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FONDO r ""RIO 
VALVERDE Y T E L L E Z 

I N T R O D U Z I O N I ? . 

« Affectasse fe run t regnum cceleste Gigantes, ' 
Altaque congestos s t ruxisse ad sidera montes ». 

OVID. Met. 1. 6 . 

Quando, nei pr imi ann i degli s tud i classici , gli eufonic i versi del poeta 
su lmonense mi erano in s ingoiar gu i s a grad i t i , la giovane m e n t e r imase a t -
t r a t t a a l la immaginaz ione di ques to spet tacolo di mor t a l i che r ivaleggiavano 
cogli Iddii. 

E quando ebbi modo di da rmi a l la vis i ta p r e f e r i t a di quelle s m i s u r a t e 
moli l i t iche , sovrapposte a r t i f i c ia lmente le une alle a l t r e , come un nesso lo-
gico la m e n t e corse subi to al mi to dei g igan t i , e le apparve forse meno 
immag inosa la t r ad iz ione racco l ta dal poeta . 

È cosa t a n t o na tu ra l e , che s a r à avvenu ta a t u t t i noi ; ed è proprio 
così che A t t o Vannucci descrive e sen te ques t e « cos t ruz ioni s tupende 
f o r m a t e di b locchi i rregolari , nelle qual i è maravig l iosa la semplice a r t e 
che governa e m e t t e in opera la rude ma te r i a . In a lcuni luoghi i m a s s i 
sovrappost i sono di s t r ao rd ina r i a g randezza , che in osservandoli t i s e m b r a 
quas i vedere m u t a t a in vera la favola dei T i t an i , che svelgono i m o n t i 
e li pongono gli un i sugli a l t r i . Sono m u r a di c i t t à e di for tezze , e r e c i n t i 
di t empl i , che, fo r t i come le m o n t a g n e , sono r e s i s t i t i agli onn ipo ten t i 
u r t i del t e m p o ; e le ch i amano cos t ruz ioni pelasgiche o ciclopiche, da u n a 
t r i b ù di quel la naz ione , o dall 'uso che ebbero i Greci, nei loro t empi poet ici , 
di spiegare l 'or igine delle opere che li maravig l iavano, co l l ' in te rvenz ioue 
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delle superior i potenze di cui si favellò ne l l ' e t à p r imi t iva » [Storia dell'Italia 
antico.\ Milano, 1870-75, t. Io). 

Volendo da re u n qualche con t r ibu to a l l 'Annuar io 1887 della Sezione Ro-
m a n a del Club Alpino Italiano, a cui appar tengo, m i venne dunque in an imo 
di passare in r a s segna gli avanzi di cos i fa t t e por ten tose cos t ruzioni , che 
ci r imangono ne l l a provincia r o m a n a ; e sono f r a le p iù i n t e g r e supe r s t i t i ; 
aff inchè, nelle g i t e del nostro Club, l ' aver le r i ch i ama te , possa accrescere 
m a g g i o r m e n t e l ' a t t r a e n z a delle escurs ioni e sof fermarvi chi t a l i opere non 
conoscesse di vis ta . 

La p iù g ran p a r t e Larisse o for tezze pos te a scopo di m u n i m e n t o , oc-
cupano s o m m i t à a n c h e n a t u r a l m e n t e fo r t i e si t rovano quindi quas i t u t t e 
sul t r a m i t e dei nos t r i abi tual i i t i ne ra r i . 

Ma cresc iu to per via il lavoro, e f a t to s i di mole magg io re del la p r i m a 
idea e non compat ib i le con i l imi t i e le in tenz ioni del l 'Annuar io , poca p a r t e 
di esso, per e s t r a t t o , andò in ques to compresa ; laonde ora compare qui s e -
pa ra t amen te a se, in te ro , col medes imo proposi to, e come p r ima indi r izzato 
ai Colleghi. 

Mi si voglia dunque sempre t e n e r conto, a c o m p a t i m e n t o , del la or igine 
e del la n a t u r a t u t t a fami l iare dello sc r i t to , concepi to e condot to a l la spiccia , 
in confidenza, senza apparato e p re tens ion i . 

E mi si conceda in t an to che, p r i m a di t r a t t a r e la p a r t e topografica, a n t e -
ponga qua lche not iz ia sul la ragione dei nomi con cui si appel lano c o m u n e -
m e n t e ques t e cos t ruz ion i ; sulle gen t i a cui si a t t r ibu i scono e spec ia lmente 
sul la t radizione pelasgica , che è quel la che g e n e r a l m e n t e p iù vi si collega 
dagli a u t o r i ; e sul le diverse epoche e sul modo di progress ione che a t a l i 
cos t ruzioni si assegnano in ragione del la t e cn i ca loro. 

E a rgomen to che, dal la fine del secolo scorso e dai pr incipi di ques to , 
f u messo in is tudio s ingola rmente per le do t t e r icerche ed i numeros i m a -
ter ia l i pubbl ica t i da Pet i t -Radel , che dal 1792 al 1836 raccolse un gran n u -
mero di m o n u m e n t i ciclopici di Grecia, d ' I t a l i a , di Malta, di Spagna, de l -
l 'Asia Minore, e ne fo rmò i rilievi in gesso colorato, cos t i t uendo così un 
museo pelasgico, conservato a Par igi ne l la bibl ioteca Mazzar ina ; ed i qual i 
fo rmarono la base del la sua teor ia sui m o n u m e n t i pelasgici ; da Dodwell, da 
Geli, da Ad. Gerhard il benemer i t o fonda to re de l l ' I s t i t u to archeologico ge r -
m a n i c o ; a rgomen to che fermò così l ' a t t enz ione di n u m e r o s i s s i m i sc r i t to r i , 
ed è forse dei più vag l i a t i e d iscuss i , per quan to t u t t a v i a non dei p iù ch i a r i 
e concordat i . 

In u n a l e t t e r a pubbl ica ta negl i Amali dell'Istituto di Corrispondenza ar-
cheologica, a. 1834 il s ignor Pe t i t -Rade l r i a s sunse e r i e saminò la con t ro -
versia genera le sul le origini delle v e t u s t e c i t t à del l ' I ta l ia cen t ra l e , che egli, 
fervido apostolo di ques t a tesi, sos t i ene pelasgiche ; esponendo come e per 
qual i fasi si era g i u n t i al lora a c o n c e n t r a r e in I tal ia , sul breve spazio di 
60 leghe (quale è la per i fer ia f r a il Tevere e l 'Anio e la valle del Liri , se-
gna to dal cata logo che Varrone fece di t a l i c i t t à e che ci venne t r a m a n d a t o 
da Dionisio d'Alicarnasso), t u t t e le ques t ion i i s to r iche e t e c n i c h e che possono 
in te ressa re quelle or igini ; e m o s t r a n d o 1' obblìo e la neg l igenza du ra t i s in 
poco pr ima d 'a l lora , su ques to proposi to. 

Con ciò egli i n t e se di non più proseguire per iod icamente la polemica su 
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ta le sogget to , ed è a p p u n t o per ques to che egli fece eseguire i modelli dei 
m o n u m e n t i che raccolse ne l l a bibl ioteca Mazzarina, i l lus t randol i col t e s t o 
scr i t to , da servire come documen t i della sua teor ia . 

I . DENOMINAZIONE. 

