
teatro, se non era molto vasto, si vedeva perö or- 
natissimo. Si souo potute distinguere le tracce 
degli imbasamenti sn cui erano erette le colonne 
del portico: altre colonne in due ordini decora- 
vano la scena, e sorgevano tra esse delle piccole 
statue di poeti, non ehe di eroi greci, come puö 
rilevarsi dai nomi di DiPHtLos POETES, OEESTES, PY- 

LADES, TELEMACos, TELEGOxvs, ecc, alcnni de' quali 
si leggono ancora nei rispettivi piedistalli, tra- 
sportati nell' atrio del palazzo della Eufinella. 
Un altro portichetto ornava la parte posteriore 
della scena. 
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Lasciato il teatro alla stia sinistra, se si prende 
ä salire la cima del monte, si osservano tostö 
alcuni piccdli gradi, della larghezza di soll cen- 
timetri 25, creduti da taluni parte della cavea 
di un 

Oüiio, o pibcol teatro, su cni si sarebbero eser- 
citati i conüci tusculani prima di esporsi al pub- 
blico suila -scena. Avverte perö giustamente il 
Canina ehe la prossimitä di tale avanzo con la 
piscina sovrastante, ed il suo collegamento a 
qiiesta cisterna per mezzo di im emissario di 
pietra tiburtina, dovrebbero farlo rigxiardare pint- 
tosto come reliquia di \ina fönte, o mostra delle 
acqiie ilnenti dal vicino serbatoio, tanto piü ehe 
anche per un teatro minore ofFrirebbe proporzioni 
troppo mescbine. AI di lä di tale rovina e posta 
la 

CiSTBRNA, ampia e magnifica, nella quäle si rac- 
coglievano le acqiie provenieriti dagli scoli del- 
l'altiira. Fu dissotterrata nelle escavazioni Or- 
dinate dal Bouaparte. Non ha alcun ingresso 
all' ingiro. La sua area quadrilatera, .liinga me- 
tri 25,91 6 larga m. 21, si vede suddivisa nel 
senso della Innghezza da tre ordini di robusti 
pilastri i quali, insieme con gli altrettauti mezzi 
piloni addossati al muro attorno, sostenevano 
la volta di copertura SIT cui si elevava probabil- 
mente un portico, per coraoditä dei cittadini ehe 
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Irequentavatto il teatro, e per ricovero di tiitii 
gli abitanti. Anohe nel suhurbano di Tuscolo si 
ravvisano vestigia di simili costruzioni. 

Fatto ancora alqiianto cammino su per la breve 
ma faticosa salita, si giunge alla sommitä del 
coUe.(m. 670 sul livello marino) su ciii sorgeva 

L' AoROPor.i di Tuscolo. Una croce piantatavi 
dagli alunni del Collegio iuglese nell'atitunno 
del 1864j e rinnovata di recente, addita pur da 
lontano al yisitatore 1' altura clie accolse il ba- 
luardo formidabile e glorioso, con i tempi di 
Giove Maggiore e di Castore e PoUuce, e le ce- 
lebri mura Telegonie. Questo luogo, arx Tuscu- 
lana, di Specials Interesse per lo storieo, fu la 
cuUa dell'anticliissimo oomune latino. Vera rocca 
naturale, esso era abitato giä alcuni secoli prima 
della fondazione di Roma da geute clie ne av- 
valorava la difesa con opere fortificatorie andate 
famose nella storia. 

Gli scavi eseguiti nel 1835-'36 permisero di 
scorgervi l'andaraento del reciuto ed il posto dei 
due ingressi, dei quali quello situato a nord-est 
era la cosl detta porta scea, difesa a modo dei 
corrispondenti accessi delle acropoli piü vettiste. 
II Canina, con 1' aiuto di alcune menzioni di Tito 
Livio e di Cicerone, vi rintracciö la topografia 
dei tempi di Castore e Polluce numi municipali 
dei Tusculani, il cui culto, di origine greca, s' in- 
trodusse  piü   tardi in Roma. Vn cippo  trovato 
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(-luassü nel 1901 ha pienamente confermate le 
osservazioni dell' insigne archeologo, dal quäle 
veniva anche scoperta qualche traccia di costru- 
zioni medievali con resti di piu anticlii sepolcri 
in cui erano stati, posti cadaveri di epoche po- 
steriori (1). 

II gitante ehe s'iutrattenga alcun poco sii que- 
sta storica e lietissiina vetta, godendosi lo splen- 
dido panorama ehe da ogni parte gli si offre 
allo sguardo, poträ riconoscere il perimetro del 
])ropugnacolo. Esso era formato, come si esprime 
il Nibby, da un quadrilungo di circa 700 piedi 
di cireonferenza, con i lati minori di tramontana 

(1) La ci-oee eretta dagli alunni dei CoUegio ingleae nel 18ft4, 
riimovata nel IttOO dal priucipe don Camülo Aldobrandini, si 
vidts molto inclinata da un lato nel niaggio del 1901. In una 
pietra allora spostatasi de! grande basamento, il eh. P. 'F. 
Grossi-Gondi ravvisö una iscrizione iraportanfcissima. Era un 
cippo di sperono degli ulfcimi tempi della repubblica, nsl quäle 
si pote leggere ehe per decreto dei decurioni del municipio 
di Tuscolo cinque liberti, con il titolo di maghtri, compirono 
lavori di restauro n^W aedes di Castore e Pollnce. Ciceroue 
avova narrato ehe questo tempio degli Dei della buona fede 
e del conimercio, tanto onorati dai Tusculani, fu colpito dal • 
fulmine, come Tito Livio ebbe scritto ehe ugual sorte era 
toccata aH'altro tempio di Giove ehe stava viciuo al primo; 
e piü da tali notizie ehe dall'esito delle loro eseavazioni il 
Caniua divinö ehe que' due edifici sacri sorgevano suU'acro- 
poli di Tuaeolo, siecome Inogo esposto sopra ogni altro ad 
ossere visitato dal fulmine. La scoperta della notata epigrafe, 
di valore incontestabile, ha formato il soggetto di una eru- 
dita illustrazione da parte del G-ro3si-Gondi medesimo (II 
Tempio di Castore e Polhice sulPAcropoli di Tuscolo, eec, 
Koma, Tip. Un. Uoop. Editr. 1901). 
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e mezzogiorno piii regolari e formidabili (per il 
tagUo a picco della rupe), e gli altri due un po' 
sfaldati, e quindi di accesso men difiicile. Sara pure 
a Ini possibile di i'itrovare il luogo delle porte, 
alctine delle pietre onde erano composte le cele- 
bri mura, e vestigia pressoche insignificanti dei 
tömpi ehe vi sorgevano. 

In alcuni pochi avanzi di costruzioni franati 
dal ciglio di ponente, ed ancor meglio in qiial- 
cKe altro eadtito giü dalla parte di sud-est, si 
ravvisarto resti delle torri del bahiardo tusciilano. 
Ecco ciö ehe rimane di tm' acropoli illustre la 
quäle ricordava i snoi eroi dei tempi piü anti- 
chi, e nel dominio dei fieri baroni di Tuscolo 
aveva accolto Luigi YII re di Francia, Euge- 
nio III, Federico Barbarossa, Adriano IV, Ales- 
sandro III, e sfidaudo assalti terribili era infine 
rasa al suolo per forza di un vile tradimento. 

Lasoiando ora la classica altura, piena la inente 
di memorie, ci rimane ancora da visitare un 
gruppo di monumenti non privi d' intesesse. 

* * 

A destra del teatro e del toro si vede la via 
antica cbe da Tuscolo deolinava verso la Labi- 
cana: nel puut'o in cui essa abbandona il piano 
per volgere giii verso 1' Eremo di Camaldoli, si 
ritrova il luogo di una delle porte ehe davano 
ingresso alla cittä. Qui, a sinistra, tra il folto 
diuna aelvetta e uu primo avanzo della cinta. Inol- 
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traudoci di jiochi passi per la suddetta stradä 
notiamo subito, per un tratto di circa m. BO, ab- 
bastanza conservate 

LE MüEA del municipio. Sono cöstruite di pie- 
tra aperone tagliata in massi quadrihinghi, bfen 
disposti senza cemeuto, alcimi de' qnali dffrono 
la lunghezza di m. 1.34, e 1' altezza di cm. 44. 
Eraao in origine piü alte e merlate, ed il loro 
genere di costriizioTie~si riferisce piü all'epoca 
regia di Roma clie ai tempi piü tardi di  Silla. 

La loro maggiore altezza non supera al pre- 
sente i m. 4 e cm. 90. Äppena piü oltre, in rap- 
porto cou un altro bell' aranzo della cinta, si 
osservö il 

CASTELLO DELLE ACQUE, oondottevi da un cu- 
nicolo scavato neila roccia il qxiale veniva in 
basso dalla parte superiore del coUe, traverdando 
il centro del teatro. 11 piccolo rivo cbe entro vi 
oorreva era alimentato da due deboli sorgenti 
allacciate sotto la parte occidentale deiracropoli. 
Questo serbatoio, la cui struttnra ricorda forse 
tempi assai anteriori al periodo di erezione delle 
mura, ha la sua volta composta di un' opera inar- 
cata a sesto acuto ed e un bell' esempio di questo 
antichissimo modo di costruzione (1). II piano in- 

(1) Come avverte il eh. Y. E. Bianchi, ugiiale tipo dl oo- 
struzioße si ravvisa nella stanza piii profonda del celebre 
Oaroere Mamertino di Boma. 
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feriore del castello mostra tre divisioni per la 
spartizione delle acque clie vi si pnrgavano per 
essere destinate ad uso pubblico, come si riconobbe 
da uu frammento di tubo di piombo olie portava 
la scritta del comune di Tuscolo, con le parole : 
BEiPüBLicAE TTscvLÄSouvM. Dalle acque del ca- 
stello era nutrita la prossima 

FoNTE pubblica, la quäle si ritiene una delle ra- 
rissime (unica dei dintorni di Roma) ehe continui 
a gettare acqua fin dall' epoca classica. Sta ad- 
dossata, al pari dell' attiguo castello, alle mura 
quadrate del municipio, ed e formata da uua va- 
schetta quadrilatera di sperone ehe sul davanti 
lascia ancor leggere, non facilmeiite, la nota iscri- 

zione: 

Q.   COEL.   Q.   F.   LATIX.   H.   DECMV. 
AED.   .   .   DE   S.   S. 

Questa rammenta ehe gli edili di Tusoolo Quinto 
Celio, figlio di Quinto Latiniensej e Mareo De- 
cximio costmirouo la fontieina per decreto del 
senato tusculano. Neil' interno della vasca e al 
suo posto rantichissima pietra incavata nel mezzo 
per rattenervi eomodamente il vaso nell'attingere 
r acqua. 

In epoca reeente si e aggiunta alla vasca pri- 
mitiva an abbeveratoio per gli auimali pascq- 
lanti all' intorno. 

Proseguendo in questa direzione, si giunge- 
rebbe in pochi minati al recinto dell' Eremo di 
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CamaldoU dove, oltre la tomba dei Furii (e come 
or sembra anche la villa), fii rinvenuto il cele- 
bre sarcofago cristiano illustrato dal De Eossi, 
nou cKe il muaaico bellissimo ehe e ornamento 
del vestibolo del palazzo della villa Lancellotti. 
Ma noi abbaadoneremo lo storico colle, « di sassi 
sparso 6 di rovine », per la magniflca via antica 
ehe da presso V anfiteatro scende alla villa AI- 
dobrandini, con il nome di 

VIA DEL SEPOLCEO. E di conservazione quasi 
perfetta e fiancheggiata da selvette di pini, da 
molti avanzi di fabbriche e da resti di sepolcri e 
colombai. Lungo la strada si trova il rudero del 
mausoleo di Marco Celio Viniciano, amico di Ci- 
cerone, con r iscrizione: 

M.   COELIO.   M.   F.   YINICIANO 

PR.   PRO.   COS.   TR,   PL.   Q. 

OPSILIA.   VSOR.   FECIT. 

L' occhio spaziando qui 1' orizzonte poetico e 
sublime della campagaa latina, scorge nel puuto 
di apertura della valle di Molara il luogo di de- 
lizie del celebre Asinio Pollione il quäle vi aveva 
aaohe ana fabbrica di fi^uline. 



VT. 

ESCÜRSIONI NE' DINTORNI 





VI. 

Escursioni ne' dintorni 

Castelli Romani — Grottaferrata — La Badia monumentale — 
Jionjheito — Rocca di Papa — Campi di Annihale — 
Monte Cavu — Marino — Selva Ferentina — Lago Al- 
hano — Emismrio -~ Valaszuolo — A^ba Longa — 
Castel Gandolfo — Albano Laziale — Via Appia ~ Sc- 
polcro di Arunte ('^) — Viadotto Ariceino — Ariccia 
— Sanluario di Gcdloro — Genzanb di Roma — Lngo 
Nemorense — Nemi — Civita Lavinia — Per Ja via del 
Tufo a Frascati — Fuhizzetlo — Le Cappellelte —• 
Monte Porzio Catone — Monte Compatri — Convmto di 
S. Silßesiro — Rocca Priora — Vulle c via Latina -r- 
Lago Begiilo — Movine dd CaßtelJo di Molaya — 

•   Colonna. 

Castelli Romani. — Non v' ha Guida d'I- 

talia ehe non consigli il viaggiatore ehe si reca 

a Eoma, ad effettaare un giro per i Castelli Ro- 

m:ini (l). Anche a   noi   torna   gradito   di   farci 

(1) Si ritiene comimemente ehe i paesi dei colli laziali si- 
tuati al sud-est di Roma s'ahbiano il nome di CastelU Ro- 
mani per trovarsi in posture elevate ed assai vioini a Roma, 
ed anr^he per essere fxeq^uentatiasimi   dalla roniana  eittadi- 

26 
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compagnl clel lettore in qiieste dilettevoli esciirr 
sioni in yillaggi, cittä, hioghi e montimenti ehe 
hanno avuto V onore d' illustrazioni infinite. Pa- 
cili mezzi di trasporto sono a disposizione di 
ognnno; la sicnrezza delle strade (si puö oggi 
dirlo) nulla piü laseia a desiderare; un ottimo 
principale albergo trovasi in Frascati, come al- 
tri di secoudo ordine non fanno difetto ne nella 
stessa cittä, ne nei migliori paesi dei dintorni, 
clie si vedono tra loro collegati per inezzo di 
amene vie carrozzabili, di linee ferroviarie e del 
tram elettrico. Tntti poi sono forniti di niEcio 
postale e telegrafico, ed in relazione . telefonica 
tra di loro, con la vicina Capitale ed altre citta 
d' Italia. E superflno dire qnaiito alla pläga tn- 
scnlo-albana, dai verdi colli e dai laghetti azznrri, 
arridano anre balsamiclie, limpidissimo cielo, vi- 
snali e tramonti maravigliosi; e come a tali na- 
tnrali attrattive si uniscano le memorie storiche, 
i tesori di arte e la stessa vlta delle liete popo- 
lazioni castellane a destare Interesse ed il desi- 
derio di sostarvi. 

nanza a scopo di villeggiatura, di svago e di commeruio. II 
eil. Prof. Tomassetti e invece di parere ehe quella denomina- 
zione sia loro derivata dall'essere ^fcati popolati da Eomani emi- 
grati dalla canipagna di Kom^ recatiai a stabilirsi ußlle terre 
di que' baroui dai quali si vedevano protetti nella metropoli. 
In üoma, come e ooto, vi erano i quartieri feudali degli Or- 
sini, dei SavelÜ, dei Coloima, dei Gonti, ecc, i di oiii vasaalli 
rispettivi in date circostanze si sarehbero andati a rifugiare 
coti fiducia nelle rocclie e caafce'li vioiniori ehe appartenevano 
appiinto alle suddette graiidi t'amiglie barouali. 
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Senza proporre un itiuerario particolareggiato, 
coii uote di prezzi di alberghi, vitto, guide, 
vetture, ecc, soggetti a variazioni contintie, 
si avrä ciascuno piena libertä di compiere le 
esciirsioni come meglio gli aggrada ; raa non una 
sfuggita in atitomobile od in tram elettrico, ne 
11 breve intervallo tra nn ti-eno<-.e V altro, sibbene 
qnalclie giorno conviene consacrare alla visita di 
un gruppo di paesi cosi rinomato. 

Secondo 1' ordine da noi segnito, preso a cen- 
tro di gite Frascati, si va prima a Grot.taferrata 
per ammirarvi la Badia monumeiitale ; si sale poi 
a E-occa di Papa ed aüa vetta dello storico Monte 
Cavo, per quindi percorrere ad uno ad nno i vari 
luoglii albani, da Marino a Civita Lavinia. Infine, 
di ritorno a Frascati, si visitano i piü modesti 
paesi ehe sorgono suUe ohioraate cime de' colli 
tuscnlani, a destra della cittä (1). 

(1) Le varie cittä e paesi di ciii siamo per dare breve oenno, 
appartengono a quattro differonti mandamenti della proviiioia 
e cireondario di Roma chp sono Albano-Lazialo, Frascati, Gen- 
zano (li Roma e Marino. Sotto la circoscrizioiie gindiziaria 
di Albano si trovano Castel Gandolfo ed Ariccia; sotto queila 
di Frascati sono i comuni di Grottaferrata, Rocca di Papa, 
Rouca Priora, Monte Compatri, Monte Porzio Catone e Co- 
lonna ; il maudamento di Marino e costitnito dal solo coiniine 
ehe ne e sede; Nemi e Civita Lavinia fanno parte del man- 
damento di Genzano. Per ciö ehe riguarda la giurisdizione 
eculesiaätica, la seds vescovile cardinalizia suViurbicaria di 
Albano comprende Marino, Castel Gandolfo, Ariccia, Gen- 
zano, Nemi e Civita Lavinia; la sede di Frascati abbraccia 
g\i stessi paesi del maudamento giudiziario, Albano Lazialc 
e comune sede di CoUegio elettorale politico. 
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Grottaferrata, villaggio a m. 372   sul   li- 
vello del mare, si posa su di uu ripiano amenissimo 
dei colli di Tuscolo, lä dove questi dolcemente 
digradano nella immensa pianura latina. E po- 
polata da 2223 abitaati (1), e deve la siia ori- 
gine ed il nome al celebre monastero greco preiso 
il qaale si trova, Nel liiogo ehe essa occupa esi- 
steva fiü dal secolo V un eentro abitato, con suo 
santuario, ehe restö poi lungamente deserto, per 
riaver vita nel XVI secolo drlle famiglie di agri- 
coltori accorse a fecondare con il lavoro le vaste 
terre abbaziali (2). 

Ma il mouastero non eaercltö giurisdizione feu- 
dale ed ecclesiastica sxiUa borgata sortagli dao- 
canto, diventandone soltauto il natural pafcroDO ; 
e 1' autorita amministrativa, giudiziaria e spiri- 
tuale ve la esercitarono i cardinali abati eommen- 
datari, fino a clie Benedetto XIV (1747) la eura 

Facciamo qiii osservare c^he molte dalle notizie ehe si eon- 
tengoiio ne! primo capitolo de! libro, e massime quelle ehe 
rigiiardano il stiolu ed il cielo tiiHeiüano, possoiio iu certo 
modo valere por parecchi dei litoghi oircouviciui. 

(1) Le cifi-e ehe daremo dalle popolazioni dei Castalli Eo- 
maüi sono quelle di fntfo risiiltate al C^iisinieubo del Regno 
d'Italia dei Febbraio llHJl. 

(2) Grande fu uu tempo Fimportanza eensuaria del mona- 
stero di Grottaferrata: le sue terre, ehe avevano uua super- 
fil^ie di oltre 2000 ettari, estendevansi, in senso della larghezza 
daU'interno della cittä di Frascati, su per i colli Aldobran^ 
diui fin sotto lo luura di Marino; ed in lungliezza, da prosso 
la valle di Molara, giü quasi a toccare gli avauzi degli an- 
tiihi aiquadotti romani. Deve (loi notarsi ohe la Badia pos- 
selöva ancliü bani e qual-Uo Tjalo lii aUrj caabrade d'It^ilia, 
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religiosa del villaggio volle aiEdata al vöscovö 
Tusculano, e Pio YII ogiii altra potestk fece tra- 
smettere al governo distrettaale di Frascati, cou 
il quäle comime G-rottaferrata veniie come a for- 
mare uiiitä civioa, univer&ith appodiafa, fino al- 
r anno 1848. AUora, resa da Pio IX mnuicipio 
autonomo (condizioae confermatale nel 1853), 
prese man mano a svihippare cosi ehe quella 
unica mezza fila di case con abitnri e capanne 
da cui era costitnita insino alia metä del secolo- 
XIX vedesi ora trasformata nello spazioso Corso 
Vittorio Emaniiele, con altro pareccliie strade e 
pis,zz6 fiancheggiate da decenti abitazioni. Non vi 
mancano villini e viali deliziosi, ne 1' illumina- 
zione e la tramvia elettrica a renderla gradito 
centro di villeggiatura estiva per famiglie ed 
educandati di Roma, e ad assicnrarle nn piü 
lieto awenire. 

Notabile vi e il palazzo Santovetti, giä dei 
marchesi Passerini, ehe racchiude im oratorio 
con qnalche bnon dipinto del cav. Capparoni, nna 
raccolta di antichitä tusculane, istitnita dal bene- 
merito mons. Francesco Santovetti, ed nn osser- 
vatorio meteorologico clie riconosce per suo fon- 
datore il grande astronomo P. Angelo Seccbi. 
Neil' anno 1750 fece lunga dimora nella easa il 
principe Angusto Federico figlio del dnca Gior- 
gio di Annover. AI fabbricato e annessa una 
grande azienda vinicola, con specialitä enologi- 
clie ouorate piü volte   di premio. E nqto   come 
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i vigaetl di (irottaferrata aiano tra i migliori. 
dei colli tiTsculani ed il vino costitnisca la sua 
foate piü grande di guadagtio. II paese fu per l'ad- 
dietropur modesto centro manifatturiero, quando 
una fabbrioa di carta ed uua ferriera vi erano 
in azioae. Restano a dargli vita la frequenza dei 
foresfcieri ehe vi vanno ad ammirare i monu- 
meiiti e le preziose raritä raccolte nella Badia 
illustre, e le due annuali fiere del 25 marzp e del- 
r 8 settembre, ne' quali giorni (feste dell' An- 
niinziazione e della Nativitä della Yergine) il 
liiogo diventa un centro affollato di affari e di 
spensierata allegria, per 1' accorrervi di una mol- 
titudine di geute da Roma e dai vicini paesi 
laziali (1). 

Badia di Grottaferrata. — La foudö nel 
1004 s- Kilo da Rossano (2), egumeno greco 
deir Ordine   di   s.  Basilio, in terreno   donatogli 

(1) La fiera del giorno 8 di settembre e tanto antica ehe si 
celebrava glä da molti aatii, quando Pio II nel 14'>1 visltava 
la Badia. 

(2) Nicola Malena nac jue a Rossano (Calabria_) verso 1' anno 
010. Avendo perduta la sua eonsorte e 1' unica figlia, ai dette 
con fervore alla vita luonastica vestendo l'abito Basilianoed 
a3siiniendo il nome di Nilo. Dopo essere egli 3tato alla dire- 
zione di un monastero e di aver ricii3ato il vescovato di Eoa- 
sano, si eondasse a vivere nel cenobio di Valieliicio, in quel 
di Cassino, e piii tardi nel ehiostro di Serperi, presso Gaeta, 
dove ricevetto la visita deiPimperatore Ottonelll. Nilo era 
yenuto in grau fama come uomo di pietä religiosa e di eon^ 
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da Gregorio I sigiiore di TLISCOIO. II nome di 
Grottaferrata con cui va distinta si e fatto de- 
rivare dall' essere forse esistita nel luogo uua 
qualche cappelletta chiusa all' innanzi da cancel- 
lata di ferro, ed aucHe dalla ferriera situata ah 
antiquo al di sotto del monastero. Ma essendo l'ori- 
ginale denominazione posteriore alFerezione del 
cenobio e della cliiesa, cosi la si vorrebbe piutto- 
sto ripe^ere dai graticciati di ferro {crates ferreae) 
posti, a norma del rito greco-orientale professato 
dai Basiliani, a circoiidare 1' iconöstasi e a divi- 
derla dal resto del santuario. 

L'umiie monastero primitivo, per la munifi- 
cenza dei pontefici e signori della Casä di Tu- 
scoloj per la generositä di pii cittadiui tusculani 
e di fedeli di altri luoglii piü o men loutani, non 
tardö a diventare una Badia ricca di oenso e di 
jjregio, c l'oasi deirellenismo alle porte di Roma ». 
La STia graude prosperitä economica le fu- tal- 
volta cagione di angustie e di rapine fin dallo 
stesso secolo XII, come il valore strategico della 
sua posizioue riapetto a Roma ed alla via La- 
tina r ebbe pur resa teatro di guerresche ope- 
razioni. La potenza   degli abati   claustrali pote 

siglio, e dovette quindi ricusare molti onori. Nell'anno 1034 
venne a ritirarsi nel piccolo monastero greco di s. Ägata esi- 
stente sotto la cittä di Tuscolo, dalla parbe di Molara, c vi 
mori il 16 di settembre dello sfcesso anno, non appena i suoi 
monaci avevano posto niano all'erezione della Badia di Grot- 
taferrata. 
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giuügere a tale, da rendel: loro possibile di par- 
tacipare a qUalche lotta feudale e di spedire mi- 
lizie in Oriente per la Crociata. Nel 1462 Pio II 
ridusse in Commeilda i possessi abbaziali e li asse- 
gnö al card. Bessarione. 

Poco dopo (1472), Sisto IV nominö abate com- 
mendafcario il suo nepote card. G-iuUano Della 
Rovere (poi Giulio II) il qiiale allo scopo di pre- 
servare il monastero da pericoli dispose ehe fosse 
riciuto da robuste opere di difesa, ehe costitui- 
scono appunto il castello üoveriano. Ma nemmeno 
con questo balaardo fa sempre assioiirata la tran- 
quillitä e la pace ai religiogi, perohe la sua effi- 
cacia militare ne fece agognare 1' oocupazione a 
diversi condottieri di soldatesche. Avvenne pure 
ehe non tutti gli abati commendatari, succediiti 
al card. Bella Eovere, curassero a dovere gli in- 
teressi dell' istituto Basiliano, il quäle assai per- 
ciö decadde, per risorgere man mano ehe vonne 
esautorandosi la Coimneuda, soppressa del tatto 
nel 1824 alla morte del card. Consalvi, ultimo 
titolare. Con la ricnperata autonomia, la Badia 
riprendeva il suo lustro ehe molto si e accre- 
sciuto negli ultimi tenipi, massime per il rifiorirvi 
del suo rito greco-orientale e di .speciali studi 
monastici. Ed ora essa ha compiuto faustamente 
il nono centenario dalla sua fondazione (26 set- 
tembre 1904). 

Avvicinaudoci al monumento, si osserva su- 
bito al di fuori il suo aspetto singolare di for- 
tezza. E il 
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CASTELLO HovERTAi-o, — Con la sua roecä, le 
inura merlate, i torrioni, le feritoie, i fossati, 
ecc, esso offre un bell'eäemplare, presso Eomä, 
dello Stile castellano del XY secolo. Ha forma 
di parallelögrarama, e lo si crede eretto dall' il- 
Itistre arcHtetto Donato Lazzari, denominato il 
Bramante, se non, meglio, dal Sangallo. Laporta 
della rocca, a destra del i^onte e dell'arco ehe 
or ei daranno adito al recinto, ha pilastri ed 
architrave di pietra albaua, con emblemi mili- 
tari in bassorilievo e due stemmi Eoveriani con 
altrettante piccole targhe sottoposte, nell' una 
delle quali e inciso JUL. e CAED. nelFaltra. An- 
che meglio vi si legge al di sopra : JUL. CAED. 
OSTIEN., lo stesso nome, cioe, del card. Giii- 
liano Della Eovere ehe prima di salire al pon- 
lificato, oltre ehe ab. commenda^ario di Grotta- 
ferrata, era stato vescovo di Ostia. 

Varcato l'ingresso, vedesi nel centro del piaz- 
zale il monnmento con la statna in bronzo di 
S. NilOj opera encomiata dall'artista Zaccagnini. 
Sorge a sinistra il severo fabbricato della rocca. 
Un portone sovrastato da figtire colorite a finto 
mosaico offre il j^assaggio aljjorfico del Sangallo, 
nobile parte architettonica della mole Eoveresca, 
e ch' e nno solo dei lati del quadriportico ehe 
dovevasi edificare. L' interrnzioiie di tale opera 
e di altri edifici ehe voleva costruire il cardinal 
Della Eovere dovetfce accadere perche, non es- 
sende egli nelle grazie di Älessandro VIj se ne 
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anclo a vivere appartato durante il regiio di 
quel pontefioe. Le nove arcate sono sorrette da 
otto colonne di sperone, i cui capitelli recano 
ornati cou stemmi del card. Della Eovere. Aiuole 
fiorite ed uua fönte abbelliscono lo spazio qiia- 
dratOj donde si accede al palazzo dei cardinali 
abati commeDdatari, al Museo, alla Racoolta Ar- 
tistica, al Monastero ed alla Cbiesa (ingresso se- 
condario). 

IL     P.tLÄZZO     DELLA     COMMENDA.    —    E     COSti- 

tuito dall'ala dell'edificio E-overiauo detta h7^ac- 
cio dd Bramante. Uua delle sale e adorna di 
pitttire miirali del XVI secolo, ritraeati senza 
fedeltä storica scene della distruziöne di Tuscolo 
e della origine di Frascati. Altra stanza ha nella 
volta leggiadre- decorazioni della scuola di Tad- 
deo Zuccari, e si osservano sotto il cornicione 
Otto quadri di Francesco da Siena (1547), con 
storie di Fabio Massimo dittatore, esegiiiti per 
onorare l'abate commendatario di quel tempo, 
card. Fabio Colonna. 

Nelle sale terrene si trova nn museo di an- 
ticliitä tusculane, istituito nel 1875 sotto la di- 
rezione del sommq  archeologo G. B. De  Eossi. 

Parecclii buoni quadri e rieche raccolte d'in- 
cisioni di Bartolomeo Pinelli sono disposte nella 
Kaccolta Artistica. 

IL MONASTEBO. — Eidotto allo stato attuale 
nel secolo XVIII, presentasi ampio e lieto nella 
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äiia stessa austeritä claustrale : lia saliibri celle 
per i religiosi, grandi stanze e corsie. Eacchiiide 
una magnifica biblioteca di circa 10000 volumi 
stampati, una collezione di codici e di altri ma- 
noscritti, l'arcliivio, moHo interessante (qiiantan- 
que per volere di Sisto V, Paolo V ed Urbano 
VIII non pocbi codici prezlosi fossero stati al- 
trove trasferiti) (1), la scuola di paleografia, 
sorittura G miuiatura greca, e l'osservatorio me- 
teorologico fondato nel 1875 dal P. Secchi. AI 
cenobio e annesso il Collegio Italo-Greco Leo- 
niano di giovani appartenenti a famiglie oriunde 
delle colonie greco-aibanesi d' Italia. 

E veramente grande il numero dei pontefici, 
degli alti personaggi, degli nomini d'arme fa- 
mosi e degli eruditi iUiistri cbe dall'epoca della 
fondazioDe ad oggi, per ragioni diverse, fecero 
visita o piü o men lunghe dimore nel mona- 
stero. Nel mese di maggio del 1905 vi si sono 
recati il re d' Italia Vittorio Emanuele III e la 
regina madre Margherita di Savoia a visitare 
r Esposizione Italo-Bizantina. L'augtista signora 
vi ritornava il dl 6 gennaio del 1906, in occa- 
sione di una straordinaria cerimonia religioaa 
corapintasi  nella  cbiesa in rito  greco-orientale. 

(1) Nclla famosa peste de) 1056 furoiio briiciati per errore 
molti codici, libri e dooumenti prezlosi; e nel tempo deH'im- 
pero Napoleonico, tra lo coae della Badia trasportate a Pa- 
rigi si trovava il codice Esopiauo, ehe non e piütornato. 



LA   CHIESA   DI   a.   MASIA.   —   Sorta   in   süi 
jjrimi del secolo XI, fu consacrata da Giovanni 
XIX,  i^ontefice della Casa di Tuscolo, il 17 de- 
bembre del 1025. Ha titolo basilicale e va cele- 
bre   in  Italia e fnori   per le opere   d'arte   ed i 
cimeli ehe racchiude. II sno prospetto semigotico, 
del tutto moderno, e stato costruito con  pietra 
albana   e   cortine   a   mattoni   nel   1843,   senza 
pnnto riguardo  ad   esigenze estetiche ed arcbi- 
tettonicbe. Le sta dinanzi un piazzaletto con la 
fönte  liiurgica, nel centro, la quäle, secondo il 
rito   greco-orientale,  si usa   benedire   nella   so- 
lennitä dell'Epifania,   rappresentandosi   il   bat- 
tesimo di Gesn nel Giordano. AI fianco sinistro 
della facciat.a   torreggia il campanile,  opsra la- 
terizia del XIII   secolo,   adorno di ceramiche a 
colori. Bencbe esso sia privo del suo ottavo or- 
dine e della cuspide (per i ripetnti gnasti reca- 
tigli dal fiilmine) si offre superbo e pittoresco, e 
si sta ora restaurando a cura della Badia e del 
Ministero della Pubblica Istrnzione. 

Da ingresso al tempio una porta, con gli sti- 
piti costituiti da frammenti decorativi marmorei 
dell'epoca romana e 1'architrave formato dal- 
Torlo snperiore di un antico sarcofago. 

L'interno della cliiesa consta ditreparti; del 
vestibolo, della cbiesa propriamente detta e del- 
roratorio Farnesiano. 