Ques to genere di s t r u t t u r a di a n t i c h e murag l i e , f u da a lcuni au tor i c a -
r a t t e r i zza to so t to il nome di incerto: Vopus incertum di Vi t ruvio « a n t i q u u m 
quod i n c e r t u m d ic i tu r » (Vit. Poi. Arch. c u m com. Paleni e t S t ra t ico , Ut ini , 
18-26, L. II, C. VIII); ed il qua le , prosegue Vitruvio, « non fa u n bel vedere 
come il reticolato, m a non p e r t a n t o è di ques to più fo r t e e durevole : « In -
c e r t a vero ccementa alia super a l ia seden t ia . in te r seque imbr ica ta , non 
speciosam, sed firmiorem q u a m re t i cu la to preestant s t r u c t u r a m ». 

Così il F a b r e t t i , che si a r res tò a ques t a descrizione di pos tu ra dei mass i , 
ed a l l ' appel la t ivo di antiquum, datogl i da Vi t ruv io : « t a m q u a m per exce l l en -
t i a m n u n c u p a r e t » (Fab. de Colum. T ra j an . , C. 7, c i t . Piranesi) ; così il Volpi 
(Corradinus e t V u l p i u s : Ve tus L a t i u m p ro fanum et sac rum, Romje et Patavi i , 
1704-1726); così il G u a t t a n i (Monumenti Sabini, Ro., 1828, t . II), il quale volle 
addur re in suo sos tegno il Pa l lad io ; così il Piranesi G. B., il quale avrò da 
r icordare par lando delle m u r a g l i e di Cora. 

Ma quest i scr i t tor i non fecero a t t enz ione che anche l ' incer to , come il 
reticolato, di Vi t ruvio. va, per prece t to v i t ruv iano s tesso, f a t t o colla c a l c e : 
« u t r aque a u t e m ex minu t i s s imi s s u n t ins t ruend is , u t i m a t e r i a e x calce e t 
a r ena c rebr i t e r pa r i e t e s s a t i a t i , d iu t i u s c o n t i n e a n t u r », e sos t enu to con quel 
genere di m u r a t u r a d e t t a emplecton dai greci , o repletum dai l a t in i , cioè con 
r i empi tu re di piccoli sassi e calce. Mentre invece è c a r a t t e r i s t i c a , a m m e s s a 
e s senz ia lmen te , delle a n t i c h e m u r a cos t ru t t e a mass i i r regolar i di pie t ra du ra , 
di più o meno grandi d imensioni , l 'essere col legat i ins ieme i de t t i mass i a 
secco; e la p resenza delVcmplecton o di m u r a a cemento , deno ta re una e t à 
non r e m o t a e non propria di t a l i cost ruzioni , come vedremo meglio a suo 
luogo, e come ret t i f icò anche il Canina (cf., L. Can ina : L ' a r c h i t e t t u r a a n t i c a 
desc r i t t a e d i m o s t r a t a coi m o n u m e n t i , Ro., 1834-41, Sez. II). 

Perchè poi ques t e cos t ruz ion i si ch iamarono ciclopec o ciclopiche, lo dice 
il r ipo r t a to passo di Vannucc i . Altrove lo s tesso au to re a c c e n n a a ta l nome 
s iccome a t t r i b u t i v o di e t à lon tan i s s ima nel la quale a l la f e l i c i t à a rcad ica 
facevano con t ras to le p r imi t ive rozze e feroci gen t i , t r a le qual i i « Ciclopi, 
il cui nome r i m a s e alle m u r a delle c i t t à e delle for tezze di grandi mass i 
svelti dai mon t i ed un i t i ins ieme senza c e m e n t o ; e di cui si disse p rove r -
b i a l m e n t e : ciclopica vita et cyclopum more a s ignif icare v i t a e cos tumi di 
uomin i senza f r eno di leggi » (Provverbi la t in i i l l u s t r a t i . Milano ISSÒ, t . 1). 

E su ques t i Ciclopi o g igan t i s tabi l i t i in Sicilia, o nell ' Argolide, dove 
fabbr icarono le for tezze di T i r i n to e Nauplia, secondo St rabone che ne os-
servò i r es t i t u t t o r a s u s s i s t e n t i ; od in Lipari , dove sono f abb r i ; può vedersi 
in G. B. Nicol ini (Lezioni di mi to logia e s to r i a , Milano 1871). 

Gabriele Rosa c r ede t t e a f fe rmare che « i Ciclopi, il cui nome, secondo 



Federico Schlegel , s ignif icò contemplatori del cielo, fu rono Pelasgi , ed è per 
ciò che le pr imi t ive cos t ruz ion i f u r o n o d e t t e p ro mi s cu amen t e ciclopiche e 
pelasgiche » (I Pelasgi in I ta l ia , Milano, 1847). 

Ques to viene da S t r a t o n e , che li fa or ig inar i dal la Tracia , e li ch iama 
gasterocheires, c ioè: che vivono del lavoro delle proprie mani, come c o s t r u t -
tor i delle murag l i e d e t t e a p p u n t o ciclopiche ; m a Tucidide li r i gua rda come 
i più an t i ch i ab i t an t i d e l l a Sici l ia, come Les t r igoni , cioè autoczones, autoctoni. 

Boltz sost iene che ess i non sono a l t ro che un popolo s tor ico , gli a n t i -
chiss imi s ic i l iani , a p p u n t o come vuole la t radiz ione di Omero e di Tucidide 
(cf. Daremberg et Saglio : Dict ion. des a n t i q u i t é s g reques e t romaines , Paris , 
1887, 1.1). 

Sulla t radiz ione del le costruzioni" ciclopiche cf. a n c h e nelVEncyclopaedia 
Britannica (9 ediz., E d i m b u r g , 1875, t . 2, ArchcBlogy). 

Del r e s t o , « qu idqu id m a g n i t u d i n e sua nobile es t , Cyclopum m a n u di -
c i t u r f a b r i c a t u m » : s c r i s s e lo scol ias te di Stazio, e t a l e denominaz ione 'ap-
plicasi , secondo il m e d e s i m o La t t anz io , a cose di poca o m o l t a a n t i c h i t à , 
m a che non correvano p iù ai t e m p i suo i : « Cyclopum d ix i t a n t i q u i t a s » 
(Cit. C. P r o m i s : Le a n t i c h i t à di Alba Fucense negl i Equi , e t c . , Ro., 1836). 

Ques ta denominaz ione non è mode rna e dovuta a Dodwell, come c rede t t e 
Bunsen, che non la vor rebbe adopera ta , come neppure quel la di s a tu rn i e 
(An. Ist . Cor. Are. a. 1834); e re t t i f i cò Pe t i t -Rade l (ibid.); m a è an t i ca , ado-
pera ta da Eur ip ide che des igna le por te di Micene : Mclopia prozira, da S t r a -
bone ; e Pausania , che v i s se ne l n secolo, par lando di Corinto lasc iò sc r i t to : 
« Ivi è ancora u n t e m p i o an t ico , ch i ama to l 'ara dei Ciclopi, dove sacrif icano 
ai Ciclopi », e del la d i s t ruz ione di Micene f a t t a dagl i Arg iv i : « Rimane 
sempre in piedi p a r t e de l suo rec in to , ed in ques to si vede la po r t a ; s t a n n o 
sopra di essa leoni ; a n c h e ques t e , come dicono, sono opere dei Ciclopi, che 
ersero a Pre to le m u r a di T i r i a to », e di quel la di T i r in to f a t t a dai mede-
s imi Argivi : « Le mura , che è l 'unico avanzo che ne res t i , è opera dei Ci-
clopi » (v. Descrizione de l l a Grecia , t r aduz . A. Nibby, Roma, 1817). 

E Pindaro, pa r lando del le por te di Micene, adopera la m e d e s i m a d iz ione: 
Kiclopia prozira euristeos. 