II vestibolo, deUo grecamente nartece, e stato 
ampliatö di recente   perche   servisse   meglio al 
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rito latinOj come pieve del villaggio. Bellissima e 
la balanstrata di nero antico dell'altare (la quäle 
fino al 1904 adornava la cappella magglore del 
santuario) e la gran, porta, chiamata dai Greui 
aiirea o spectom, per ciii si entra nella cliiesa. 
Questo ingresso magriifico ha gli stipiti e l'ar- 
chitrave in marmo. con bassorilievo a foMiami, 
fiori, grai^poli, teste di animali, teste virili e 
muliebri alternate, e tre sporgenti bocclie leo- 
nine. Nel mosaico sovrapposto, opera del sepolo 
XI, artisti bizantini vi hau raffigurato Cristo in 
trono, con la Verglne a destra, il Jiattista a si- 
nistra, ed in basso una piccola figura di monaco 
barbato. Le imposte sono di legno di cedro inta- 
gliatoe, perclie antichissime, la tradizione le crede 
qiii recate dalla cittä di Tuscolo. 

La cliiesa, di modeste proporzioni, non offre 
piü ora quel puro stile bizantino, ne quello splen- 
dore di ornamenti ehe ebbe fino a circa la metä 
del XV secolo (quando veniva rignardata come 
una delle piü singolari e sontuose del moderno 
Lazio), a motiro delle snbite trasformazioni, tra 
cui quella settecentesca assai^ infelice, esegni- 
tasi d'ordine del card. G-nadagni (17ö4). Ad af- 
freschi eccellenti si sostitnirono stucchi mediocri, 
e le marmoree colonne, vandalicamente scaljjel- 
late, furono ricoperte di calcina per farne de' 
pilastri barocchi! Negli anni 1880-81, allo scopo 
di ridare al santuario un po' della sna antiea fi- 
sonomia, in rapporto  con il vagheggiato   ripri-. 
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stinamento del rito, 1'illustre abate Cozza-Luzi 
iniziava iavori decorativi iraportanti ehe sono 
stati felicemente proseguiti e comijiuti dall'ope- 
rositä intelligente del di lui successore, abate 
Arsenio Pellegrini. 

II teinpio e a tse navate, con otto colonne 
scanalate di marmo pario, oggi nascoste dallo 
stiTcco. 11 i^aviinento della navata centrale ha 
nel mezzo im ava'nzo rettangolare di quello co- 
sm^tepco piü antico, con nna gran rota o disco 
di porfido. II nuovo coro, per 1' uffiziatnra in 
rito greco-Orientale, e opera ornatissima d' in- 
taglio e d' intarsio dell'artista romano Boccac- 
cini. L'arco trionfale fa vedere un graiide mo- 
saico del XII secolo : vi sono le figure nimbate 
degli apostoli, metä a destra metä a sinistra, ehe 
corteggiano il trono vnoto del Salvatore, ai cui 
piedi e ritratto Tagnello con il uimbo. AI di 
sopra del mosaico compariscono tracce degli af- 
fresclii bizantini ehe adornavano nn tempo le 
alte pareti della ehiesa (1). Ma lo sgnardo del 
visitatore e attirato in ispecial modo dalla gran- 
diosa macchina marmorea del maggiore altare, 
ridotta nel 1882 ad Iconostasio con le tre porte 

(1) JN'el restauro aoteriore a quello del card. Guadagni 
Tantico soffitto navieolare fu ehiiiso dal soppalco lacunare; 
e oosi dipinti e raosaici bizantini progevoli audaroiio detur- 
pati o perduti. 
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di rito (1). Superiormente alla porfca principale 
(la Santa porta ehe da accesso alvirnao sacrario) 
sta iina imagine molto antica della Madonna, 
colorita in tavola da pennello greco e donata 
nel 1240 al monastero da Gregorio IX della 
Casa di Tuscolo. Questo quadro ehe si crede ap- 
partenuto alla cittä di Tnscolo era prima cnsto- 
dito da diie impostine di legno dipinte a tempra 
in epoca anteriore a Giotto, le quali si conäer- 
vano al presente nell' archivio abbaziale. La 
macchina fu disegnata aullo stile Berninesco ed 
eretta nel 1665 dal card. Francesco Barberini. 
Vi e raifignrata, in bassorilievo, nna gloria di 
angeli sopra un cielo screziato di nubi, con diie 
piii grandi angeli gennflessi ai lati della Vergiiie 
stupendamente scolpiti dallo stesso Lorenzo Ber- 
nini. La volta sovrastante al coro antico ha una 
nobile effigie del Salvatore, con la Madonna ed 
il Battista, di cui si crede antore il Poroarancio. 
Decorazioni bizantine e medaglioni di santi del- 
l'ordine Basiliano souo stati eseguiti recente- 
mente neU'abside dal Mecozzi. 

Nella parete della navatella destra, non lungi 
dair ingressOj sta un avanzo di mosaico rappre- 

(1) L'altare, giä qui in uso, disposfco secondo il rito latino 
uiiito al greco, c stato rimosso di recente insieme con la 
macchiua Rarberiniana e coUoeato -[i'ii in addietro. Vi si 
G aperta nel mezzo la porta ehe conduce al sacrario: e tiitto 
ciö in base alle norme del rito greco-orientale ripristinato 
col lavore di Leone XllI nel 1S82. In seguito alle spostaraen - 
to deir Iconöstasi, il coro da posteriore si e reso  anteriore. 
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sentaiite tm'aquila scaccata in campo rosso, con 
resti di iigura di oheriibino prono ai lati di una 
croce patriarcale : e un frammento della tomba 
ehe qui ebbe Benedetto IX dei Conti di Tu- 
scolo ? Tac^ndo di qualclie altro cimelio, en- 

triamo nella 

CAPPELLA I^ARNESIAXA. —• Intorno all' anno 
1600, il Card. Alessandro Farnese pensü di ri- 
durre la cappella de' ss. Adriano e Natalia in 
decoroso oratorio da dedicarsi ai santi fonda- 
tori della Badia, Nilp e Bartolomeo. Tale re- 
stauro ehe doveva .essere eseguito dal celebre An- 
nibale Caracci fn, per suggerimento di questo 
artista, af&dato al di lui scolaro Domenico Zam- 
pieri, detto il Domenichino, allora ventinovenne. 
II giovane maestro, resa piii vasta 1' iimile cap- 
pelletta, iu riparti ben disposti delle pareti di-- 
pinse storie e miracoli dei ss. Nilo e Bartolomeo, 
con uu gran niimero di altre figiire e decora- 
razioni, si da rendere il nnovo oratorio un su- 
perbo tempio deH'arte moderna. L'altare ha una 
splendida tela ad olio, di Annibale Caracci, con 
la Vergine sopra nubi, due angioli in atto di 
venerazione, i due santi fondatori ed un paesag- 
gio. Secondo la tradizione, a quest'opera di pen- 
uello avrebbe dato l'ultima mano il Domenichino, 
il qaale colori pure gli affrescbi delle pareti e 
dei cupolino. Dello stesso artista sono i due quar 
dri ehe si osservano nell' interno dei presbiterio: 
|a Vergine ehe ofEre un pomo di oro a s. Nilo, e 
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la Liberazione deU'indemoniato, vero capolavoroj 
in oui la figura dell'ossesso e meravigliosamente 
espressiva. Fra gli altri dipinti dello Zampieri 
ehe adornano l'oratorio, quelli ehe atfcirano prin- 
cipalmente l'ammirazione dei visitatori soiio i 
magnifici quadri delle pareti, tra il presbiterio 
e la cancellata. 

Eappresentaj qiiello a destra deiraltare, l'In- 
contro di S. Kilo coa Ottone III, avvenuto a 
Serperi in quel di Gaeta; gruppo grandioso 
di figure tanto bene armonizzanti. Nell'altro, 
pieno di movimento e piü artistioo, e ritratta la 
Edificazione della cbiesa. Non meno pregevoli s; 
mostrano gli altri <^e freschi del grande pittore 
bolognese ehe sono il s. Kilo in orazione bene-r 
detto dal Salvatore in croce, ed il s, Bartolomeo 
ehe allontana im furiose temporale dall' aia 
del monastero. Kella parete opposta all'altare 
trovasi un marmoreo fönte battesimale del se- 
colo V o VI, con bassorilievi simbolici (oade 
märine, diversi pesci e pescatori^ allusivi al bat^ 
tesimo per immersione. 

Parecchi dei dipinti deH'oratorio danneggiatj 
dal tempo furono restaurati nel 1819 dal barone 
Vincenzo Camuccini;un qualche piü reoente ri- 
tocoo s'ebbero per mano del comm. Agricola. 

Per tntto il sno complesso di memorie e di 
gloria, per il suo rito, gli stndi ed i tesori di 
arte, la Badia di G-rottaferrata, natural cen- 
tro dslla culttira bizantina in Italia, ascritta giä 



— 418 — 

nel 1810 tra i momimenti storico-artistici deU'im- 
pero Napoleoiaico, il dl 28 febbraio del 1874 eu- 
trava a far parte del nostro patrimonio nazionale, 
sotto la preziosa cnstodia dei monaci Basiliani (1). 

Nel lasciare il luogo insigne.ed il tranquillo 
viltaggio, il lettore non ometta di percorrere un 
breve tratto della via Latina, in direzione di 
Roma, per osservare eiö ehe resta di qnel gran- 
dioso balnardo medievale ch'e il 

BOHGHETTO DI GrEOTTA FESE ATA,   (Burffectum).  — 
Dominando il piano stradale, esso sorge in posi- 
zione, oltre ehe assai deliziosa, molto strategica 
ne' tempi di mezzo. Viene pur denominato Ca~ 
stel ßavelli; ma e preferibile quel primo nome 
affinche il monuraeuto tnsoulano non vada con- 
fuso con r omonimo Castcl Savello, il medievale 

(1) Per i cittailini dj Frascati, quaÜ siiceessori nella sto- 
ria dei Tagculani, e buon diritto g'loriarsi del lustro in cui 
e salita la Badia groca di Grottafei-rata il'imica del genere 
in Italia), peroh« la medesima nella generositä del signore 
di Tusuolo, G-regorio I, nella protezione muniiicente dei pon- 
tefici della Caaa di Tuscolo e nelle donazioni dei fedeli Tii- 
aculani, trovö la ragione di afiermarai e di progredire pro- 
speramente. Della parte avuta dalla gente di Tuscolo nella 
fondazioiie della Badia scrissi giä nella Kaceolta n. i del Bol- 
lettino Popolare c San Xilo di Eossano e la Badia di G-rotta- 
t'errata nel nono centenario (anni 1004-1904), Orvieto IfX>2 J. 

II mio articolo porta queato titolo; c / Tuscidani e la Bmlia 
di Grottaferrata >. Xotizie al riguardo, non prive d'infceresse. 
possono leggersi anelie nella Vita di S. Xilo Abate del ch' 
P. A. ßoechi. Roma, Desclöe Lefebvre e G. Editori, 1EI04, 
pag. 129-13Ü. 
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Sahellum, i di cui ruderi   mostransi   pittoresoM 
SU di nn collicello dirimpetto ad Albano Laziale 
dalla parte di Roma. II nostro  Borghetto e un 
ampio recinto quadrihmgo, di m. 380 di perimetro 
e coi lati maggiori di m. 140 di hmghezza, affor- 
zato da 13 torri. Fu  eretto  sngli   avanzi   della 
villa  dei Javoleni   con  massi   squadrati di  pie- 
tra albana, otfrendo nel .suo   insieme   iion   poca 
rassomiglianza con il famoso castello diLucera. 
Apparteniie ai Conti di Tuscolo ne' secoli XI e 
XII. Fu poi rocca   dei    Savelli,   resa   dal card. 
Giuliano Della Rovere un avamposto munito della 
vicinaBadiadiGrottaferrata, anch'essafortificata. 
Eiuscirebbe interessante una visita nelF intemo 
dei castello, neu   ostante   ehe la maggior parte 
delle fabbriche vi sia stata   spiauata   per colti- 
varvi la vite ; ma ci basti,  qui, di muovere la- 
mentoperla distruzione vandalica ehe ogni giorno 
piü va toccando a si beiravanzo di au   castello 
medievale   della   oampagna   tusoulana,   pur non 
privo di storia. 

Risalendo per Grottaferrata e per il suo borgo, 
le CajMnne, iino al ponte degli SquarciarelU (nome 
ehe   da   alcuni si fa derivare   dallo   squarcio o 
frattura   geologica   ehe   il terreno   mostra   qui 
pressoj, recbiamoci a 

t 

Rocca di Papa, ehe sorge su di un de- 
clivio rupestre dei monte Cavo, a m. 623 siil 
piano dei mare, con 4033 abitanti. L'oscuritä da 
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cui e avvolta la sua origine non ci vieta di ri- 
tenere clie il paese occupi probabilmente il hiogo 
di Cahum,, antica cittä latina. Con il nome ehe 
ora lo distingue, si trova soggetto al papa verso 
la fine del XII secolo, allorche andava a stabi- 
lirvisi un certo nuinero di profnglii di Tuscolo. 
Nel Xiy secolo e tra i centri abitati ehe amo- 
tivo del sale p di.alcun. tributo dipendevano dal 
comune di Eoma. Fu poi dominato dagli An- 
nibaldesohi e dai Colonna ehe vi eressero tina 
fortezza di cui rimane qualche traccia, Dopo una 
brevissima signoria dei Borgia ed alcuni fatti 
guerreschi, torno ad essere feudo dei Colonna ; e 
si ebbe nel 1588 uno statuto che\ reca appiinto 
lantorizzazione del card. Äscanio di quella cele- 
bre faniiglia. Passava in seguito sotto laginrisdi- 
zione pontifioia, nella quäle rimase fino al 1870. 

Entrando dalla piazza Margherita, si nota a 
destra, snl principio della spaziosa ma ripida via 
principale ch'e il Borge Yittorio, la casa ove fece 
dimora nel 1821 Massimo D' Azeglio (1). 

Piii oltre sta la chiesa parrocchiale dedicata 
all' Assnnta, eretta ai primi del secolo XIX con 
disegno degli architetti Palmucci eBracci. Sem- 
plice   se   ne   mostra   il prospetto,  ma   non   di- 

(1) Nella stes3a casa abitö pure il noto earboiiaro D.T Leo- 
nida MoDtanari ehe uon il Tar^hini froquentava Frascati 
iurfcivaniente sostando nella (.^asa Volpi in piazza s. Pietro, 
ora V. E.: questi due ascritti alla carboneria morirono giu' 
ötigiati in Koma nel 1825 nella piazza del Popolo. 
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sadoj-no V interno ch' e ad unica navata. A de- 
stra di chi entra e situato il bei grui^po in gesso 
delia Pietä, del rinomato Giiglielmo Hachtermanii 
da MünstervSono pur degni d'oaservazione 1'Äs- 
sunta del Gorrado, il Salvatore di Pierin del 
Yaga (creduto da alcuni di Giulio Romano), il 
s. Carlo ed altre figure di Bomenico Tojotti, 
valoroso artista ^jaeaano, e qualcke dipinto di 
Alessandro Mantovani. 

Nell'alto del paese, sugli avanzi delia rocca, 
giä acropoli Gabense, e posto l'osservatorio me-' 
teorologico e geodinamico, uno dei piü impor- 
tanti del Hegno, istituito da parecclii auni a 
spese dello State, per sollecitazioni deir illustre 
sismologo prof. Micbele Stefano De Rossi. Nou 
lungi si trova il tempietto del Grocifisso (F an- 
tica parrOGchiaj con nna facciatina di pietra al^ 
bäna, restaurato nel 18GÖ a cura dello scnltore 
tedesco Aclitermann ehe vi lasciö alcnni pre- 
gevoli gessi di soggetto rbligioso. AI presente il 
piccolo santuario e stato reso piü adorno dal sa- 
cerdote Calocci di Roma: vi nfficia un cappel- 
lano  snssidiato dal governo germanico. 

I laboriosi Roccliigiani; oltre elie all'agricolturaj 
attendoD.o alacramente al taglio ed alla prepa- 
razione de' legnami e del carbone, forniti loro 
dax boscbi cedui estesissimi cbe verdeggiano 
nel proprio territorio, ritraendone grau vautaggio 
economico. Discreta fönte di lucro e pnr loro data 
dall'esportazione delia neve ne' vicini luoglii, du- 
rante Testate. 
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Un grosso villaggio situato a notevole alti- 
iudine, e cosi prossimo a Roma, ricco di acqvie, di 
ombre, di passeggiate e visuali incantevoli, do- 
veva ben venire in voga come hiogo di villeg- 
giatura; e di fattij migliorate le sue condizioni 
igieniclie ed edilizie, vedesi sempre piü prefe- 
rito nel pieno della stagione estiva da famiglie 
agiate della Capitale. 

Luogo delizioso di diporto, assai gradito ai fo- 
restierij e il viale del Tufo ehe noi percorreremo 
piü tardi. Dirigiauioci ora, per la cima del 
paese, ai 

CAMFI DI AKN'IBALE, altipiano lietissimo, a 
circa m. 730 siil mare, spesso carapo estivo 
di milizre, ehe vi s' intrattengono ad esereitarsi 
nei tiri di combattimento. Tale denomiuazione 
ba fatto credere ehe il dtice Cartaginese si fosse 
accampato' nell'amena prateria, alloi-quando si 
Rvanzo verso Soma; megllo, perö, se ne ripete 
l'origiue da qualcuno degti Anuibali Annibaldi 
o Annibaldeschi ehe fiirono nn tempo padroni 
di Bocca di Papa e del non lontano castello di 
Molara. 

Prosegaendo in direzione del monte, s' incon- 
tra una strada antica ehe in diversi punti lascia 
vedere de' tratti lastricati con poligoni di lava 
basaltina. E la 

VIA TRroNFALE, del tempo classlco, detta cosl 
dai trionfi ehe i generali vittoriosi,   percorren" 
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dola, andavano ad incontrare nel sovrastante 
tempio di Giove Laziale. Essa distaccavasi presso 
il XII miglio della Latina e venne in parte ri- 
messa a luce da Alessandro VII. Le iniziali 
" N. V. ,, ehe qua e lä si leggono lungo il suo per- 
corso esseud% giiidicate posteriori, uon dovreb- 
besi piü dar loro il significato di Numniis Via, 
cioe via del nurae, come e piaciuto a molti di 
affermare. Ed eccoci giunti sul 

MONTE CAVO, detto anche monte Alhano e 
monte Laziale. E la maggiore altnra, come si ri- 
tiene, del gruppo vnlcanico laziale (m. 949 snl 
mare), molto ben situata a cavaliere dei colli 
albani e tuscnlani. Si fa derivare. il suo uome 
da Cahum, antica cittä esistita qui presso, i cui 
sacerdoti, Cahenses montis Albani, prestavano la 
loro opera nelle ferie latine. Su qnesto monte, 
cosi in vista di tutti i centri latini, Tarquinio 
il Superbo convocava questi- popoli suoi alleati 
contro Roma. Vi si tenevano riiinioni e feste an- 
nuali (Latinae Feriae) in commemorazione del 
patto federale conchiuso ; vi si facevano anche 
sacrifizi, essendovi nn tempio di Giove Laziale, 
inaugnrato, si crede, V anno 222 di Roma dallo 
stessu Tarquinio. Quassii recavansi i capitani ro- 
niani vincitori, ehe non si erano meritati i mas- 
simi onori del Campidoglio, a ricevere le Ova- 
zioni. Vi ebbero questo piocolo trionfo, coronati 
di mirto, Marco Marcello vincitore di Siracnsa, 
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Qüintö Mimiciö Üufd vineitore dei Ligüri e dl 
ältre genti, e Glulio Cesare dittatore. 

Sopra le rovine del tempio pagäno sorse poi 
tin umile santxiario dedicäto a s. Pietro, in luogd 
del quäle il card. d' York eresse nel 1783 una 
modesta chiesa sacrk alla Trinit^ coii ännessä 
easa per religiosi Passionisti. II cönveiltd e oggi 
ridotto a piccolo albergo. Impossibile sarebbe 
descrivere V estensione e la magnificenza dell'o- 
rizzOnte clie in tin mattino di limpido cielo si 
abbraccia da quesfaltura: ci basterä accennare 
come lo sguardo corra sopra moltissimi liioglii del 
paesaggio dell' Eneide Virgiliana e i quali ci ri- 
cordano 11 piü grandioso complesso di fasti e di 
vicende ehe lunga serie di secoli abbia potiito 
nel picool tratto di una regione acciimiilare; 

Discesij per Eocca di Papa^ al ponte degli 
BcLuarciarelli, seguiamo ora la via a sinistra 
ehe ci condiirrä ai paesi albani. Si acorge subito 
la cbiesa di. s; Giiiseppe, edificata nel 1888 da 
moris. Francesco Santovetti^ alla qnale e nnito 
un monastero dei Cistercensi Eiformati (Trapi^a). 
Questo luogo ne' tempi classici faceva parte della 
villa di Liicio Antonio" Älbo. Diie chilomefcri piü 
oltre, nella vigna giä Capri, si trova un grande 
edificio con chiesa in istile ehe richiama il gotico: 
e la casa delle Piccole Suore per l'assistenzadei 
poveri vecchi infermi, eretta nel 1893 sotto la 
direzione del sacerdote Deltour. Segue a pochi 
passi di distanza il Camposanto di Marino. 
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Marino. — Giace qtiesta citta in lüogö H- 
dente, a ni. 355 siü livello del mare, ed e popo- 
lata da 7307 abitaiiti. 

Si crede ehe occiipi il sito dell'antico Castri- 
moenium ed abbia avnto origine da un predio o 
Tiiassa Marinas del TV secolo. Piccolo centro abi- 
tato nel secolo XI, e castello (castrum Marini) 
nel XIIT, ed lia il titolo di cittä uel 1835 da Gre- 
gOrio XVI. II suo nome, se non piacesse dedurlo 
dall'accennato fondo dei tempi Costantiniani, puö 
derivarsi da tin Murena, romano, da cui sarebbe 
veuuto il nome di morene e viorena alla notissima 
possessione della sottostante campagna ehe fu di 
sua proprietä, e dove ai primi del secolo XIII era 
anche iina chiesetta rustica dedicata a s. Marina. 
Primi signori del luogo farouo i Gonti di Tu- 
scolo, siiccedendo ad essi, principalmente, i Pran- 
gipane, gli Orsini (nel cui dominio Cola di Kienzo 
investi il casfcello) ed i Colonua ehe quasi sempre 
lo ritennero a partire dal XV secolo fiiio all'a- 
bolizione dei diritti feudali, conservandovi anche 
oggi il titolo dncale ed nn vastissimo patrimonio. 

Gravi danni ebbe a patire il paese nei vari 
periodi delle lotte baronali, e vi si aggiunse a de- 
solarlo la peste famosa dell'anno 1656 ; ma fa- 
vorito dalla mnnificenza di Oasa Colonna, trovö 
sempre modo di risorgere. 

La cittä e aperta ad iina grandiosa -prospet- 
tiva, da settentrione a ponentCj ed ha punti pit- 
toreschi di paesaggio dalla jjarte del monte La- 
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ziale. Nel siio lembo inferiore presenta aspetto 
non bello, mentre ben costruita e lieta se ne 
mostra la zona aita. Nel Corso V. E. alcune 
abitazioni Hanno pregevoli ornati in istncco dei 
secoli XVI e XVII. II severo palazzo Colonna, 
ehe piü ehe dal Bramante si ritiene disegnato 
dal Periizzi, in una delle sue ampie säte, viva- 
cemente colorita dallo Znccarij raccliinde una Se- 
rie cronologica dei ritratti dei papij da S. Pietro 
in qna. La fönte cäratteristica oh' e nella pros- 
sima piazzetta, fu eretta uel 1632 dallo scalpel- 
lino romano Pietro Tacoia: tra le sue decorazioni 
iigiirano quattro schiavi mori legati ad una co- 
lonna scolpiti da Pompeo Castiglia, pure romano, 
ed otto sirene, a ricordare la vittoria di Lepanto, 
gloria di Maroantonio Colonna il quäle, come cre- 
desi, ebbe a compagni d'armeparecchi suoi vassalli 
di Marino. II Duomo ehe s' intitola dai ss. Bar- 
naba e Lucia, sorae nel 1663 per munificenza dei 
eardinale Girolamo Colonna. Ha tina facciata non 
iuelegante, benehe offesa dagli agenti atmosferici, 
di pietra albana. Molto bello vi e l'aiFresco del- 
l'altare maggiore, ritraente s. Barnaba ehe va al 
supplizio, dei Gennari, nepote ed allievo dei ce- 
llebre Guereino ehe pur vuolsi abbia lavorato nel 
quadro. Dipinto anohe migliore, sebbene guasto 
da ritocchi, e giudieato generalmente il Martirio 
di s. Bartolomeo, eseguito dal Guereino stesso 
nell' altare della crociata sinistra. Sono in ol- 
tre   da osservarsi un s.  Franeesco, creduto dei 
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Caraoci, i ss. Pietro e Paolo, di Carlo Maratta, 
il nobile moaumento sepolcrale del card. Colonna 
ed uno sctido recato in patria da "on milite ma- 
rinese redace da Lepanto. La chiesa della Tri- 
nitä ha una Triade attribiiita a Gruido Reni; un 
s. Rocco del Domenicliino sl conserva iiel san- 
tuario della Madonna delle Grazie ; e il D'Aze- 
glio colori nn Crocefisso nella oliiesnola ehe s' in- 
contra ai piedi della cittä, di contro al parco 
Colonna. 

Marino si gloria con ragione di aver dato i 
natali a Yittoria Colonna marchesa, di Pes-^.ara, 
a Gian Giacomo Carissimi esimio compositore di 
musica biblica, all' incisore Mercuri e ad altre 
persone notevoli, tra le qnali deve annoverarsi 
il Torquati, erudito storiografo della sua patria. 

Prodotto priacipale del fertile suolo marinese 
e il vino ecoellente. Vi si traggono anclie in ab- 
bondanza olio, frntta ed ortaggi. Son poi famose 
le cave di peperino esistenti presso la cittä ehe 
sono fönte di gnadagni non lievi per la larga 
esportazione ehe si fa di qnel materiale VTS.lca- 
nico (1), I forti e laboriosi Marinesi, smessa 
ormai qnella certa facilitä nel eontendere, per 
cui poteva non rinsoir gradito il far dimora 
tra loro, vedono eon piacere ehe il proprio 
paeae, anche per le sne progredite condizioni ma- 

(1) Si ode facilmente ripötere ne' paesi lazlali; olno, ilpoUe 
e pcper'tno, son le rlnorsc di Marino. 
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leriali; e molto frequentato da famiglie   villög- 
gianti di Roma. 

Lasciando la cittä in diteziorie di Castel G-an- 
dolfo, la via dechina giu in una profonda val- 
letta, lä vaJle Ferentina'. Sta a destra im fonta- 
nile, cui sovrasta una torre quadrata del XIV 
secolo; si distende a sinistra Vombroso ^ixrco Co- 
loixua, irrigato dallö acque di nn mscello nutrito 
dal Capo d'acqua, l'autico Caput aquae ferentinae. 
Ci troviamo qui nella storica 

SELYA FEEENTINA (LUCUS Ferentinae), sacra al- 
la dea dello stesso nome la quäle vi aveva nel- 
r interno uu tempietto ed iina fönte. In qnesta 
foresta tenevano laloro dieta, o consiglioj le con- 
federate cittä latine ; e söcondo le antiche mö- 
morie vi avrebbe trovato barbara morte Turno 
Erdonio, delegato Ariccino, per istigazione di 
Tal-quinio il Superbo. 

Ii\ questo punto la strada e qiianto ptiö dirsi 
pittoresoa, e raggiunta appena nnä cappelletta 
rurale, ci fa subito scoprire le rive del 

LAGO ALEÄ>fo. — AI pari di quelle di Nemi, 
di Bolsena e di altri molti, si formö esso nel 
cratere di nn vulcano estinto; si vuole anzi cbe 
risulti dalla riunione di due craterini. La graziosa 
conca lacuatre, posta appie.-del monte Cavo, ba 
forma ovale con una superficie di 600 ettari : il 
suo labbro superiore misura poco piü di 10 chi- 
lometri e circa 5 l'inferiore. Lo speccbio di acqiaa 
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si mantiene ad im' altesza di m. 293 sopra il li- 
vello marino : la sna profonditä massima ritiensi 
di m. 340. Le sponde sono in parte ben colti- 
vate a viti ed iilivi, in parte si conservano sel- 
Tose. Tra Marino e Castel Gandolfo vi vanno 
sorgendo niimerosi villini. Diverse specie di pesci 
popolano le acque del lago, e se ne sta ora ac- 
crescendo il numero secondo le norme della ]ji- 
scicnltnra moderna. 

Dalla qnasi mesta tran(piillitä di (pieste onde 
quante ispirazioni non trassero le anime di grandi 
sorittorij fino oggi a Gabriele D' Annunzio ehe su 
tali rive vorrebbe erigere nnteatro tragico latino! 

Prima di allontanarsi da sito cosi poetico, chi 
ami i classici ricordi. scenda alla casnccia del pesca- 
tore, per esaer condotto a viaitare rantichissim.o 

EMISSARIO, Opera detta maravigliosa da Ci- 
cerone. Mancando il lago di nno sbocco naturale 
proporzionato, ben potevano le sue acqae inal- 
zarsi in modo straordinario e straripare, con gra- 
vissimo danno della campagna sottostantej co- 
me appimto avvenne circa qiiattro secoli prima 
deir era volgare. Allora i Romani si dettero ad 
aprire tin grande emissario artificiale, princi- 
piando il lavoro sotto il tribunato militare di 
Comelio e di Postnmio, al tempo dell'assedio di 
Vejo. La galleria, scavata a colpi di scalpello 
nella rocria di pejjerino (il materiale vnlcanico 
ehe costiUiisce la crina occidentale del lago), mi- 
sura la   hinghezza   di circa  m.   2000,   raggiun-. 
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gendo m. 1,12 di largliezza. E alta m. 2 al prin- 
cipiOj indi m. 1,68, per proseguire anche piü ri- 
dotta, e puö pratioarsi per xiu tratto di,circa 
m. 120. Souo trascorsi presse a ventitre secoli 
dalla costruzione di qnesto ciinioolo, ehe e forse 
il prirao del genere aperto dai Eomani, e le ac- 
qiie vi continuano a scorrere perennemente, sboc- 
cando sotto Älbano non Itingi da Castel Savello. 

Tornati sulla strada, volgendo lo sguardo alla 
opposta sponda del lago, vediamo bia-ncheggiare 
tra ua verde maguifico il conTento di 

PALäZZüOLO, O Palazzola, luogo cosi denomi- 
nato da im piccolo edificio o palazzetto ehe vi 
fu" eretto ne' tempi romani, perclie i consoli 
ehe salivano al tempio di Giove Laziale i^er la 
celebrazione delie ferie latine vi prendessero gli 
abiti di festa, spogliandosene al ritorno. Fin da 
remota epoca (secolo XIII) ivi esisteva im romi- 
törio con il santuario di S. Maria in Falatiolis, 
abitato dagli Agostiniani e siiccessivamente dai 
Cistercensi, Certosiui e Francescani. Sotto Inno- 
cenzo IV il ritiro fu elevato a Badia s diveutö 
poi Commenda. Ricostrnito ed ampliafco nel pon- 
tificato di TJrbauo VIII da Fra Ginseppe d' K- 
vora vescovo di Oporto (detto il Portoghesiuo), 
continna ad appartenere alla nazione portoghese. 
Palazzola corrisponde alla rocca, od almeno ad 
im centro molto importante di 

Äi.BA LoNGA, la cittä antichissima ehe si disse 
fondata da Ascauio figlio di Enea, e ehe fu la 
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regina del vetusto Lazio. Distendevasi qua^i a 
samicercliio in direzione di Marino da una parte, 
e forse di Albano, dall'altra. Disirutta die fn 
da TuUo Ostilio nell' anno GG5 avanti 1' era 
Vulgäre, mai piü risorse qnest'emula di Eoma, 
lasciando il sno nome all' eccelso inonte ehe la 
dojninava, all' agro albano ed alla novella cittä 
laziale di tal norae, ehe si vide fondata a breve 
distanza dalle sne rovine circa dieci secoli piu 
tardi, 

Castel Gandolfo. — In posizione oltre- 
modo amena, siede da nn lato a speochio del 
sno lago, giiardando il monte Albano ed i colli 
di Tuscolo, dair altro gode 1' incantevole pro- 
spettiva della sublime piamira latina, cni son 
vaga cornice le onde tirrene, Roma ed i lon- 
tani monti azzarrini. Elevasi di m. 135 sul H- 
vello dcUe acqne del lago e di m, 426 siil piano 
del märe. Ebbe non antica origine e nome dai 
signori Gandolfi intorno al XII secolo, allorche 
trovandosi i medesimi in possesso della deli^ciosa 
locaütä vi si vide aorgere un modestissimo centro 
popolato ehe fu il castrum Gandulphi (od anche 
Ganduljiliorum). Dopo im secolo circa, m.a(ntenen- 
dovi ragione di alto dominio la S. Sede, passö 
ai Savelli, i qiiali, non ostante aspre vicende e 
contrasti, poterono signoreggiarlo quasi di con- 
tinuo iino al tramonto del secolo XVI. Giä Sisto 
Vj Gregorio XIV-e Clemente VII si erano ado- 
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perati a menomare la giurisdizione di qiie' po- 
tenti baroni sii Castel Gandolfo. Poi, a motivo 
de' gravi dissesti finanziari della faraiglia feu- 
dale, andata ia terra in vendita, fii acquiatata 
dalla Camera Apostolica per 150000 sciidi, e 
vertue a far parte del patrimonio del papa e nella 
sna soggezione, in forza di iina boUa di Clemente 
VIII del 17 maggio 1604. 

II Card. Maffeo Barberini ehe possedeva in quel 
liiogo miSL casa campestre, da lui molto frequen- 
tata fin dai primi del secolo XVII a scopo di 
sahite e di ricreamento, asceso ehe fii al ponti- 
iicafco con il nome di Urbano VIII, anzi ehe ab- 
bandonarla vi si rese proprietario anche di rma 
villetta di mons. Visconti, e costrixl il palazzo 
pontificio per villeggiarvi. La nuova residenza 
papale formö da quel tempo il liiogo di delizia 
dei capi della Chiesa fino a Pio IX. Ed anche 
oggi, per la legge delle guarentigie, rimane in 
po3sesso della S. Sede. 