Così avea avver t i to lo s tesso Niebuhr (cf. Geschichte der S tad t , Rom). 
Furono poi d e t t e q u e s t e cos t ruz ioni anche saturnine o saturnie, e sa-

tu rn i e le c i t t à r ec in t e di t a l i m u r a . Anche ques t a denominazione, a l t r e t t a n t o 
poetica, q u a n t o d e t e r m i n a t i v a , a c c e n n a a ' t e m p i an t i ch i s s imi cui si vogliono 
r i fe r i re ta l i opere, a l l ' « A u r e a pr ima s a t a es t eetas » di Ovidio, e si collega 
colla precedente , e s s e n d o i Ciclopi, secondo Eur ip ide ed Esiodo, figli del cielo, 
e f ra te l l i di Sa tu rno (Nicolini, o. c.) ; ed a s segna la cos t ruz ione di ta l i c i t t à 
a Sa turno , ed i « S a t u r n i a t empora , Sa tu rn i a r egna » (Virg. Eglog.) passarono 
provverb ia lmente a d e n o t a r e cose e persone vecchiss ime (Vannucci , Prov. c.). 

F i n a l m e n t e si c h i a m a r o n o con termine molto abusato (Encye. Brit . c.), 
dai Pelasgi, pdasgie o pelasgiche, perchè se ne appropriò la t ecn ica e la edi-
ficazione ad uno spec ia le popolo denomina to Pelasgo nelle var ie epoche e 
luoghi di sua t r a s m i g r a z i o n e ; ed è la denominazione che a c c e t t a ed adopera 
volent ie r i anche il V a n n u c c i , il quale è dell 'opinione che « In quei mass i 
s t anno s c r i t t e le pag ine e t e r n e e quasi un iche della s tor ia pe l a sg ica ; s tor ia 
che, senza dare p a r t i c o l a r i t à , a t t e s t a d a p p e r t u t t o l ' e s i s t e n z a di un popolo 

grande , e con u n solo f a t t o dice di p iù di qua lunque a l t r a parola » (St. I t . 
a n t . , 1. c.). 

I paesi de l l ' an t i ca Grecia conservano avanzi di ba luardi a smisu ra t i m a -
cigni poligoni, che si a t t r ibu i scono ai popoli che ab i t a rono per pr imi la 
Grecia, e vengono d 'ordinario des igna t i so t to il nome di P e l a s g i ; e poiché 
i m o n u m e n t i conserva t i nel le an t i che c i t t à i ta l iche , sono di que l l a medes ima 
s t r u t t u r a . si volle a t t r i b u i r l i al modo di fabbr ica re di quel l ' a n t i c h i s s i m o 
popolo (Gerhard in A. I. C. A., 1829). 

Ed Ar i s to fane negl i Uccelli (v. 832) per m e t o n i m i a c h i a m a Pelasghicon, 
Vacropolis, Varx, la c i t t ade l l a di Atene , ed era r e a l m e n t e così c h i a m a t a la 
par te più a n t i c a del le cos t ruz ioni ad ovest , che si denominarono anche ennea 
pilon perchè vi e rano nove porte una den t ro l ' a l t r a (Encyc. Br i t . c.) 

Con so t todenominaz ione equiva len te a l la pe lasgica , e spec ia lmente a l le 
cost ruzioni di s t i le del la p r ima m a n i e r a ciclopica r i t e n u t a p iù ant ica (ciò 
che si vedrà appresso), si adoperò la dizione di tirintie costruzioni o di re-
gola tirintia, dal veders i impiega ta t a l e m a n i e r a p iù an t i ca ne l l e m u r a di 
T i r in to . 

Mentre quando quel le m u r a appar i scono sp i ana t e e ben connesse , si d i -
cono anche lesbie o lesbiche-, e di cos t ruz ione a regola lesbia o lesbica; p e r c h è 
S t rabone scrisse che Lesbo o Mitilene, f o n d a t a dai Pelasgi , e di cui si c i t a n o 
le m u r a dell ' acropoli , in or igine era appun to appe l la ta Pelasgia, laonde la 
regola lesbia di cui par la Ar is to te le , secondo quel passo di S t rabone , e q u i -
vale a l la denominaz ione di regola pelasgia (Peti t -Radel , in A. I . , 1834). 

La regola lesbia sarebbe adunque un pe r f ez ionamen to de l l a pr ima m a -
n i e r a t i r i n t i a più rozza, e la vedremo corr ispondere alla seconda, pol igona 
p e r f e t t a . Secondo Palladio : « a fa r ques t i m u r i usavano una squadra di p iombo, 
la quale p iega ta secondo il luogo dove dovea essere posta la p ie t ra , s t a v a 
bene al luogo ove aveano d isegnato di porla », ed è appun to il metodo m e n -
zionato da Ar i s to te le (de inoribus, 1. V, c. 14) con q u e s t e pa ro l e : « c o m e 
quel regolo di piombo che serve alla cos t ruz ione di Lesbo, il quale si u n i -
f o r m a piegandosi a l la conformazione delle p ie t re e dei loro angol i (cf., G u a t -
t an i , o. c. e Canina, o. e. Sez. II). 

Per qual i considerazioni ques te t r e denominaz ioni di ciclopiche, saturnie 
e pelasgiche, m e n t r e possono corr ispondere alla cosa d e s i g n a t a in un senso 
cronologico, non sembr ino le più appropr ia te ad un s igni f ica to e tnograf ico , 
appar i r à dagl i accenn i su l la t radiz ione pelasgica . 

I n t an to , q u a n t o a l l ' u l t ima , mi valgo del giudizio di C. P romis : « a q u e s t o 
modo di m u r a r e si diede il nome di pelasgico, m a non è difficile di vedere 
q u a n t o q u e s t a denominaz ione vada lungi dal vero. I n f a t t i , per poter e s a t t a -
m e n t e appl icare la denominaz ione pelasgica a q u e s t a cos t ruz ione , dovrebbe 
dessa a t a l naz ione a s s o l u t a m e n t e ed e sc lu s ivamen te avere a p p a r t e n u t o , 
m e n t r e che la s to r i a ed il f a t t o ci d imos t r ano che i Pelasgi non s empre 
cos t ru i rono in quel la f o r m a » e tc . (o. c.); su di che a n c h e a v r e m o da addur re 
a l t r i a r g o m e n t i . 

Certo è che nessuno po t rà disconoscere come, con precis ione t ecn i ca , 
l a sc i andone impreg iud ica ta l ' e tà e l ' a t t r ibuz ione , ques t e moli a r t e f a t t e , q u e s t e 
« cos t ruz ioni ciclopee, con migl ior proposi to si d i r ien poligonie » g i u s t a q u a n t o 
p ropugnava il s ignor Gerhard (A. I. 1829) ; oppure epimonolite, con def inizione 



propos ta da l s i g n o r R o s a r i o Salvo (I Sicul i : R i c e r c a di u n a c iv i l t à a n t e r i o r e 
a l l a g r eca , P a l e r m o , 1884). 

« La d e n o m i n a z i o n e di poligonia, o poligona irregolare, è p i ù e s a t t a de l le 
a l t r e , essendo p i ù g e o m e t r i c a , p e r c h è r e a l m e n t e le p a r t i d i que l le m u r a 
sono t u t t e p o l i g o n a l i ; p iù a s s o l u t a , p e r c h è a b b r a c c i a q u a l u n q u e pol igono di 
ogni f o r m a , s enza c h e si pos sa c o n f o n d e r e c o i r opera quadrala ; b e n c h é m o l t i 
q u a d r i l a t e r i si t r o v i n o in e s s a ; g i a c c h é l ' ope ra q u a d r a t a n o n è c h e u n a specie 
p a r t i c o l a r e ; finalmente è p i ù a n a l o g a a l la n o m e n c l a t u r a c o s t r u t t o r i a degl i 
a n t i c h i , p e r c h è e s s i d i s t i n g u e v a n o i loro va r i mod i di m u r a r e , n o n g ià dai 
popoli , o dagl i i n d i v i d u i c h e p i ù li a v e s s e r o u s a t i , m a b e n s ì da l l a f o r m a 
del le p a r t i c o m p o n e n t i , c o m e ne l l ' ope ra quadrata, o da l l ' a s p e t t o de l t o t a l e , 
come nell'incerta o n e l l a reticolata, o da l l a m a t e r i a i m p i e g a t a , c h i a m a n d o l a 
lapidea o laterizia » . (Promis , o. c.). 

E b b e n e , P e t i t - R a d e l , c h e aveva esso i n t r o d o t t a q u e s t a d e n o m i n a z i o n e di 
poligona irregolare, s e n e r i c r e d e t t e , pe r suadendos i che n o n fos se a n c o r a la 
p iù idonea , s u l l ' a v v i s o de l V i scon t i ; che eg l i c h i a m a « Le Varron des mo-
dernes Romains », c h e eg l i n o n p o t e a a r b i t r a r s i a m u t a r e q u e l l ' a l t r a d i 
ciclopea a d o t t a t a d a i d o t t i ; l aonde q u e s t a adope ra di nuovo, a g g i u n g e n d o c i 
Po pelasgica (A. I . , 1829 e 1834). 

T u t t a v o l t a , f r a l e a l t r e , a n c h e il C a n i n a diede l a p r e f e r e n z a a l la d e n o -
m i n a z i o n e di poligona irregolare (cf., Arch . A n t . , o. c.). 

I I . DELLA TRADIZIONE PELASGICA. 

I. L a leggenda. 

L a t r a d i z i o n e p e l a s g i c a , l a fede cioè ne l l a e s i s t e n z a di u n popolo e t n o -
g r a f i c a m e n t e d i s t i n t o , d e t t o Pe lasgo , i m m i g r a t o in I t a l i a , c o m e viene a c -
c e t t a t a da m o l t i d e i m o d e r n i a u t o r i , come lo f u da a l t r i neg l i s co r s i secol i , 
f a s e m p r e e q u a s i u n i c a m e n t e capo a q u a n t o n e sc r i s se Dionis io di A l i c a r -
nasso ne l l a s u a S t o r i a r o m a n a "ant ica : Arcaiologhia romaike (V. Le a n t i c h i t à 
r o m a n e , t r a d . M a s t r o f i n i , Milano, 1824). 

Non m i f e r m o n e p p u r ad a c c e n n a r e de l le o r ig in i i t a l i c h e , de l l a p rove -
n i e n z a a r i a , o d i a l t r i ceppi , a s e c o n d a de l le opin ioni deg l i s c r i t t o r i . F . L e -
n o r m a n t h a r i a s s u n t o le t r a d i z i o n i de l l a p iù r e m o t a a n t i c h i t à r i g u a r d o la 
d i s t r i b u z i o n e d e l l e p r i m i t i v e popolaz ioni in E u r o p a , i n Asia ed in A f r i c a , 
ne l l a t a v . II d e l l ' A t l a n t e annes so al suo : Manuel d'Mstoire ancienne de VO-
rient, Pa r i s , 1869, c h e può e s se r e o s s e r v a t a come favorevo le d i m o s t r a z i o n e 
di q u a n t o p r o p e n d e r ò a c o n c l u d e r e sui Pe lasg i . 

Del r e s to , q u a l s i v o g l i a n o idee su q u e s t a t e s i de l le p r i sche o r ig in i i t a l i c h e , 
s a r ebbe ro p u r t r o p p o t u t t e ipo tes i che « fin qu i n o n h a n n o a l c u n a so l ida b a s e , 
m e n t r e il solo f a t t o c e r t o è che le p r i m e t r a c c e d e l l ' u o m o , i n I t a l i a , sono 
da l l ' epoca q u a t e r n a r i a ». (Vannucc i , I t . a n t , c.). 

Ques to c a p o - s a l d o solo f u a n c h e r e c e n t e m e n t e a s s o d a t o da l s i g n o r T. R i -

v iè re coi suoi s t u d i sopra l ' a n t i c h i t à de l l ' u o m o ne l l e Alpi m a r i t t i m e , dove 
gl i s c h e l e t r i de i t rog lod i t i , r i n v e n u t i in que l l e c a v e r n e , a p p a r t e n g o n o i n d u -
b i t a t a m e n t e a q u e l l ' e p o c a , e come è p rova to da l be l l i s s imo e s e m p l a r e di 
s c h e l e t r o i n t e r o d i s sepe l l i to il 26 m a r z o 1812 a Mentone , che conse rvas i ne l l a 
g a l l e r i a a n t r o p o l o g i c a del Museo di Par ig i . 

R ipor t e rò d u n q u e s enz ' a l t r o , pe r l ' o p p o r t u n i t à de l n o s t r o a r g o m e n t o , l a 
n a r r a z i o n e de l la t r ad i z ione v e n u t a c i da l l 'A l i ca rnas seo q u a n t o a i Pe lasg i t r a -
p i a n t a t i s i di G r e c i a in I t a l i a , come viene a c c e t t a t a d a l V a n n u c c i , il qua le 
f r a i r e c e n t i s c r i t t o r i , è que l lo c h e m e g l i o fo r se compend iò e c i t ò q u a n t o 
fin'ora e ras i s c r i t t o su t a l e p ropos i to . 

I Pe lasg i si f a n n o n o t a r e ne l Petopponeso come u n a s t i r p e a b o r i g e n a , 
d i c io t t o g e n e r a z i o n i p r i m a del la g u e r r a d i T r o j a , ed o c c u p a r o n o q u a s i t u t t a 
l a Grec ia , che da loro f u d e t t a Pelasgia. Or ig inar l i de l l 'As ia , c a c c i a t i da a l t r i 
popoli , o per n a t u r a l e d isposiz ione , da l l 'As ia Minore, per la P ropon t ide e per 
l 'Egeo , occupa rono la Grec ia , e di l à m o s s e r o al la v o l t a d ' I t a l i a e d i Spagna . 

In I t a l i a app roda rono , secondo R a o u l - R o c h e t t e (His toire c r i t i q u e d e s c o -
l o n i e s g r e e q u e s , Pa r i s , 1815), 1527 ann i a v a n t i l ' E r a Volg. ; m e n t r e Dionis io 
sc r i s se che ciò a v v e n n e d i c i a s e t t e g e n e r a z i o n i a v a n t i la g u e r r a di T r o j a 
(1280 av. l ' E r a Volg. , V. C a n t ù : Cronolog.) . 

D a l l ' A r c a d i a e da l l a Tessag l i a v e n n e u n a p r i m a colonia c o n d o t t a da E n o t r o 
e Peucez io , che a r r i vò a l l ' e s t r e m i t à i n fe r io re de l la pen iso la , o c c u p a n d o a n c h e 
la Sab ina , e f o r m a n d o la naz ione deg l i Abor igen i , le cu i p r i m e d i m o r e f u -
rono ne l t e r r i t o r i o di Reate (Rieti). 