Airerezione dell'edificio apostolico presero parte 
gli architefcti Carlo IVIaderno, Bartolomeo Erec- 
cioli, Domenico Gastelli ed il Bernini. II sno pro- 
spetto principale fronteggia la piazza del Pie- 
biscito. Helle splendide sale dell'appartamento 
nobile si fanno particolarmente osservare gli af- 
freschi della sciiola degli Znccari, alciini dipinti 
del'Maratta, il bassorilievo della Deposizione dalla 
croce, del Fabbri, ima copia della Pietä di Gu- 
glielmo Ächterraann, im Gesü innanzi a Pilato, 
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del Sassoferrato, varie copie di origlnali del detto 
artista, del Dolce e di Eaffaello, dei Gobelins ma- 
gnifici, ecc, ecc. 

Una fönte disegnata da Lorenzo Bernini adorna 
la piazza, presao cui e la cliiesa di s. Tommaso 
da Villanova, sorta con arcliitettura del mede- 
simo grande artista. II grazioso santuario, a croce 
greca, oon alta cupola nel centro, raccliiude una 
tavola con l'Assunta, dipinta da Carlo Maratta, 
ed altra con la figiira del santo titolare, colorita 
da Pietro da Cortona. 

Due case del giocoudo villaggio, l'una situata 
nel viale inferiore ehe conduoe ad Älbano, e l'al- 
tra snperiormente, poco liingi dalla piazza, Hanno 
epigrafi in memoria delle dimore fattevi rispet- 
tivamente dal Groethe nel 1787, e da Massijng 
d'Azeglio nel 1824. 

Castel Gandolfo e popolato da 2983 abitanti, 
dediti qnasi esclnsivamente all^ "viticultura. Lg, 
pesca e 1' estrazione di aleuni materiali per fab- 
brica gli dänno pure qualche vantaggio economi.- 
,co. Le sue adiacenze sono sparse di süperbe ville 
principesche, di villini e di passeggiate amenis- 
sime, a delizia della eletta colonia ehe usfi vil- 
leggiare nel luogo. 

Da. Castel Gandolfo, per qualsivoglia di que' 
pittoreschi stradoni ombrosi ehe sono le gcdlerie 
dl sopra e di sotto aperte da Urbano VIII, con 
pocbi minuti di oammino piaoevole, si giunge ad 

28 
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Älbano Laziale. — La lieta e cospicna 
citta si estende con aspetto maestoso su di un 
vago pendio del monte Cavo, assal bene esposta 
alla marina tirrena, siil cui piano si eleva di 
m. 374. Primeggia insieme con Frascati sni paesi 
dei colli tusculo-albani, accogliendo nel suo seno 
8038 abitanti. II siio nome e derivato da.]VAIha- 
num,, ossia fondo o villa albana di Pompeo nella 
ciii area e indi sorta la cittä odiprna. In qnesto 
luogo, giä accampamento della legione seconda 
Partica istitnita da Settimio Severo, fin dal se- 
colo IV si trovavano qiia e lä stabilite pareccbie 
famiglie, cristiane per la massima parte, dalla 
cni fiisione venne a costituirsi la borgata alba- 
Tiense cbe vide la sna chiesa jirimitiva di s. Gio- 
vanni Battista eretta e dotata di rendite dallo 
stesso Costantino il Grande (1). Ferse al tempo 
di Carlo Magno il paese jaassö a far parte del 
2)atrimonio della S. Sede ; ma non gli arrise in 
segnito vita pacifloa e prosperosa, a motivo delle 
distruzioni, degli incendi, sacclieggi e di ogni altra 
soiagnra ehe ebbe a patire ne' tempi dei facili 
conflitti feudali. Col favore di Onorio IV, di Casa 
Savelli, vi dorainarono, salvo qualcbe interruzione, 
cpiesti signori per circa quattro secoli. Estintisi 
i Savelli di Albano, ii feudo paasö alla linea di 
qnelli di Castel Gaudolfo, un rappresentante 
de' quali, Paolo, ottenuto da Paolo V il titolo 
di principe di Älbano, dette nel 1607 uno Sta- 
tute   ai   sncä   vassalli   albanesi. Trovandosi  poi 
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qnesta famiglJa mal ridotta a danaro, la cittä 
fu poata all' incanto ed acquistata per la som- 
ina di 400,000 scudi da don Livio Odescalelii 
ehe per lo stesso prezzo tosto la retrocedeva 
alla Camera Apostolica. Cosi Albano tornö alla 
S. Sede, seguendone, come gli altri luoghi dello 
Stato Eocleaiastico, le vicende. II generale Murat 
nella famosa repressioiie del 1798 angustiö non 
poco gli Albanesi, atterriti poi dai numerosi e 
violenti terremoti verificatisi neiranno 1829, e fi- 
nalmente dal cholera asiatico dell'agosto del 1867 
ehe nella loro cittä fece vittime anche ilhtstri. 
Nel 1872 al nome di Albano fn aggginnto l'ap- 
pellativo di Laziale perelie il ragguardevole ca- 
stello romano andasse distinto da altri comimi 
-omonimi del Regno d' Italia. 

La cittä e ricea di nobili monumenti antiebi 
e moderni. AI rudero del sepolcro creduto di 
Pompeo il Grande, ehe e vicino alla Porta üo- 
mana, or demolita, agii avanzi grandios! della 
immensa villa Domizianea (formata dalla unione 
delle ville giä di Publio Clodio e di Pompeo il 
Grande) esistenti in molti Inoghi del suolo al- 
banese, alle belle rovine del Castro Pretorio, o 
campo dei legionari romaui, eec., si agginn- 
gono le insigni memorie cristiane dei secoli IV 
6 V raccolte nell' ipogeo di s. Senatore, detto 
comunemente eataoomba della Stella, al XV 
miglio della via Appia (1). La sede vescovile di 

(1) Questo cimitero posto da Pio IX sotto la vigilanza della 
Gommissione di Ärcheologia Sacra, ritrae, con CLualehe  mo- 
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Albano, olie si vide stabilita fin dai tempi Co- 
stantiniani, crebbe presto d'importanza per es- 
servi stafca riunita quella pure antica di Anzio. 

La catfcedrale, dedicata a s. Pancrazio, s'ebbe 
restituito il tifcolo di basilioa da Pio IX. Si trova 
edificata sopra il luogo della vetiigta cbiesa Go- 
stantiniana ehe insieme con 1' episcopio fu di- 
strutta da un incendio nel secolo IX. Per la sua 
ricostruzione, ehe si veriiicö molti anni dopo, e 
per gli arapliamenti ed i restauri incontrati mas- 
sime negli uUimi due secoli, il tempio ha preso il 
sTio aspetto odierno. 

Piacevole, tuttoche alterata dagli agenti atmo- 
sferici, ne e la grigia facoiata, di pietra albana. 
Neil' interno, a tre navate, ai aramira nna Ver- 
gine del Eosario, creduta di G-uido Reni, ed il 
s. Pancrazio, patrono della cittä, opera di pen- 
nello di Aureliano Milani. Nella interessante 
chiesa di s. Paolo, sorta nel secolo XIII, sono 
diie tavole ehe si ritengoüo colorite dal Giiercino. 
Notevole e il campanile gotico di s. Pietro, nel 
cui santnario conservasi un dipinto ehe la tra- 
dizione dice del Tiziano. La chiesina della Eo- 
tonda ricorda il tempio di Minerva frequen- 
tato molto da Domiziano ; il siio ingresso, perö, 
ora pin non mostra   al   loro   posto   gli   antichi 

dilicazione, la consueta fonna delle romane catacombe. Vi ai 
ricordano, oltre a s. Senatore e s. Perpetua, i quattro ss. mar- 
tiri aibanesi Secondo (o Secondino), Severiauo, Carpoforg e 
Vittorino, 
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stipiti superbi ehe radornavano (1). Internamente 
il tempietto rac-cHude nn s. Filippo Neri, di Gi- 
smondo Eosa. 

II severo palazzo civico, gia baronale dei Sa- 
velli, fu offerto da Clemente XI quäle residenza 

estiva a G-iacomo III pretendente d'Inghilterra : 
31 crede ehe vi abbiano pur dimorato due princi- 
pesse congiunte di Luigi XVL 

Deliziöse sono le ville di Albano suUe quali 
primeggia la Doria. Pari amenita si riscontra 
nei passeggi pubblici ove sogliono tanto ricrearsi 
i uumerosi villeggianti ehe qui accorrono a gra- 
dito soggiorno estivo-autunnale. 

L'industre cittä, oltre al buon vino castellano, 
airdio ed alle frutta, ricava dalle sue feraci terre 
fferacitä decantata fin dai tempi di Silla) gran 
ßopia di ürtaglie, di cuffa ben larga esportazione. 

Albano fu aache patria di parecchi uomini iliu- 
stri, tra cui fu il pontefice Innocenzo I (402-417). 

VIA APPIA. La piii celebre di tutte le grandl 
vie romaue, la storica regina viarum di Stazio, 
dope essere entrata in Albano ed averlo percorso 
da uu capo all'altro, con il nome di Corso Vitf. 
Em.j quando sta per proseguire ad Ariccia la- 
scia vedere in basso, a diritta, una tomba di 
Stile singolare e tra le piii autiche del Lazio, ehe 
suole denomiuarsi 

(1) Questi inagQlfici avanzi aecorativi, appartenenti a quäl- 
ehe edilicio iiiiperiale, sono stati trasferiti Hei Öeminario, 
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SEPOLCEO DI ARüNTE ed anche Sepolcro degli 
Orazi e Curia&i. II monnniento, nel ciii seno fu 
rinventita iiu'urna cineraria, e costit-ulto da una 
base di forma quadxa di m. 14,81 per ogni lato, 
ed alta m. 7,11, rivestita di pietra albana. Sopra, 
agli angoli, ha qiiattro ciispidi tronche ed un 
piedistallo nel centro. Per essersi smarrita V iscri- 
zione funebre rimane sconosciuto il personaggio 
ehe ne fa ü titolare ; ma la tomba, per la sua ca- 
ratteristica forma e per la somiglianza ehe pre- 
senta con qnella avuta da Porsenna in Etruria, 
si crede di Arunte, figlio di quel principe etru- 
soo, morto, come si narra, presso Ariccia per mano 
di Aristodemo. Alcuni, segueudo la tradizione, 
vogliono ehe questo sepolero fosse stato eretto 
non per riporvi le ceneri degli Orazi e Curiazi, 
cadnti alle Fosse Cluilie, ma per onorare la me- 
moria di qnegli eroi gloriosi. Non e manoafco chi 
lo ritiene innalzato a Pompeo il Grande, suppo- 
nendo ehe quei coni siano allusivi alle cinque 
vittorie riportate dall' illustre eapitano romauo, 

ViADOTTo ui AiiicciA. 1 duo colli sn cui sie- 
dono Albano ed Ariceia hanno ripidi pendii e 
sono separati da nna valletta profonda, la valle 
Chigi. Tale accidentalitä del terreno rendeva 
assai malagevole e pericoloso il tratto di strada 
ehe dovevano - percorrere, per recarsi da Roma 
nel Napoletano, carrl^ vetture e corriere, prima 
dell' apertiira della ferrovia. Per qnesta ragione, 
ne' primi tempi del pontificato di Pio IX, facen- 
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dosi rifiorire un'idea dell'epoca di Clemente YIII, 
fu progettata la costruzioue del viadoUo gigan- 
tesco ehe ora si ammira, a Ire ordini di archi 
sovrapposti, sei de' quali sono alla base, dodici 
nel mezzo, e diciotto di sopra. II solidlssimo 
ponte, vero oj)us romanum, alto m. 59, lungo 
m. 305, fu costriiito dal 1847 al 1853 con di- 
segno e sotto la direzione del valente arcMtetto 
cav. Giuseppe Bertolini, impiegaudovisi la som- 
ma di scudi 140000 (1), Alla sua inaugurazione 
awenuta il 12 ottobre 1854 intervenne Pio IX, 
ma non pote esservi presente l'egregio architetto 
per essere egli mancato ai vivi poco innanzi. Dal 
prospetto del viadotto ehe guarda la marina si 
abbraocia una grandiosa vlsuale,   giocondissima. 

Ariccia, vero sobborgo di Älbano Laziale da 
cui 6 divisa dal solo ponte, giace sopra un col- 
licello di peperino, sovrastante alla Vallericcia 
(gia craterino vulcanico, poi baciao lacustre pro- 
sciugato anticamente), a circa m. 400 di eleva- 
zione sul mare, con una popolazione di 3524 abi- 
tanti. Vanta origini cosi remote da perdersi nel 
mito e nella leggenda. Se ne e dato fbndatore 
Archiloco duce de' Sicnli, poco men ehe quat- 
tordici secoli prima   deli' era   volgare. Menzioni 

(1) Come si vede, il lavoro venne condotto con grande eeo- 
nomia, sapendosi ehe furono messi in opera 84855 metri cu- 
bici di raasai di selce centinati e lavorati, come usa dirsi, a 
pelle piana. 
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meno incerte del viliaggio risalgono all'epoca äi 
Tarquinio il Superbo, oon Turno Erdonio, Por-^ 
senna, Ärtinte e quanto altro si riferisce alla 
prima coalizione dei Latini contro Eoma. Fu in 
seguito munioipio romano con alti privilegi, e 
pote conservare il suo splendore, riferitoci da Ci- 
cerone, fino alla caduta della grande Eepubblica. 
Orazio ci ha ricordato Ariccia per essere stata 
il luogo del suo primo riposo nei noto viaggio 
da Eoma a Brindisi. L' Impero non trovö Aric- 
cia molto fiorente : al tempo di Nerone poco ri- 
maneva del cospicuo municipio; perö la sua or- 
ganizzazione civica puö docnmentarsi con iscri- 
zioni fin verso la metä del V secolo. 

Sulla fede di Strabone e dagli avanzi di co- 
struzioni tornati a luce, conviene ammettere clie 
la cittä vetusta distendevasi giü nella campagna 
sul margine della via Appia (presse il luogo detto 
r Osteriaccia), doude la piü facile distruzione toc- 
catale ne' periodi. barbarici. Gli Ariccini allora, 
pur di non abbandonare la loro terra ubertosis- 
sima, si raccolsero sulla cima del colle, edificau- 
dovi il castello trailX secolo ed il seguente. Co- 
minciarono a signoreggiarvi poco dopo tale epoca 
i Conti di Tuscolo, ai quali seguirono la S. Sede, 
i monaci di Grottaferrata, i Itfalebranca ed i 
Savelli ehe, ad eccezione di qualclie brave inter- 
vallo di tempo, vi esercitarono i loro diritti 
feudali fino al 1661. Fu in quest' anno ehe il 
Card. Paolo e Giulio  Savelli vendettero il paese 
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per 358000 scudi a Mario, Agostiiio e card, Fla- 
vio Chigi (fratello i) primo e nepoti i secondi 
di Älessandro VII). Di tjuesti tempi Äriccia in- 
contrö il suo risorgimeiito, perche i nxiovi si- 
guori si dettero tanto a nobilitarla, da dover 
essa riconoscere da que' principi il suo deoorö 
moderno. Ha un ingresSo disegnato dal Bernini, 
ehe a qnanto credesi costrni anciie il palazzo dei 
Chigi il quäle fa sua bella mostra nelia piazza 
Nazionale. II vasto edificio e uotevole per le sue 
varie decorazioni, per i suoi parati di maroccliino 
dorato, per gli antichi mobili artistJci ed i quadri 
di pregio. Yi si conserva pure una oarrozza dorata 
SU fondo rosso dipinto, appartenuta ad Älessandro 
VII e custodita in una camera del piano supe- 
riore. Dietro il palazzo si distende il "parco, ed 
innauzi v'ha la ohiesa dell'Assunta f'atta edificare 
nel 1663 da papa Ohigi, E un grazioso tempietto 
rotondo, con portico e cupola, disegnato dal ge- 
nio del Bernini. Vi si ammirano internamente 
pregevoli lavori in istucco di Adriano Eaggi; i 
dipinti deU'AssTinta e di s. Francesco di Sales, 
del Borgognone, il s. Tommaso da Yillanova, di 
E-aifaele Vanni; il s. Antonio e s. Giuseppe, 
riapettivamente^ di Giacinto e Ludovico Gimi- 
gnani ; la Trinitä con s. Agostino, opera d'arte 
del senese Bernardino Mai, ed il s. Eocoo, di 
Mattia da Farnese. La gaia piazzetta e ab- 
bellita da due fonfcane, anch'esse del Bernini. 

L' amena salubritä del   soggiorno richiama ad 
Ariccia molti villeggianti nell' estate. 
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II comuue trae dal suo territorio gli stessi 
ottimi prodotti dei paesi piü vicini. 