Una seconda colonia p iù n u m e r o s a , p a r t i t a in epoca p o s t e r i o r e di T e s -
sagl ia , t o c c a t o l 'Ep i ro , m o s s e ve r so l ' I t a l i a su l l e t r a c c e de l l a p r i m a ; m a , 
s p i n t a da l le b u r r a s c h e , t occò t e r r a i nvece p i ù a d e n t r o ne l l ' Adr i a t i co , a l l e 
foc i de l Pò di P r i m a r o , dove a p o n e n t e di R a v e n n a , c i rca 14 m i g l i a , f o n d ò 
Spina. Secondo a l c u n i a u t o r i q u e s t o avvenne ne l 1114 av . l ' E r a Volg . , e 
q u e l l a « Venezia pelasgica » fiorì pe r c i rca c i n q u e secoli (cf. T a r l a z z i in 
T o r e l l i : Manua le topog . a r d i . , Venez ia , 1875) 

Meno i r i m a s t i a p res id ia r la , il g rosso p r o c e d e t t e ve r so l ' i n t e r n o ; t r o -
v a t a r e s i s t e n z a neg l i Umbr i , v a r c ò l 'Apenn ino , e ne l le v ic inanze del Teve re 
s ' i n c o n t r ò coi p r e c e d e n t i Pelasgi Abor igen i , loro c o n n a z i o n a l i , da i qua l i i 
n u o v i v e n u t i f u r o n o bene acco l t i , ed ebbero c o m u n i o n e di t e r r e . 

Così co l l ega t i , mosse ro g u e r r a ag l i U m b r i , ed a s p r a g u e r r a a i Sicul i c h e 
o c c u p a v a n o l a finitima reg ione c h e f u poi il Lazio , e n e li c acc i a rono , t o -
g l i endo loro Antemnie, Canina, Falena, Fescennia, F¡cutea e Tellene che s t a -
v a n o nei d i n t o r n i dove poi so r se Roma. A F a l e r i a e r e s se ro il t e m p i o a G i u -
n o n e , s o m i g l i a n t e a quel lo di Argo, ed u f f i c i a to con egua l i r i t i . 

Di q u e s t o r i n o m a t o t e m p i o di G i u n o n e , v e n e r a t a poi s o t t o il n o m e di 
Curite, o a r m a t a di l anc ia , da curis, l a n c i a , in sab ino , t e m p i o r i c o r d a t o da 
Ovidio, che desc r ive pe r s ino la v i a che vi conduceve , e che e r a pos to in 
u n s i to dove m o l t e s t r a d e si c o n c e n t r a v a n o d a v a r i e d i r e z i o n i ; r i t i e n e il 
eli. G a m u r r i n i s i ano queg l i i n t e r e s s a n t i s s i m i r u d e r i di t e m p i o di o rd ine 
t u s c a n i c o , t o r n a t i in l u c e nel 1886 ne l l a l o c a l i t à d e t t a Celle, s o t t o l ' a n t i c a 
F a l e r i a (oggi C iv i t a Cas te l l ana) per r i c e r c h e o p e r a t e v i d a l Min i s t e ro de l la 
Pubb l i ca I s t r u z i o n e , e di cui u n p r i m o a c c e n n o f u f a t t o ne l l e « Not iz ie 
degl i s cav i di a n t i c h i t à , c o m u n i c a t e a l la R. A c c a d e m i a dei L ince i , per o r -



propos ta da l s i g n o r R o s a r i o Salvo (I Sicul i : R i c e r c a di u n a c iv i l t à a n t e r i o r e 
a l l a g r eca , P a l e r m o , 1884). 

« La d e n o m i n a z i o n e di poligonia, o poligona irregolare, è p i ù e s a t t a de l le 
a l t r e , essendo p i ù g e o m e t r i c a , p e r c h è r e a l m e n t e le p a r t i d i que l le m u r a 
sono t u t t e p o l i g o n a l i ; p iù a s s o l u t a , p e r c h è a b b r a c c i a q u a l u n q u e pol igono di 
ogni f o r m a , s enza c h e si pos sa c o n f o n d e r e c o i r opera quadrala ; b e n c h é m o l t i 
q u a d r i l a t e r i si t r o v i n o in e s s a ; g i a c c h é l ' ope ra q u a d r a t a n o n è c h e u n a specie 
p a r t i c o l a r e ; finalmente è p i ù a n a l o g a a l la n o m e n c l a t u r a c o s t r u t t o r i a degl i 
a n t i c h i , p e r c h è e s s i d i s t i n g u e v a n o i loro va r i mod i di m u r a r e , n o n g ià dai 
popoli , o dagl i i n d i v i d u i c h e p i ù li a v e s s e r o u s a t i , m a b e n s ì da l l a f o r m a 
del le p a r t i c o m p o n e n t i , c o m e ne l l ' ope ra quadrata, o da l l ' a s p e t t o de l t o t a l e , 
come ne l l ' i ncer ta o n e l l a reticolata, o da l l a m a t e r i a i m p i e g a t a , c h i a m a n d o l a 
lapidea o laterizia » . (Promis , o. c.). 

E b b e n e , P e t i t - R a d e l , c h e aveva esso i n t r o d o t t a q u e s t a d e n o m i n a z i o n e di 
poligona irregolare, s e n e r i c r e d e t t e , pe r suadendos i che n o n fos se a n c o r a la 
p iù idonea , s u l l ' a v v i s o de l V i scon t i ; che eg l i c h i a m a « Le Varron des mo-
dernes Romains », c h e eg l i n o n p o t e a a r b i t r a r s i a m u t a r e q u e l l ' a l t r a d i 
ciclopea a d o t t a t a d a i d o t t i ; l aonde q u e s t a adope ra di nuovo, a g g i u n g e n d o c i 
Po pelasgica (A. I . , 1829 e 1834). 

T u t t a v o l t a , f r a l e a l t r e , a n c h e il C a n i n a diede l a p r e f e r e n z a a l la d e n o -
m i n a z i o n e di poligona irregolare (cf., Arch . A n t . , o. c.). 

I I . DELLA TRADIZIONE PELASGICA. 

I. L a leggenda. 

L a t r a d i z i o n e p e l a s g i c a , l a fede cioè ne l l a e s i s t e n z a di u n popolo e t n o -
g r a f i c a m e n t e d i s t i n t o , d e t t o Pe lasgo , i m m i g r a t o in I t a l i a , c o m e viene a c -
c e t t a t a da m o l t i d e i m o d e r n i a u t o r i , come lo f u da a l t r i neg l i s co r s i secol i , 
f a s e m p r e e q u a s i u n i c a m e n t e capo a q u a n t o n e sc r i s se Dionis io di A l i c a r -
nasso ne l l a s u a S t o r i a r o m a n a "ant ica : Arcaiologhia romaike (V. Le a n t i c h i t à 
r o m a n e , t r a d . M a s t r o f i n i , Milano, 1824). 

Non m i f e r m o n e p p u r ad a c c e n n a r e de l le o r ig in i i t a l i c h e , de l l a p rove -
n i e n z a a r i a , o d i a l t r i ceppi , a s e c o n d a de l le opin ioni deg l i s c r i t t o r i . F . L e -
n o r m a n t h a r i a s s u n t o le t r a d i z i o n i de l l a p iù r e m o t a a n t i c h i t à r i g u a r d o la 
d i s t r i b u z i o n e d e l l e p r i m i t i v e popolaz ioni in E u r o p a , i n Asia ed in A f r i c a , 
ne l l a t a v . II d e l l ' A t l a n t e annes so al suo : Manuel d'Mstoire ancienne de VO-
rient, Pa r i s , 1869, c h e può e s se r e o s s e r v a t a come favorevo le d i m o s t r a z i o n e 
di q u a n t o p r o p e n d e r ò a c o n c l u d e r e sui Pe lasg i . 

Del r e s to , q u a l s i v o g l i a n o idee su q u e s t a t e s i de l le p r i sche o r ig in i i t a l i c h e , 
s a r ebbe ro p u r t r o p p o t u t t e ipo tes i che « fin qu i n o n h a n n o a l c u n a so l ida b a s e , 
m e n t r e il solo f a t t o c e r t o è che le p r i m e t r a c c e d e l l ' u o m o , i n I t a l i a , sono 
da l l ' epoca q u a t e r n a r i a ». (Vannucc i , I t . a n t , c.). 

Ques to c a p o - s a l d o solo f u a n c h e r e c e n t e m e n t e a s s o d a t o da l s i g n o r T. R i -

v iè re coi suoi s t u d i sopra l ' a n t i c h i t à de l l ' u o m o ne l l e Alpi m a r i t t i m e , dove 
gl i s c h e l e t r i de i t rog lod i t i , r i n v e n u t i in que l l e c a v e r n e , a p p a r t e n g o n o i n d u -
b i t a t a m e n t e a q u e l l ' e p o c a , e come è p rova to da l be l l i s s imo e s e m p l a r e di 
s c h e l e t r o i n t e r o d i s sepe l l i to il 26 m a r z o 1812 a Mentone , che conse rvas i ne l l a 
g a l l e r i a a n t r o p o l o g i c a del Museo di Par ig i . 

R ipor t e rò d u n q u e s enz ' a l t r o , pe r l ' o p p o r t u n i t à de l n o s t r o a r g o m e n t o , l a 
n a r r a z i o n e de l la t r ad i z ione v e n u t a c i da l l 'A l i ca rnas seo q u a n t o a i Pe lasg i t r a -
p i a n t a t i s i di G r e c i a in I t a l i a , come viene a c c e t t a t a d a l V a n n u c c i , il qua le 
f r a i r e c e n t i s c r i t t o r i , è que l lo c h e m e g l i o fo r se compend iò e c i t ò q u a n t o 
fin'ora e ras i s c r i t t o su t a l e p ropos i to . 

I Pe lasg i si f a n n o n o t a r e ne l Petopponeso come u n a s t i r p e a b o r i g e n a , 
d i c io t t o g e n e r a z i o n i p r i m a del la g u e r r a d i T r o j a , ed o c c u p a r o n o q u a s i t u t t a 
l a Grec ia , che da loro f u d e t t a Pelasgia. Or ig inar l i de l l 'As ia , c a c c i a t i da a l t r i 
popoli , o per n a t u r a l e d isposiz ione , da l l 'As ia Minore, per la P ropon t ide e per 
l 'Egeo , occupa rono la Grec ia , e di l à m o s s e r o al la v o l t a d ' I t a l i a e d i Spagna . 

In I t a l i a app roda rono , secondo R a o u l - R o c h e t t e (His toire c r i t i q u e d e s c o -
l o n i e s g r e e q u e s , Pa r i s , 1815), 1521 ann i a v a n t i l ' E r a Volg. ; m e n t r e Dionis io 
sc r i s se che ciò a v v e n n e d i c i a s e t t e g e n e r a z i o n i a v a n t i la g u e r r a di T r o j a 
(1280 av. l ' E r a Volg. , V. C a n t ù : Cronolog.) . 

D a l l ' A r c a d i a e da l l a Tessag l i a v e n n e u n a p r i m a colonia c o n d o t t a da E n o t r o 
e Peucez io , che a r r i vò a l l ' e s t r e m i t à i n fe r io re de l la pen iso la , o c c u p a n d o a n c h e 
la Sab ina , e f o r m a n d o la naz ione deg l i Abor igen i , le cu i p r i m e d i m o r e f u -
rono ne l t e r r i t o r i o di Reate (Rieti). 

Una seconda colonia p iù n u m e r o s a , p a r t i t a in epoca p o s t e r i o r e di T e s -
sagl ia , t o c c a t o l 'Ep i ro , m o s s e ve r so l ' I t a l i a su l l e t r a c c e de l l a p r i m a ; m a , 
s p i n t a da l le b u r r a s c h e , t occò t e r r a i nvece p i ù a d e n t r o ne l l ' Adr i a t i co , a l l e 
foc i de l Pò di P r i m a r o , dove a p o n e n t e di R a v e n n a , c i rca 14 m i g l i a , f o n d ò 
Spina. Secondo a l c u n i a u t o r i q u e s t o avvenne ne l 1114 av . l ' E r a Volg . , e 
q u e l l a « Venezia pelasgica » fiorì pe r c i rca c i n q u e secoli (cf. T a r l a z z i in 
T o r e l l i : Manua le topog . a r d i . , Venez ia , 1815) 

Meno i r i m a s t i a p res id ia r la , il g rosso p r o c e d e t t e ve r so l ' i n t e r n o ; t r o -
v a t a r e s i s t e n z a neg l i Umbr i , v a r c ò l 'Apenn ino , e ne l le v ic inanze del Teve re 
s ' i n c o n t r ò coi p r e c e d e n t i Pelasgi Abor igen i , loro c o n n a z i o n a l i , da i qua l i i 
n u o v i v e n u t i f u r o n o bene acco l t i , ed ebbero c o m u n i o n e di t e r r e . 

Così co l l ega t i , mosse ro g u e r r a ag l i U m b r i , ed a s p r a g u e r r a a i Sicul i c h e 
o c c u p a v a n o l a finitima reg ione c h e f u poi il Lazio , e n e li c acc i a rono , t o -
g l i endo loro Antemnie, Canina, Fulcri a, Fescennia, Fìculea e Tellene che s t a -
v a n o nei d i n t o r n i dove poi so r se Roma. A F a l e r i a e r e s se ro il t e m p i o a G i u -
n o n e , s o m i g l i a n t e a quel lo di Argo, ed u f f i c i a to con egua l i r i t i . 

Di q u e s t o r i n o m a t o t e m p i o di G i u n o n e , v e n e r a t a poi s o t t o il n o m e di 
Curite, o a r m a t a di l anc ia , da curis, l a n c i a , in sab ino , t e m p i o r i c o r d a t o da 
Ovidio, che desc r ive pe r s ino la v i a che vi conduceve , e che e r a pos to in 
u n s i to dove m o l t e s t r a d e si c o n c e n t r a v a n o d a v a r i e d i r e z i o n i ; r i t i e n e il 
eli. G a m u r r i n i s i ano queg l i i n t e r e s s a n t i s s i m i r u d e r i di t e m p i o di o rd ine 
t u s c a n i c o , t o r n a t i in l u c e nel 1886 ne l l a l o c a l i t à d e t t a Celle, s o t t o l ' a n t i c a 
F a l e r i a (oggi C iv i t a Cas te l l ana) per r i c e r c h e o p e r a t e v i d a l Min i s t e ro de l la 
Pubb l i ca I s t r u z i o n e , e di cui u n p r i m o a c c e n n o f u f a t t o ne l l e « Not iz ie 
degl i s cav i di a n t i c h i t à , c o m u n i c a t e a l la R. A c c a d e m i a dei L ince i , per o r -
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dine di S. E. il Ministro del la Pubblica I s t ruz ione ». Roma, anno 1886 e 
compar i rono t e s t e p iù ampie relazioni (Notiz. c., marzo 1887). 