Seguendo ora la via carrozzabile {antica Ap- 
])ia) ehe si dii-ige a Genzano, oltrepassati alcuni 
viadotti costruiti ne' primi anni del pontificato 
di Pio IX, si trova il 

SANTUAitro DI GALLOEo.La strana denominazione 
di tale luogo, oltre ehe dagli anticlii Galli (Gal- 
lorum), e da vaUe d'oro (cosi detta per la sua fe- 
racitä la Vallericcia), si pretende derivarla da 
Uli. gallo d'oro qiiivi discoperto dopo essere stato 
lungo tempo sotterra. La chiesa sacra alla Im- 
macolata si vide eretta nel 1624 per custodirvi 
nna imniagine della Vergine la quäle, secoudo 
la tradizione, era stata molto tempo innanzi rln- 
venxita in nn prossimo bosco. Älessandro VII 
nel 1622 volle ricostriiito e fabto adorno questo 
santuario con l'opera del stio artista prediletto, 
Lorenzo Eernini (1). II coiitiguo monastero abi- 
tato giä dai Vallombrosiani, ceduto da Pio YII 
ai PP. Gesuiti nel 1817, e ora di nnovo in pos- 
sesso di que' monaci. 

Da questo sito tanto pittoresco, la via prende 
a salire tra selvette di castagni e dopo avere 
oltrepassato un ameno ripiano ed altro bei ponte 

(1) E consei'vata neBa chiesa una palla di caimone la quäle 
sarebbe UQ ricordo della graade battagiia avvenuta nell'ago- 
sto del 1744 sotto le mura di Volletri, con la vittoria delle 
milizie di Carlo III. 
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costruito nel 1843, al tempo   di Gregorio XVI, 
giunge pre,sto a 

Genzano di Roma. — La bella cittadina 
non vanta origine raolto antica, e piiö avere avuto 
il stio nome dal tempio Cinziano sacro a Cinzia, o 
Diana (T^mmm Cyntliiaman)^ ehe sorgeva nel hiogo 
all'epoca classica, od anche da nn fondo ehe vi ebbe 
1'antica famiglia dei Genziani (fundus Gentianus) 
del p&riodo imperiale. Genzano non isfnggi alla 
triste Sorte, toccata agli altri paesi del Lazio, 
di esaere dominata da rnolti fendatari, oon la se- 
quela i)ievitabile delle' lotte baronali. Sorte il 
Gsntro abitato quando il predio apparteneva ai 
signori Gandolfi, alla metä circa del XIII secolo 
era castello, il castrum Genzani, possednto dai 
Cistercensi della B^dia delle Tre Fontane e do- 
nato poi dall' antipapa Clemcnte VII, con altre 
terre, a Giordano Orsini. Tornati i monaei in 
possesso del luogo, qnesto veune loro ritolto da 
Nicola Golonna e Baccio Öavelli clie, da solo, ne 
rimaneva odiato padroue fino a obe gli era strap- 
pato di mano da Passerello, uomo d'arme famoso 
al servizio della Chiesa. Gosi Genzano fn del 
papa. Succediitesi rapidamente altre signorie, nel 
1474 . i Golonna lo cedono per 13.000 dncati al 
Card. Girolamo d'Estonteville, dai cni eredi torna 
nel dominio di Casa Golonna die di miovo ne 
rimaneva spodestata nel breve tempo della po- 
tenza dei Borgla. Marcantonio Golonna nel 1563 
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äliena il feudo a lavore di Fabrizio Massimi, e 
qiiesti, a sua volta, per scudi 150,000 (quanti ne 
aveva sborsati per Tacquisto) ricedevalo tosto 
a Giuliano Cesarini marchese di Civitanova. Con 
tal personaggio ebbero fiae le mutazioni di pa- 
drone del travagliato castello, percbe dopo di lui 
altri passaggi di dominio non vi furono fuori 
della linea dei disceiidenti ed eredi Sforza-Cesa- 
rini, oggi rappresentati dal duca don Lorenzo, 
cbe vi e tuttora possessore di vasti fondi. 

Geuzano ehe conta oggi 7655 abitanti, nel 
1828 fu nobilitato del titolo di cittä da Leone XII, 
e nel 1892, nel regiine politico del Eegno d' Ita- 
lia, si aggiunse ufficialmeute al suo nome l'ap- 
pellativo di Roma per distinguerlo da un paese 
omonimo del mezzogiorno della Penisola. 

Deliziosissima e la sua posizione, a m. 435 siil 
livello marino. Ancor prima di entrarvi si gode 
la visfca di quei tre superbi viali, con doppi fi- 
lari di olmi, ehe sono le celebri olmate. Giuiiti, 
per il Corso V. E., alla piccola piazza del Ple- 
biscito, B piacevole a vedere, inuanzi alla carat- 
teristica fönte (1), le tre spaziose e gioconde vie 

(1) Queata fontana fü vedere ne' suoi ornaraenti lo stemma 
della cittä. E nel mezzo una colonna {rlcordo della siguoria 
esercitatavi dai Colonna) con panipini avviticchiati ("si sa 
ehe la vite e la ricchezza di Genzano), la quale ha in cima 
un globo adoi-no di tre mesze hme coronate, alludenti al tem- 
pio qui esiatito della triforme dea Cinzia da eui, come giä si 
diHse, il iuo-o avrobbe preso il nome di Oinaiano ed il suc- 
coäsivo di Genzano. 
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Livia, Sforza e Garibaldi ehe s'aprono, diver- 
gendo, in direzione della cima del colle. 

La parte piü antica dell' abitato, Genzano vec- 
cMo, di mescliino aspetto, si eleva sul ciglio 
del lago di Nemi, dirimpetto a questo villaggio: 
la zona moderna, o Ge^izano nuovo, edificata nel 
XVII secolo sul deolivio dell' Appia, e gaia ed 
attraeute. II veccliio Duorao, dominante la cittä, fa 
oaservare nella sua cappella principale iiii qnadro 
della Vergine con s. Pietro, del cavaliere Cozza, 
e nella sagrestia nn dipinto in tavüla di noce, 
SU fondo d'oro, di biiona scnola del secolo  XV. 

La moderna chiesa della Trinitäj cbe e il dnomo 
presente, sorse in snl]a fine del XYIII secolo con 
architettura del Camporesi. Tnttoclie vasta, e 
disadorna e non raccliiude, di qualcbe pregio clie 
nna tavola con la Triade ed nn soggetto del Pur- 
gatorio, non clie il quadro spagnivolo (cosi denomi- 
nato per la nazionalitä del suo antore) nel qnale 
e effigiata nna giovane rediviva per prodigio 
della Madonna di Monserrato. Carlo Maratta ehe 
molto amava Genzano, lascio alcnne leggiadre 
opere di pennello in case private, Magniiico e il 
palazzo ducale: la sua facciata artisticamente 
splendida fn costrnita nel 1643 da Ginliano II 
Sforza-Cesarini. In nna sala sono niolti ritratti 
ad olio di persouaggi della famiglia patrizia, ri- 
cordati da Massimo D'Äzeglio ehe nel palazzo 
fece dimora. 
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A ridosso di qnesta residenza signorile, dalla 
quäle (come da altri luoglii di Genzano e prin- 
cipalmente dal vicino irionte Pardo) si ofFrono 
allo sgnardo vediite in sommo grado deliziöse, si 
distende la villa ducale amcnisslma co' stioi giar- 
dini e i ben disposti ordini di vialetti ehe dal- 
l'altnra discendono alla riva del lago. 

Mouiimentale piiö dirsi il cimitero pubblico, 
eretto con disegno di Enrico Gui; le sue nobili 
decorazioni, il hiogo pittoresco (sul declivio del 
colle ehe scende nel lago) gli dänno un'aria di 
mesta bellezza, tutta speciale. 

Per le sae attrattive (1) Genzano e assai fre- 
quentato da escursionisti e da famiglie villeg- 
gianti. Ed ha grau fama per la squisitezza de' 
suoi vini, essendo stato tra i primi centri vini- 
coli del Lazio a dar vita a dne rinomatissime 
cantiae enologiche della regione. Alciini iiomini 
notevoli, dati ijrincipalraente dalla famiglia Ja- 
Gobini, hanno onorato la cittä. 

(1) Fra lo attrattive dl Genzano dovono ricordarsi, per la 
celebritä cliö vi hanno mei'itatamente avnta, le sue hifiortite. 
Col favnre della ricca flora sjiontanea e poltivata del jjaese 
i G enzanesi, in oecasione della processione del Cot-jms Domini. 
sülevano fcappezzare eatesi tratti delle vio Livia c Ölorza cun 
fiori disposti a guisa di sorpreiidenti mosaici con disegni 
perfettissiini e grandioäi, Queste pompe floreali attiravano 
molta gente alia cittä dai vicini castelli e da Roma. Andate 
in disuso, esse si videro riprodotte, dopo circa mezzo secolo, 
nel 1869 per onorare Pio IX olie si recö a Nemi, e nel 1871 
per festeggiare Tarrivo dei principi di Piemonte Umberto e 
Marghorita di Savoia. 
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Allontanandoci da questo luogo in direzione 
di Nemi, sia ehe si percorra la via carrozzabile 
o Taitra malagevole e selvosa, ambedue di un bei 
paesaggio, ci troviamo a eosteggiare  il poetico 

LAGO DI NEMT. Come il stio gemello di Castel 
Gandolfo, e anch'esso un ricordo- dell' attivitä 
vnlcanica del terzo periodo vulcanico laziale, ed 
ha molto ispirato paesiati e poeti. E di iiii'ame- 
nitä melancoiiica, con la placida limpidezza delle 
sue acqtie azzurre in cui si speccbiano le ombre 
profonde delle rive. 

Fu chiamato anticamente specchw cli Diana., 
spemdum Dianac^ perclie faceva speccbio al tem- 
pio famoso ehe vi aveva la sunnominata dea. 
Misura circa 5 cbilometri di circonferenza e m. 
200 di profonditä massima. 

Le sue acque, ehe si trovano ad im livello su- 
periore del lago -albano, vanno a sgorgare nella 
valle di Äriccia per mezzo di un emissario arti- 
ficiale, lungo m. 1800, aperto forse dagli antichi 
Äricoini : si vuole ehe esistano altre vie di smal- 
timento delle acqiie laciistri. I grandi di Roma 
imperiale molto si giocoudarono di queste spoiide, 
e vi eressero -fabbriche e luoghi di delizia. Andö, 
in ispecie, famosa nella storia una villetta gal- 
leggiante unita al lido con ponticello di piccole 
barche, formatavi ai tempi dei primi imperatori. 
Quanti tentativi non fiirono fatti dalprincipio del 
secolo XY ad oggi per x-imettere a galla quelle 

X 
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celebri navi, di Cesarej Tiberio o Caligola ehe 
siano ! E certo cte nelle nltirae esplorazioni ese- 
guite per mezzo di palombari, si sono potiiti ri- 
cnperare frammentä di legni, oggetti di metallo, 
bronzi ornamentali di squisita fattura ed altri 
avanzi. AI presente, intraprenditori coraggiosi, 
col favore del R." Ministero della Pubblica Istru- 
zione, si propongono di ricnperare interamente 
qiie' ^rairabili modelli dell'arte nautica romana (1), 

Con la grata impressione dell' ameuitä poetica 
di qiiesti luoghi, si sale a 

Wemi. Tra verdi collicelli dominati dal monte 
Äibano e tra griippi di plante secolari, torreggia 
amenamente sopra il si.io lago qiiesto romito vil- 
laggio clie trovasi ad una elevazione di m. 521 sul 
mare, con 1800 abitanti. Dirupato ed orrido era 
il Inogo in epoca remota, e riti abominevoli si 
compivano tra i snoi ombrosi recessi, tutt'altro 
ehe deguo aibergo di ninfe e di muse. Verso il 
secolo IX vi si era formato nn vasto fondo con 
abitazioni, Massam N^emüs, possednto dal San- 
tuario di S. Giovanni Battista, di Albano, dal 
qnale passo ad Agapito dei Conti Tusciilani e 
snccessivamente ad Oddone Frangipane. Anasta- 
sie IV ne rese padroni i monaci Cistercensi della 

(1) Essendo ormai indiscutibile l'esisfcenza ed il gran prer 
gio storico di dne navi nel fondo del lago fluK"^ ^^ prima 
fn. G4 per m. 25 di larghezza, e m. 71 per m. 24,40 di larghezza 
la seconda'l il loro rieupero sembra aasicurato tra breve,' 
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Eadia delle Tre Fontane, al cüi dominio segai 
l'altro dei Savelli, degli Orsini, dei Colonna, di 
un Eiccardo di Molara, e nuovaraente di quei 
religiosi. L' ebbero poi il card. D' Eatouteville, 
Oasa Colonna, i De Silverüs-Piccolomini e Pran- 
cesco C'enci clie nel 1572 cedevalo ai Vraugipaue- 

Con questi signori (rimasti spogliati dei feudo 
Sültanto ne' pochi anni della prepotenza Bor- 
glana) si giunge all' anno 1781, quando il ca- 
stello fu vendnto al principe don Luigi Braschi. 
II di lui figlio don Plo alienavalo, con certo di- 
ritto di ricompra, al principe don Cesare Rospi- 
gliosi. Da tai patrizio, in forza dell' accennata 
clansola di contratto, tornava ai signori Brasclii, 
per passare nel 1870 al principe don Filippq 
Orsini. II primo dei Brasclii, nepote dei pgnte- 
fice Pio VI, ^i adoperö molto a nobilitarlo; e 
l'opera munificente da Int compinta ispirava la 
mnsa di Yincenzo Monti a ricordarla nel cantq 
II della sua elegantissima Feroneide, essendo 
qnel signore grande amico e protettore dei ce- 
lebre poeta. 

11 palazzo baronale e quanto di piü nobile si 
ri^contra nel villaggio. Fu eretto forse dai Cq- 
lonna ed ampliato senza dubbio dai Frangipane: 
la caratteristica torre rotonda, una delle mag- 
giori dei Lazio, gli da severo asjjetto medievale. 
In qnesto storico edificio, presosi Nemi a quar- 
tiere generale deU'esercito aostriaco, dimoro nel 
1774 il generale in capo, principe di Lobkowit;z, 

iJ9 
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rimasto sconfitto dalle soldatesclie di Carlo III 
sotto le miira di Velletri. Dopo qxiest' epoca i 
Braschi vollero decorata con dipinti del Coccetti 
la loro casa di Nemi, oggi del prinoipe don En- 
rico Ruspoli. 

La cliieäa parroccliiale, disegnata dal Campo- 
resi, non offre particolaritä notabili. II tempietto 
del Crocefisso, eretto a' piedi del paese da Mario 
Frangipane, raccMude un rinomato simulacro di 
Gesii in Croce. Neil' annesso convento de' Fran- 
cescani sosfcarono Benedetto XIV e Pio IX re- 
catisi a visitare quel santuario, niolto frequentato 
ne' trascorsi tempi dai devoti. 

I prodotti principali del territorio sono le 
frutta, di cui si fa grande esportazione in ogni 
epoca dell' anno ne' paesi laziali e nel mercato 
di Roma. 

Civita Lavinia. — Trovasi sudi im'altura 
ridente, nel vero lenibo occidentale dei colli albani 
verso il mare, sul cui livello non si eleva piü 
m. 234. Non in tutte le Guide si dänno notizie 
di questo storico villaggio ehe e ])nr sl facile 
di raggiungere, raovendo da Genzano per l'Ap- 
pla. Per quanto il suo nome moderno sembri ri- 
cordare pinttosto Lavinio (la cittä fondata da 
Enea, la quäle corrisponde al Inogo di Pra- 
iica di viare), si conosce tuttavia cKe il jjaese 
occupa il posto dell'antica Lunnvio, Lanuvimn, 
ehe si suppone fondata da Diomede re d'Etolia, 
dopo la distruzione di Troia. In tempi alqnanto 
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nien remoti e ricordata Laniivio come una delle 
cittä coalizzate contro E,oma nella prima guerra 
latina ehe ebbe fine con la battaglia dei lago 
Eegillo. Tornati in pace con i E-omani, i Lami- 
vini non aempre menteunero il patto di amici- 
zia concMiiso dopo il periodo di quelle ostilitä, 
esseadosi novamente visti parteggiare per i ne- 
mici di E,oma nella seconda sollevaz;ione piü for- 
midabile degli stessi Latini, I Romani, ancora 
vittoriosi, trattarono con generositä gli infedeli 
cittadini di Lanuvio i qiiali, insieme con quei 
di Tuscolo, Ariccia, e Komento, riottennero la cit- 
tadinanza romana, cum sufragio, correndo l'anno 
417 dalla fondazione della grande metropoli. Ce- 
lebritäj lustro, riccbezza ed affluenza grande di 
gente s'ebbe Lanuvio fino ai giorni migliori del- 
r Impero, per ragione del bosco e del famosis- 
simo tempio ehe vi sorgeva di Giunone Lanu- 
vina, Sospita. L'abolizione del culto pagano e le 
yicende barbarlclie fecero decadere e scomparire 
poi del tntto la cittä cospicua. Tornata a vita 
con rodierno sno nome intorno al XIII secolo, 
le tocco, come alla maggior parte de' luogbi fen- 
dali, di passare non sempre pacificamente dal- 
l'uno all'altro dei suoi signori. Ne ebbe dap- 
prima il possesso la Badia di s. Lorenzo extra 
muros, dominandovi succeasivamente i Savelli e 
Cecco Durabile ehe, per volere di Bonifacio IX, 
dovettj riconoscere il dominio diretto di qtiel 
naonastero. 
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Seguirono gli Orsini, i Colonna, i D' Estou- 
teville, i Cesarini e Cesarini Sforza i quali iiltimi 
pure al di d'oggi vi si mantengono proprietari 
di estesi poderi. 

Civita Lavinia e popolata da 2000 abitanti 
ehe sono dediii quasi ssclusivamente alla "viti- 
cultura, ottenendone vini squisiti. Le torri an- 
golari della sua cinta (ana delle quali rovino 
per il terremoto del gennaio 1892) e le mura 
merlate le dänuo un aspetto pittoresco. Lungo 
il recinto non e difficile riconoscere resti di mura 
anticlie, come di altre dell'etä di mezzo inalzate 
dai siguori Colonnesi. La piazza ehe da ingresso 
al villaggio ha una foute fantastica a scogliera 
disegnata dal Berniui il quäle diresse auche ia ri- 
costruzione della ehiesa parroochiale dell'Assuuta, 
il cui campauile fu eretto dal Borromini, Nel- 
r iuterno di questo tempio possono osservarsi un 
dipinto di un certo pregio, nel quäle e ritratto 
il Martirio di s. Filippo apostolo ed un buon 
quadrOj con la Vergine e s. Giovanni a pie della 
eroce, attribuito a GiuUo Eomano. Grandioso e 
bellissimo e il panorama ehe apresi alle sguardo 
dal para]ietto della piazza. 

Non poche antichitä (alcune importantissiine, 
ricuperate dal 1816 al L885) e frequenti avanzi 
di costruzioni e di vie de' tempi classici restano 
nelle adiacenze del paese a ricordare lo splen- 
dore avuto da Lanuvioj patria, nell'evo autico, 
di molti 2>ersonaggi, tra i quali   sono gli impe- 
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ratori Antonino Pio e Comraodo, e di Marcan- 
tonio Colonna, l'eroe di Lepanto, e del poeta 
Silvio Stampiglia, neU'etä moderna. 

* « 

VIA DEL TUFö. — Con la visita di Civita La- 
vinia abbiamo compiuto il giro dei Castelli Ro- 
mäni della zona albana, il giro tradizionale dei 
viaggiatori e degli escursionisti. Ora, tornandd 
siii nostri passi per Genzano ad Aricoia, faremo 
ritorno a Frascati per la via detta dei  Tufo. 

Dalla   piazza di Ariccia   si   prenda a segiiire 
quella diramazione dell'Appia ehe, costeggiando 
il muro del parco   Chigi,   abbandona le pendici 
albane   per  condarre ai verdi   colli di Tuscolo. 
Quando siegmnti presso Rocca di Papa, si trova 
la chiesetta   della   Madonna del Tufo caduto. II 
titulo del sacro luogo si coUega con una pia tra- 
dizione. Ad un viandante, di jjassaggio nel sito 

'selvoso,   era   sembrato con suo gran   terrore di 
dover rimanere sepolto  sotto un blocco di tufo 
ehe, distaccatosi dalla sovrastante rupe, non gli 
sarebbe precipitato addosso per intercessione della 
Vergine da lui invocata con fervore ed apparsagli' 
nel mezzo del uiasso cadente. In memoria di tal 
fatto fa qni costruita   nel secolo XVI una me- 
schina cappella ehe, per 1' ampiamento ed i re- 
stauri posteriori, lia preso l'aspetto di un santuario 
decoroso. Caratteristico vi e il dipinto della Ma- 
donna sopra il tufo. E cosi   frequentata   questa 
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cliiesa cke Plo Till e Gregorio XVI le conces- 
sero alcTini privilegi. 

I magaifici aggruppamenti di alberi secolari, 
Tampia veduta ridentissima clie accompagna 1' in- 
tero stradone del Tufo, rendono questo passeggio 
pittorescamente hello e tale da suscitar sempre 
la scliietta ammirazione dei paesisti stranieri ed 
italiaiii. Quanto non se ne compiacque il iiostro 
Massimo d' Azeglio ! 

Ritrovandoci a Frascati, riuscirä piacevole vi- 
sitare i paeai situati a destra della cittä i qu^i, 
a dir vero, non esercitano tutto il potere sngge- 
stivo, ne offirouo quell'alto Interesse storico-arti- 
stico, per ciii sono tanto celebrati i piü dei luoglii 
finora veduti. 

Usciti appena fnori deirabitato, in direzione 
di Monte Porzio Catone, si osserva a sinistra 
nna villettar trasandata con casino, molto in vi- 
sta del lato Orientale della cittä, ehe appellasi il 
Palchzzetto, Tal luogo, giä forse degli Ältemps e 
dei Borghese, fu ridotto a modesta delizia cam- 
pestre da Vittorio MeroUi, arcliiatro dl Paolo Y; 
e passö di poi in possesso di Muzio De Sylva Dan- 
dini, della famiglia Masi, di Ascenzo Mastrofmi 
e di Eugenia Mastrofini in Soldini. Vi si conser- 
vauo alcune teste mnliebri anticbe, sn bnsti di 
marmo moderni, e frammenti arclieologici de- 

corativi. 
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La strada provinciale, cTopo aver raggiunto il 
Barco di Borghese, ehe di giä conosciamo, edil 
confine di Jevante del coUe di Mondragone, fa 
vedere a destra avanzi di un edificio grandioao 
iü due ordini cli nicchioni di opera reticolata, con 
fasce laterizie, detti comunemente 

LE CAPPELLETTE^ sostruzioni veramente gi- 
gantesche di una vÜla imperiale, appartenuta a 
Matidia Augusta, nepote di Traiano, siccome ha 
fatto rilevare tina fistola acquaria scoperta nei 
1885 nei sovrastante vignetu della famiglia Man- 
cini. 

Oltrepassate altre rovine di fabbriche dell'e- 
poca rornana presso la villa del Convitto Nazio- 
nale, giä villa Lucidi, e quindi Toratorio della 
Madonna del Tavolaccio, la via presto imbocca 
nei viale alberato ehe ascende a 

Monte Porzio Catone asi^iso graziosa- 
mente sulla cima di nn eollicello tntto vestito 
di nlivi, ad nn'altezza di m. 451 sul mare, eon 
1191 abitanti. 

Se il comune noa puö vantare antioa origine, 
sa ben gloriarsi del nome di un Catone (1) ehe 
fu unito nfficialmente al proprio nei 1872  onde 

(1) Si ritiene ffeneralmente ehe Catone il Geiiüore, gloria 
di TusGolo, abbia posseduto mia viOael'oucii nelluogo atesso 
o preaso la localitä di Monte Porzio. Secondo il Geliio, Ca- 
tone il Censore non vi avrebbe posseduta neppure una casa. 
Si suppone piuttoato die Catone P Uticense, tutore del figlio 
di Lucullo, vi avesse avufeo probabilmenta una villa. 
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tion 31 conforidesse con altro Monte   Porzio esi- 
stente in quel di Senigallia. Le piii antiche men- 
zioni del luogo risalgono non oltre il secolo XI. E 
priraa la Cronaca Cassinese a ricordare ehe Gre- 
gorio II Conte di   Tuscolo   cede ai Benedettini 
la chiesa di s. Äntonino in monte Porculo. Segne 

•nna bolla di papa Grregorio VII in cni il montem 
PorcuU   fignra   tra i possedimenti dei Benedet- 
tini di s. Paolo extra   mitros ; come anclie e re- 
gistrato lo stesso nome in aila conferma dell'ac- 
cennata   donazione   da   parte   di   Pietro   Conte 
Tuscnlano. AU'esordire del secolo XII,  un pic- 
colo centro abitato sorse snlla cima della coliina 
ove si adagia   il   villaggio odiei'no. Oddone Co- 
lonua, ehe ne era il signore, lo dette al pontefico 
Engftnio III, iinitamente ad altri Inoghi, iii cam- 
bio di Trevi, in quel di Subiaco, e di nna certa 
somma di danaro.   II naseente   paese   nei   1167 
legö il suo nome alla famosa battaglia combat- 
tutasi ne! pendio occidentale del sno colle e nella 
sottostante piannra di Prata Porci tra gli alleati 
Tnsculo-Alemanni   ed   i   Romani. Yerso  il tra- 

-    monto del   secolo   XII   Tespatrio dei Tnscnlani 
accrebbe il mimero degli abitanfci del villaggio, 
dominato allora dal monastero di's. Paolo di Eoma 
e poi da Naldo Della Molara,   come   snccessore 
di Tebaldo Annibaldi. Sotto Gregorio XIII, nel 

V^b   1^0 vi fu edificata una cbiesa ed istitnita nna 
parroccbia perche il popolo (ehe possedeva il solo 
antico   oratorio di s. Äntonino   situato ai piedi 



del colie, nel sito or detto Sassi Grossi) avesse 
avuto miglior modo di attendeie alle praticlie 
del culto neir iatsrno sfcesso dell'abitato. E sia 
per tale ragione, sia per le ripetnte visite ehe 
quel papa vi faceva, recandovisi dalla prossima 
villä Mondragone, Monte Porzio fu pur detto 
Monte s. Gregono, come pure Tenuta di s. Qregorio ; 
6 presto (1583) fece parte dell' immenso patri- 
monio tusculano del card. D' Ältemps, passato 
nel 1613 al card. Scipione Borghese. A quest'e- 
pooa, rampliamento e lo splendore incontrato 
da,lla principesca e sovrana residenza di Mon- 
dragone, per opera di Paolo V e del suo nepote 
cardinale giovö anche a Monts Porzio ehe prese 
in qualche modo a nobilitarsi, riconoscendo tut- 
tora gli stessi signori di Casa Borghese come 
diretti proprietari della maggior parte delie suo 
terre. 

Un ameno piazzaletto dominante una splen- 
dida distesa di panorama sta innauzi all'entrata 
del paese ehe presentasi lieto e deeente. Lnngo 
la via Porzio Catone si osserva nn monumentino 
eretto ai caduti per la patria italiana. Alquanto 
piü oitre, nel prospetto della casa Veuturini leg- 
gesi una epigrafe in menioria di Leone XII ehe 
dalla loggia del modesto edificio benediceva il 
popolo di Monte Porzio il giorno 29 ottobre 
1S2^^. 

La chiesa parrocchiale, dal severo ma piace- 
vole   prospetto in   pietra   sperone, e dedicata a 
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S. Gregorio Magno ed a s. Antonino martire, 6 
sorse, come si disse, nel secolo XVI avanzato. 
Fu ricoatruita piii vasta ed adorna dai Borghese 
con disegno di Girolamo Eainaldi. Neil' intemo, 
ad nna sola navata, sono buoni di^jinti del Brandi, 
di Giro Ferri e di Domenico Tojetti. Kon lungi 
dalla cliiesa, nella casa Statuti {giä Possenti e 
Gnglielmi) si fa notare tina grande iscrizione 
marmorea ricordante Paolo V clie dal 1607 al 
1620 si recö pareccliie volte nel villaggio, cele- 
brando talvolta nella cliiesa. 

L'aria balsamica, la deliziosa postura, i luoglii 
ridenti di passeggio, la briosa gentilezza degli a- 
bitanti ed altre atfcrattive richiamano molte per- 
sone a villeggiare nel paese, il cui territorio 
prodnce vino eccellente, olioj  frutta e cereali. 

Da Monte Porzio la via provinciale, costeg- 
giando bei eastagaeti, ci condace con mezz'ora 
di cammino a 

Monte Compatri. — La vetta su cui sorge 
il paese, a m. 583 sul piano del mare, e 1'ul- 
tima diramazione dei colli di Tnscolo e gode di 
un orizzonte stupendo, massime dalla parte dei 
contrafforti appennini. A parte le piü strane eti- 
mologie, puö i-itenersi ehe il nome medievale di 
mon.s compatrum derivi dal compittim, ossia ptinto 
d' incontro presso questo luogo delle vie prove- 
nienti dalla Labicana e dalla Latina. Sembra 
ormai luori di dubbio ehe Monte Compiitri oc- 
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cupl il liiogo stesso deirantica Lahicum; (1) clie 
sulprossimo nioiite Salomone fosse aituafca la rocoa 
labicana, ed im terzo centro abitato, il Lalncufu 
qidntanense, si fosse formato giü verso il piano, 
dove e il villaggio di Colonna. 

Sülle rovine, adunque, della vetusta Labico, 
rimaste deserfce per secoli, ebbe vita nell'etä di 
mezzo il paese, popolato quasi interamente da 
emigräti Tiisculani e venuto presto nei dominio 
degli Änuibaldi, potenti signori di jMolara. Dopo 
una fugacB signoria del famoso tribuno Cola di 
Eienzo vi segtii quella di Colonnaj nella cui Se- 
rie vi figura una Imperiale Colonna prefettessa 
di Roma. Nel 1574: Marcantonio Colonna ven- 
dette il feudo al card. Marco Sitfcico Ältemps 
dal cui nepote Giovanni Angelo lo acquistö 
nell'anno 1613 il card. Scipione Borghese in- 
sieme con 1' immenso gruppo dei beul Altera- 
psiani della campagna di Tuscolo. Cosi, al pari 
di Monte Porzio, Monte Compatri riconosce oggi 
nei lontani eredi di quel porporato i signori pin 
grandi del suo territorio. 

Se non gaio, non spi^cevole e l'aspetto del 
paese, tuttoche ginngendovisi da Frascati si abbia 

{l) E noto ühe il coUe su cui e aituato Monte Compatri, 
queUo, dirimpetto, di s.Silvestroedil vicino monte Salomone 
fan parte, geologicameDte, della cateria collinoEa vulcaniui 
tusculo-albaua, nel mentre ehe ia ragione storiealifariguar- 
dare tin ti-atto avanzato del tei-ritorio labicano verso quelto 
latino, ed auzi, come giustamente si esprime il eh. prof. To- 
ma^setti, le'vera culla dei Labicani pr/mitivi. 
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subito lalugubre vista del cimitero che^ a qnanld 
credesi, si dove costriiire in quell'incavo del 
monte, seuza tanto riguardo ad esigenze esteti- 
che ed altre. Nella grotta ehe vi si vede, detta 
romitorio, avrebbe dimdrato pfir_ un certo tempo 
s. Francesco d' Assisi. 

La via Aleandro Ciuffa,  all' ingresso dell'abi- 
tato, conduce nel piazzale Umberto I ehe divide 
Monte Compatri dal suo borgo, posfco di contro 
a ridosso   del colle di g. Silvestro.   Un'artistica 
fönte di acqua pura e freschissima, con lina bella 
figura in bronzo raffigurante il genio dell' esca- 
vazione, rallegra questo   luogo   di   ritrovo   e di 
pubblico passeggio (1). AI sommo del fabbricato 
sta la parrocchia e Tedificio baronale. La chiesa, 
eretta con buona arohitettura del primo qüarto 
del XVII secolo a spese del card. Scipione Bor- 
ghese. e stata ingrandita di recente con disegno 
e sotto la direzione   del   Carimini. "\'i si custo- 
disce, di qualche pregio, un sottoquadro dell'Ad- 
dolorata. 

Monte Compatri ha dato i natali al celebre 
abate Marco Mastrofini, gran teologo, metafisioo e 
letterato. Una via ed una piazza ne ricordano il 
nome, e sulla sua   casa   fu   posta   una   epigrafe 

fl) L'acqua, tanto desiderata dalla popolasione, vifu cou- 
dotta nel 18S£» dalle sorsenti del Carpinello, aituate al di La 
dl Rocca Priora, a traverso gravissime difficoltä tecniche e 
ftiianziario, superate dal Comune oon lodevole ardimento pa- 
triottieo. 
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dettata dal eh. prof. Cugnoni deÜ' Uiiiversita di 
Roma. Quivi pure nacqiiero Raimondo Missori, 
eloquente oratore, il poeta gentile Carlo Felici, 
resimio giurista Älessandro Ciuffa, un Brande- 
lini, amico geniale delle muse, e Safcurnino CiulTa, 
erudito storiografo della sua patria. 

II vino, legnami di castagno e qualclie mate- 
riale da costruzione piü specialmente contribui- 
scono alla ricchezza del luogo clie per la sua tran- 
quilla amenita viene sempre piü frequentato in 
estate da famiglie di fuori. 

II gitante ehe trovasi a Monte Compatri non 
dimentichi di salire al 

CoNVENTo DI s. SiLTESTRO, ritii'o dl reüglosi 
Carmelitani, situato in una posizione veramen'te 
incantevole. Lungo la via e la rinomata cap- 
pelletta rustioa della Madonna del Ca-stagno qui 
venerata con cnlto popolare. Sulla spianata del 
colle, a m. 668 sul livello del mare, iin da terapi 
molto remoti fu nn piccolo santuario dedioato 
a s. Silvestro: la tradizione locale, ehe il ponte- 
üce di quel nome vi sarebbe stato a confortare i 
cristiani perseguitati, non ha yalore. Si ricordano 
un frate Bemardone, compagno di s. Francesco 
d' Assisi, ed altri religiosi i quali avrebbero a- 
bitato un ritiro qui presso. Certo si e ehe nel 
1448 Tebaldo e Matteo Ännibaldi, signori del 
castello di Molara, eedettero la chiesa di s. Sil- 
vestro ai canonioi Lateranensi ehe, aggiuntovi un 
convento, Toffrirono alja S. Sede. Leone XII v\ 
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nominö amministratore perpetuo il famoso let- 
terato sac. Girolamo Vida da Cremona. Indi 
Paolo III con breve de! 27 aprile 1541 ridusse 
il monastcro a Commenda, investendone il card. 
Umberto Gambara, nobile bresciäno, ehe oostnii 
qui accanto un palazzo, reso in seguito piü va- 
sto dal card. Pisano. 