Nell 'Agro Reat ino avevano fonda to Palatium presso il lago Velino, oggi 
di Piè di Luco, Trebula Suffena (a Monte Forcino), Vesbula (a Marmosedio), 
Suna (nel luogo de t to Alsano), Mefula, Orvinium, Corsula (Cautal jce ?), Issa, 
e Marruvium (ambedue presso i l aghi di seplem aqua, oggi di Ripa sot t i le , 
e Laghel lo presso Rieti), Batta e Lista (presso Rieti), Cutilia (Paterno sopra 
Civita Ducale), Tiora o Matiene (nel luogo d e t t o Torano, o a Sant 'Anatol ia?) ; in 
mol te delle qual i loca l i tà t u t t o r a si conservano cost ruzioni di fo rma ciclopica. 

Agli Umbr i tolsero Cortona, che d iven tò u n a f r a le principali loro Larisse 
o for tezze ; e quindi , f a t t i s i ognora p iù po t en t i , r i to rnarono al ma re super iore , 
e fondarono presso Spina, Ravenna-, occuparono il P iceno; e sul m a r e i n f e -
r iore fondarono Pisa, Saturnia, Tarquinti, Alsiurn (Palo), Pyrgi (S. Severa), 
Agylla d e t t a poi care (Cervetri), forse Gravisca (spiaggia di Corneto), e Fre-
gene (Maccarese), quindi Ardea ; e si sarebbero a n c h e spint i lungo t u t t a la 
cos ta , e r igendo c i t t à ne l l a Campania , dove, non lungi dal Vol turno e da 
Capua, u n a m a n t e n n e il nome di Larissa, e g iungendo fino a l la Lucania , 
verso il t e r r i to r io r i se rva tos i da Peucezio. 

Laonde il Niebuhr (cf., o. c.), c redente ed e n t u s i a s t a ammi ra to re di ques to 
popolo, non dubi tò e s t e rna re la f e rma convinzione c h e : « Vi ebbe un t empo 
in cui i Pelasgi , che fo rmavano il popolo più g rande d 'Europa , ab i ta rono dal 
Po e dal l 'Arno fino alle r ive del Bosforo ». (Vannucci , o. c., Voi. I; Can tù , 
S tor ia Univers . , l o a ed., Torino). 

E venendo in I ta l ia , v i avrebbero in t rodo t to agr ico l tu ra , indus t r i e , a r t i , 
re l ig ione , i s t i t u t i civili. 

Adoravano Ves ta (Hestia), come essenza del mondo (Platone), come r a p -
p resen taz ione di quel che è immutab i l e e s t a (Salvo, o. c.); la madre del 
gene re u m a n o , l a g r an Dea del focolare domes t ico e delle c i t t à ; e p r e s t a -
vano cu l to al le po tenze invisibi l i del la n a t u r a . E la generazione d 'ogni m a -
n ie ra , e la creazione del l 'universo, e rano da loro r app re sen t a t e coli' Erme 
ithiphallico, che s ignif icava anche la f ru t t i f i caz ione e la fecondi tà della t e r r a 
(Vannucci , o. c.). 

« I Greci c h e appresero a fare le s t a t u e di Apollo ne l l ' a t t o che t i ene 
r i t t o il m e m b r o , ed a r app re sen ta r e m e d e s i m a m e n t e le immagin i di Mer-
curio, e f u r o n o gli Aten ies i p r ima di ogni a l t ro , non l ' h a n n o dagli Egizi 
appreso, m a dai Pelasgi . Chiunque è in iz ia to nei mi s t e r i dei Cabiri ce le-
b ra t i dai Samot rac i , che pure li appresero dai Pelasgi , sa quello che io mi 
dico (cf. Cicerone : De Na tu ra Deoreum). E i Pelasgi t enevano a ques to pro-
posi to un sac ro se rmone , e ad ogni sacrifizio in onore degli Dei facevano 
precedere la p regh ie ra , s enza dare ad a lcuna di ques t e d iv in i tà u n nome o 
sopranome » (Erodoto : Le nove muse t rad . Ber l in i , Napoli, 1871). 

Ho r i p o r t a t o ques to passo dello s tor ico greco, perchè sul proposito del 
r i to i th ipha l l i co avremo occasione di r i to rna re ne l l a v i s i ta dei nos t r i m o -
n u m e n t i . Del r e s t o chi volesse conoscerne di più sui mis te r i dei Cabiri che 
ebbero la p r inc ipa l sede nel l ' i sola s an t a di Samot rac i a , e sul phal lo adope-
ra to come a m u l e t o , può r icorrere a l la bibl igraf ia r i p o r t a t a dal Vannucc i 
(o. c. . L. I, c . -2). 

Oltre le c i t t à che fino a qui ebbi da menz ionare siccome fonda te dai 
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Pelasgi , m o l t e a l t r e voglionsi da loro avere avu to origine, conservino o no 
al p resen te avanzi di cos t ruz ioni pol igone; come può a rgomen ta r s i da l la 
g rande es tens ione di t e r r i t o r io che a quel popolo si r i t enne essere a n d a t o 
sogget to . Regioni, qua l i la Enotria, la Peucetia, la Japigia, la Daunia ; ed 
a l t re c i t t à , v a n t a n o nomi e t radiz ioni e fonda tor i col legat i col racconto d i 
Dionisio, ne l la Campania, negl i Aurunci, ne l Sannio, nel la Afarsia, nel Piceno, 
nell'Umbria ed a l t r e mol te ne l Lizio, ne l l 'E t rur ia meridionale; e s p e c i a l m e n t e 
ne l l a s t r e t t a valle che si es tende da Reate al bacino del Fuc ino , che è il 
paese degli an t i ch i Acquicoli (oggi Ciccolano), e nel le a l t re t e r r e che a b b r a c -
ciano anche la Sabina, p iù p a r t i c o l a r m e n t e r iconosc iu te per le sedi degl i 
Abor igen i ; loca l i tà percorse, s t ud i a t e e d i segna te con s ingolare cura da l 
s ignor Simelli pel Pe t i t -Rade l , da Dodwell (V. Bul le t t ino Is t . di corr. Arch . , 
1830 e 1831), e da Bunsen (V. Ann. I. C. A., 1834). 

Così a l t re in Sardegna, i cui 2500 Nuraghi a l l ' inc i rca de ' qual i r imangono 
ancora grandiosi r e s t i , o ves t ig ie , o not izie , voglionsi da t a luno assegnare 
a lavoro di Pelasgi, benché t u t t ' o r a ravvolt i nel più sacro mis te ro . 

Senza con ta re poi quelle a l t r e c i t t à di cui r imangono ancora avanz i 
nel la Sabina e ne l Lazio Nuovo e Vecchio, le qual i , essendo comprese ne l l a 
a t t u a l e provincia romana , f o rmeranno la m a t e r i a del la p re sen te specia le 
r a s segna topograf ica . 

Di quel le c i t t à i t a l iche a t t r i b u i t e con più asseveranza ai Pelasgi , pe rchè 
vi si r i scont ra rono , o si c rede t t e ro r i scon t ra re , avanzi di cos t ruz ioni a m a -
n i e r a ciclopica, il s ignor Pet i t -Radel diede un elenco che f u pubbl ica to nelle 
Memorie del l ' I s t . di C. A., a. 1832; elenco che poi venne comple ta to e r e t -
t i f ica to dal s ignor Gerhard , ne l la medes ima pubbl icazione. 