Sisto V elevö la Commenda a Badia e la oou- 
cesse al card. Innaco d' Aragona. 

Poco di poi Clemente VIII (1603) approvö la 
cessione della casa religiosa ai PP. Carmelitani 
Scalzi i quali non tardarono ad ingrandirla e 
a riedificare la chiesa intitolata al pontefice 
s.  SilvGstro I. 

' II tempietto ha im prospettino non affatto ine- 
legante di pietra localej costruito nel 1854. L'in- 
terno, a croce greca, ha bnoni dipinti di Luca 
Fiammingo, frate laico carmelitano. Vi si con- 
serva anche un s. Giuseppe, in atto di esegnire 
in ore notturne lavori da falegname, al chiarore 
di un lume sorretto da Gesii fanciuUo. E nn buon 
quadro ehe i religiosi ritengono opera di pen- 
nello originale del valente artista Gherardo Dalle 
Kotti. Lo spazioso monastero annesso alla chiesa 
e orientato in guisa da permettere all'occhio di 
vagheggiare splendide vedute. Nelia parete di 
un corridoio terreno, iina epigrafe fa memoria 
di mons. Girolamo Vida, uno de' poeti latini piü 
elegant! del XVI, ehe vi fece soggiorno per circa 
12 anni componendovi la sua celebre Cristiade 
per esortazione avutane da Leone X, 



Di ritorno a Monte Compatri, c'irioltreremo 
ora nella via Corbio, ehe dal piazzale Umberto I, 
dirigendosi verso sud-est tra i selvosi declivi del 
monte Salomone (dove si vedono avanzi di una 
via e di una villa romana), dopo un percorso di 
4 chilometri ragginnge 

Rocca Priora, — E ii luogo piü elevato del 
mandamento di Frasoati, corrispondente al ve- 
tusto centro latino di CorMnm scomparso allo 
spirare del terzo secolo di Eoma. Nel sito del 
villaggio odierno dovette esservi in epoca men 
remota nna villa romana imperiale. Secondo la 
Cronaca Sublacense, alla fine del XI secolo eravi 
lassü un nmilissimo centro abitato, castrum Arcis 
Perjuriae ehe Agapito, dei Conti di Tuscolo, a- 
vrebbe dato in dote alla figlia sposatasi con An- 
nibale Annibaldi. Nel castello presero subito 
stanza dei profughi di Tuscolo; e credesi ehe da 
questa pronta immigrazione, piuttosto ehe da 
Arce Perjzira, sia derivato il nome moderno 
del Comune (meno strano di quelle medievale); 
quasi, cioe, dalla prioritä da esso avuta nello 
accogliere esuli Tusculani, rispetto ad altri luo- 
ghi di scampo pure vistisi occupare da que' sven- 
turati cittadini. 

Dopo una breve signoria degii Annibaldi vi 
dominarono i Savelli  (1).   Ma al tempo di Cle- 

(1) In un manoscritto atorico su Eoccar Priora del sac. 
Lilli si leg<^e ehe Costanzo 6 Bernardo Bentivoglio, il primo 
nel 15i7 ed il secondo nel 1565, detteio uno sta^tuto afjli abi- 
tanti di ijuel loro feudo. 
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meiite VIII (1597)   la   Camera Apostolica, non 
curandosi delle proteste di   mons.   Mariano  Sa- 
velli, rese proprie,   a   tutela   degli interessi dei 
Jiumeroai creditori   dei  Saveili, pareccliie  terre 
dei medesimi,   tra le quali fu compresa   Rocca 
Priora, giä elevata a marchesato da Sisto V per 
il primogenito di quella famiglia. Paolo V vi spedi 
Uli commissario ; ed egli stesso, come aveva fatto 
Pio II   mi secolo e mezzo   innanzi, vi sali  so- 
atando nella casa Eatti ehe fu poi di Paolo Giacci. 
Per iniziativa dei card. Ercole Coiisalvi, segre- 
tario   di   Stato di Pio   VIT, nel   Concistoro dei 
12 aprile 180B fu autorizzata la cessioue dei paese 
al principe Luciano Bonaparte per la somma di 
scudi"T34O0O,   con   riserva dei diritto di legnare 
alla S. Sede.   Dal   Bonaparte passö in mano di 
Maria Cristina regina di Sardegna, e quindi alla 
principessa Teresa Cristina di Borbone  impera- 
trice dei Brasile, come moglie di don Peda-o II. 

II villaggio   ehe conta   2458   abitanti   vedesi 
sorgere solitariamente sulla   cima di un colle a 
ra. 768 sul mare. NuUa offre di notevole all'in- 
fuori della sua elevata postura, * della fresca sa- 
Inbritär dell'aere e delle vedute splendide ehe fa 
godere. Dalla valle   Latina,   dalla   campagna di 
Eoma e dalla   estesa   linea   dei contrafforti ap~ 
peunini Tocchio spingesi a vagheggiare i luoghi 
della valle dei Sacco ed il gruppo montuoso dei 
Lepini.   Vi   da   ingresso   un   aroo   ogivale   con 
sopra lo stemraa niunicipale (una rocca sormon- 
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tafca da un volatile oon fregio di nna eorona di 
frutta), Yie, per la maggior parte auguste e con 
forte pendio, fiancheggiate da casucce ehe of- 
frono qua e lä tracce di costmzione medievale, 
conducono alla sominitä del paese ove si trovano 
la resideiiza civica e la cliiesa. L'attuale edificio 

'del Comune ha preso il posto della rocca dei 
Savelli dovutasi demolire perclie fatiscente^ e si 
eresse anni indietro con disegno del conte Fran- 
cesco Yespiguani in Stile XV secolo. La cMesa 
parroccliiale sorse sul principiö del secolo XIV 
ed e dedicata all' Assunta. Ha tre navate divise 
da colonne ottagone. Vi si osservano un eccel- 
lente dipinto del Deodati, raffigante la Caduta 
della manna nel deserto ; un altro qnadro del 
medesimo artista; non ehe un Sacrificio di A- 
bramo, ed una Madonna del Eosario attribuita 
alla scuola del Tiziano. 

II paese ha eominciato a perdere il suo me- 
schino aspetto : e giü nel borgo, presso la nitida 
pliiesa della Madonna della Neve (ufficiata da 
religiosi Pallottini) sono state costruite casette 
decenti. Che se oltre della luce elettrica, ehe ora 
r illuminaj Rocca Priora farä il sospirato acqui- 
sfco dell'acqua potabile e di alcun'altra comoditä 
indispensabile, a tal luogo di salutevole yilleg- 
giatura non poträ mancare migliore avvenire. 

Piü che dal grano. dal vino e dal granoturco, 
la risorsa della popolazione e costituita dal com- 
inercio del legname, quasi esclusivamentedi ca- 

3ü 
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stagnoj fornito in copia dai prossimi colli rico- 
perti di boschi. 

* 
* * 

Faremo ora   ritorno a Frascati per la strada 
detta   della   Molara,   aiiohe   rotabile ma nn po' 
mal ridotta, la quäle   noii  manca di un grande 
Interesse storico e di un bei paesaggio. Lasciato 
il paese ad occidente^ non appena   essa   prende 
a discendere fa subito godere la vista   delle al- 
ture   veliterne,   delF Algido, del   Monte   Cavo e 
della valle  tusoulo-algidense, clie e la 

VALI.E LATINA. Quest'ampia depressione di ter- 
reno, ehe presenta una elevazione Variante dai 
500 ai 600 m. sul mare, separa i colli Albani 
da quei di Tuscolo ed e il maggior cratere del 
sistema vulcanico laziale, formatosi per lo spro- 
fondameto del gigantesco cöno sorto dall'atti- 
vitä del primo periodo. Nella sua lungliezza la 
valle e percorsa dalla via Laiina (chiamata im- 
prox)riamente Anagnina) (1) la quäle vanta un'an- 
tichitä ehe riraonta ai prinii tempi di Eoma. 
Sono heil note dalla storia le relazioni incon- 
trate per tempo dagli abitanti delF Urbe con il 
popolo della regione traversata da questa grande 
ar-teria stradale. 

E non solo la Latina e tra le strade subur- 
bane la piü antica,   ma   non   e ad esse seconda 

(1) Queata   via fu presa a chianiare   Anaf/nijta   da  quando 
Gregoriü XI le percorse uol 1307 per rtsc^r?! ad Auagui. 
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per il pregio delle memorie cte le si riferiscono 
per la sua importanza strategica e per la nobiltä, 
dei sepolcri da ciii era fiancheggiata. AiTgusto la 
fece risarcire e le venne poi stabilito un cura- 
tore speciale per la sua manutenzioiie. Alcnni 
STioi piccoli tratti, dalla gola della Cava fino a 
Grottaferrata, mostrano ancora al sole. i loro 
indistruttibili poligoni di lava basaltina. 

Quanti eserciti non si scontraronOj o soltanto 
furono di passaggio per qnesta via, dalla famosa 
battaglia del la^o Eegillo e dalla comparsa f'attavi 
da Annibale, fino alla meta del secolo XVIII; 
e da quanti grandi personaggi ricordati dalla sto- 
ria non venue percorsa! 

LAGO EEGILLO. Sono molto discordi gli scrit- 
tori rignardo all'ubicazione di qiiesto lago, sulle 
cui spende pugnarono i Romani contro la for- 
midabile lega latina. Noi lo rawisiamo nella 
conca lacustre, denominata laqJietto della doga- 
nella ed anche laghetto della Cae.i deU'aglio, po- 
sta nella valle Latina al sud di Rocca Priora. E 
pur qnesta ropinione del celebre arckeologo Luigi 
Canina e di qualche altro erudito. Basta visitare 
la poetica valle, la cerchia delle alture ehe la 
coronano ed il siio piccolo lago (1), e rileggere 
nel tempo stesso le descrizioni  della fiera batta- 

(1) Se il bacino si mo'Bira oi-a piuttoäto scarso di acque, 
queste vi dovevano essere copiose qaaiido parocchie sorgive 
ehe vi affliiivano DOH erano state allacciate per essere con-' 
dottt» lontaiio, ed i terrcni circoatanti erano incolti, 
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giia tramantlateci da Tito Livio e da Dionigi 
per rimanere convinti ehe il lago Regillo cor- 
risjionde alle acque della Doganella, e non al lä- 
ghetto di Colonna, ne alla valle di Castiglione, 
lie a Pantano secco, ne a Prataporci, ne a Pan- 
lano, siccome sL ritiene dai diversi aiitori. 

Verso lo sbocco della valle, in direzione di 
Roma, la pittoresca via Latina e dominata da 
un collicello sul quäle vedonsi alcnne scatse ro- 
vine di costruKioni medievali ehe ci ricordano il 

CASTELLO DI MoLARA, la cui grande importanza 
iiöll'etä di mezzo ci obbliga a darne un cenno. 
La denominazione di Molara ai fä derivare piü 
comunemente da Roboraria (nome della seconda 
Btazione della via Latina, ehe antioamente vi sor- 
geva) ricordo, forse, delle estese selve di querce 
roveri ehe verdeggiavano nel sito. Ne' tempi clas- 
sici il luogo, con qualclie siia adiacenza, £u com- 
preso neir area del fondo di Asinio Pollione. In 
appresso, stando alle memorie Sublacenai. fece 
parte dell'assegno dotale fatto da Agapito dei 
Conti TusGulani alla figlia maritata con Anni- 
bale Annibaldi. Quando era ancora in äuge la 
sovrastante cittä di Tuscolo (1004) si recö nel- 
l'umile monastero di Basiliani esistente qui presso, 
e sacro a s. Agata, l'egumeno greco s. Nilo da Ros- 
sano. Dopo aver preso aspetto di terra feudale 
ed avuto incremento statistico dalla emigrazione 
dei TusGulani, Molara fu signoreggiata dagli An- 
nibaldi. II Card. Riccardo Annibaldi vi riceveva 
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üel 1*254 con grandi manifestazioni cli onore In- 
nocenzo IV, indi Carlo d' Angiö e s. Tommasö 
d' Aquino; Piü volte posero oampo o combatte- 
röno miiizie e fazioni intorno a questa rocca 
Äniiibaldesca. Nella gueiTa tra Cola di Bienzo 
ed i feudatari roiriaiii vi mori Niccolö degli An- 
nibaldi signore del luogo. Nello stesso XIV secolo 
Molara trovavasi in dipendenza del Comune di 
Roma, come gravata di 15 rubbia di sale; ed al 
principio del secolo seguente, venuta meno lä 
potenza delF antica famiglia baronale, va in 
mano dei signori Colonna. Seguiti alcuni altri 
passaggi, ne divenne poi proprietario il cardinale 
d' Altemps, i cni eredi la vendettero nel 1613 al 
Card. Scipione Borgliese. II castello, dopo quest'e- 
poca, si venne spopolando. Ma non rimase affatto 
deserto come si e crednto, poicbe, varcafca anohe la 
metä del secolo XVIII, vi restavano, quantunque 
prive di ogni civile ordinamento, alcune famiglie, 
a vantaggio delle quali il card. d' York, vescovo 
di Frasoati, istitui una oura di anime, ehe sus- 
sidiava largamente. Poco appresso, principal ca- 
gione il malandrinaggio, quel residuo di centro 
feudale restö del tntto disabitatö, e finirono di 
rovinare le misere case, la cbiesa e la cinta co- 
struita con opera saracinesca del secolo XIII, 
Oggi lo storico castello non e piü ehe un cu- 
mulo di macerie, nascoste da rovi e da arbusti: 
lo si ode chiamare il castellaccio, rimanendo iL 
nome di Molara ad una prossima fattoria del 
principe don Giuseppe Aldobrandini. 
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Novamente di ritorno a Frascati, perche possa 
dirsi compiuta l'escursione in tiitti i nostri din- 
torni, darerao una sfuggita a quel villaggio soH- 
tario, giä feudo colonnese, il quäle porta appunto 
il nomG della illustre famiglia 

Colonna.  — Vi si arriva con un ora circa 
di cammino, prendendo la strada carrozzabile 
die a breve distanza dalla cittä si stacca ad est 
di quel tronco della Maremmana ehe ci ha giä 
oondotti in altri luoghi tusoulani. Popolata da 
1037 abitanti, Colonna occupa veramente l'ultima 
collinetta isolata del siatema vulcanico laziale, 
segnando ilnord est del griippo delle alture tu- 
sonlo-albane. Trovasi all' altezza di m. 347 sul 
livello del raare, in posizione cosi deliziosa ed 
aperta ehe le consente di abbracciare da ogni 
lato un panorama dei piü belli. 

Questo Comune corrisponde ai Lahicum Quin- 
tanensej uno dei tre centri abitati ond'era costi- 
tuita la vetusta Labico. e ad esso si sogliono rife- 
rire tutte le vicende di questa cittä, dall'epoca piü 
remota, a quando fii pur sede vescovile, e fino al- 
r Ultimo suo decadimento. 

Risorse 1' odierno villaggio coine castello feu- 
dele, ricevendo il nome ed una certa celebritä 
da Pietro della Colonna, Petrus de Columna, di- 
scendente dai- Conti di Tuscolo e primo perso- 
naggio della celebre Casa Colonna. Seguendo, 
quindi, la fortuna de' suoi signori, il luogo or 
trascorse periodi di pace ed ora giorni assai tri- 
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sti, sorto funesta cte soleva toccare quando i 
baroni romani si contrastavano il possesso delle 
loro terre ed i papi intervenivano neue fie- 
rissime lotte delle potenti famiglie rivali. Dai 
Colonna il villaggio passö alla Chiesa per tornar 
loro novamente e vedersi poi distrutto nel 1295, 
in odio a' suoi padroni, per volere di Bonifa- 
cio VIII. Poco döpOj Benedetto XI ricostrui la 
roGca Colonnese ehe Cola di Eienzo fece base delle 
sne operazioni guerrescbe allorcbe, postosi a com- 
battere i grandi signori romani, 'mosse nel 1353 
contro i Colonna di Palestrina. II feiido rientrö 
ancora nna volta nel patrimonio della illustre 
faniiglia, dalla qnale passö in seguito ai signori 
Paliavicini, 

Poco nien ehe deserta mezzo Kecolo fa, Colonna, 
fatto r acquisto di buona acqua potabile e di 
aicun' altra iniglioria igienica, piü non presenta 
la squallida fisonomia di qnel tempo. II palazzo 
baronale, quasi diruto, manca della grandiositä 
di altre anticlie rocche feudali. Neppure la chiesa 
di s. Nicola offre cose meritevoli di osservazione. 
La dimora dei signori di Gallese, resa lieta da 
un'amena villetta, forma il migliore ornamento 
del villaggio. II territorio, ricco di molti a- 
vanzi di costruzioni dell' epoca classica, produce 
vino, olio e frutta della migliore qualitä. E poro 
f#vicinato nella sua parte piana da Inogbi men 
salubri, dove sono aperte cave di lava basaltica 
da Olli si estrae la selce per pavimentare le vie 
di oittä vicine. 
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