Ed anche senza ma te r i a l i t e s t imon ianze supers t i t i , non v 'è c i t t à c lass ica 
ne l l ' an t i ca I ta l ia , a v e n t e u n a t radiz ione r e m o t a da van ta re , che non f acc ia 
d ' o rd ina r io ascendere i suoi na ta l i a qua lche eroe del ciclo t ro j ano o p re -
t r o j a n o di s t i rpe g reco -pe la sga ; poiché « le loro spedizioni nel Lazio, v e n -
nero poi pe r son i f i ca t i d a l l ' a r c a d e Evandro, d a l l ' E r c o l e argivo, dal t r o j a n o 
E n e a e dal l ' i taco Ulisse, la cui gen te si unisce a quel la di Circe, adovatrice 
del sole » (Rosa, o. c.); « le c i t t à , le borga te s tesse , e sa l t a t e da insol i to sp len-
dore, si t rovarono avere per fondatore un eroe greco o t ro jano, ovvero per 
n u m e t u t e l a r e qua lche s t r a n i e r a d iv in i tà . A ques to modo t u t t a la t e r r a 
miracolosa del Lazio f u conve r t i t a in un paese di finzioni » (Micali, c i t . da 
Salvo, o. c.). 

Arr ivat i a t a n t a floridezza ed es tens ione , poco avan t i la gue r r a di T ro j a 
i Pelasgi sarebbero d 'un t r a t t o anda t i sogge t t i ad inaudi t i flagelli : s t e r i l i t à 
di campi e di madr i , abor t i , m a l a t t i e , mor t i repent ine , civili discordie, a g r e s -
sioni dei nemic i vicini ; i n f a t t i l ' i r a degli Iddii li avrebbe r ido t t i a ta le , da 
far l i fuggi re di nuovo r a m i n g h i , così dall ' I ta l ia , come da a l t r e regioni da 
loro occupate , disperdendosi di nuovo in Grecia ed in Ispagna, ed e s t i n g u e n -
dosi i n t i e r a m e n t e nel corso di due secoli. 

Pet i t -Radel , Vannucc i , ed a l t r i , spiegano le cause sop ranna tu ra l i c h e 
Dionisio darebbe a ques to in fo r tun io , colle rivoluzioni fisiche e coi fenomeni 
vulcanic i che in quel l ' e t à sconvolsero le regioni già occupa te dai Pelasgi , 
come ne dà t e s t i m o n i a n z a la s t e s sa osservazione dei luoghi di E t r u r i a , del 
Lazio, di Sabina, dell ' Umbria , del la Campania , che conservano ancora ev i -
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d e n t i le t r a c c i e d i i n c e n d i vu l can i c i (cf. P e t i t - R a d e l : E x a m e n de l a v e r a c i t é 

de D e n n y s c i t . V a n n u c c i o. c.). 
Q u a n t a f o n d a t e z z a a b b i a q u e s t a sp i egaz ione , a s sa i c o m o d a n o n è a d i re ; 

n e come l ' abb ia p o t u t a a c c e t t a r e il V a n n u c c i , s c r i t t o r e r e c e n t e , q u a n d o g i à 
t a n t i suss id i e t a n t i e l e m e n t i e rano a c q u i s i t i a l l a i n t e r p r e t a z i o n e s t o r i c a 
p iù r e m o t a , m e r c è gl i s t u d i e le r i c e r c h e geologiche e p a l e o n t o l o g i c h e . 

Cer to l ' a n a c r o n i s m o è o r a e v i d e n t e ; p e r c h è le e ruz ion i l az ia l i sono q u a -
t e r n a r i e ; e l ' a c c e n s i o n e de i v u l c a n i de l Lazio coinc ide col la e s t i nz ione del 
g r u p p o dei S a b a t i n i , c ioè col lo s p u n t a r e del per iodo p l ios tocen ico . 

E « l ' u o m o f u a b i t a t o r e del suo lo r o m a n o fin da l d e c l i n a r e del p l iocene , 
od a l m e n o fino d a l l ' a u r o r a de l p l i o s tocene . Abi tò d a p p r i m a i m o n t i , da cui 
f u t e s t i m o n i o de l le e r u z i o n i del Laz io , e de l l a i m p o n e n t e a l l uv ione q u a t e r -
n a r i a » (P. M a n t o v a n i : C o s t i t u z . geo log . del suolo r o m a n o V. i n : Monograf ia 
del la c i t t à d i Roma e de l l a c a m p a g n a r o m a n a , R o m a , 1881, voi. 1, e cf . 
m e d . a u t . : Desc r i z . geo log . de l l a c a m p a g n a r o m a n a , R o m a , 1815). 

Ora a n e s s u n o s a l t e r à in m e n t e che q u e s t ' u o m o archeolitico, e neolitico, 
fosse ro i Pe lasgi , i q u a l i cos ì , a l t e m p o di que i c a t a c l i s m i , a v r e b b e r o g i à 
dovu to ave re c o s t r u i t e t a n t e loro la r i s se in q u e s t e r eg ion i . 

Chi desider i o s s e r v a r e a colpo d ' o c c h i o l ' i n s i e m e de l le t r a s m i g r a z i o n i 
a t t r i b u i t e ai Pe lasg i , p o t r à r i c o r r e r e , pe r q u a n t o n o n t u t t o consona a l l a 
l e g g e n d a di Dionis io, a l l a t a v o l a : « Migrations des Pe'lasges d'après M. De 
Eauslab » a n n e s s a a l l ' o p e r a : Les migrations des peuples, etc., p a r Gli. E. J). 
De Uj/alvij de Mezo-Kovesd (Paris, 1813). 

2. Obbiezioni. 

La t eo r i a de l le c o s t r u z i o n i po l igona l i a t t r i b u i t e a i Pe lasg i , e c o n s e g u e n -
t e m e n t e de l la e t à c h e s i può a s s e g n a r e a t a l i c o s t r u z i o n i , e la t r a d i z i o n e 
del le i m m i g r a z i o n i p e l a s g i c h e , c o m e ebbero z e l a n t i e d o t t i s s i m i s o s t e n i t o r i , 
ebbero n o n m e n o d o t t i e t e n a c i oppos i to r i . 

Lo s t e s so V a n n u c c i , c h e ne è c o n v i n t o s e g u a c e , n o n a v e v a p o t u t o a s t e -
ne r s i dal dare q u e s t o g i u d i z i o su Dion i s io : « Pu re Dionis io di A l i ca rnas so , 
che aveva a v u t o ag io a f a r l u n g h e e a c c u r a t e r i c e r che , e a c o n s u l t a r e t u t t e 
le opere dei n o s t r i s c r i t t o r i p i ù a n t i c h i d i lui , n o n po t è p o r t a r e l u c e ne l l a 
o s c u r a m a t e r i a (delle o r i g i n i i t a l i che) , e t r a m a n d ò a noi le t e n e b r e c h e i m -
ped ivano a lui di s c o r g e r e il v e r o » (o. c.). 

Senza s o f f e r m a r m i a l S i k l e r , uno- dei p iù fe roc i a v v e r s a r i del la t e o r i a 
pe lasg ica , lo s to r i co p i ù a u t o r e v o l e c h e abb i a a t t a c c a t o di f avo loso l ' A l i c a r -
nasseo , è il s i g n o r Ed . G ibbon , il q u a l e s o s t e n n e , con S t r a b o n e , che l a t r a -
diz ione d i v u l g a t a da Dionis io , e l o g i a t o r e il più f a m o s o dei Pe l a sg i , t e n d e v a 
allo s c o p o p r e c o n c e t t o d i p r o v a r e l ' a f f in i t à f r a Greci e R o m a n i , e l ega re a i 
Greci le o r ig in i d i t u t t i i popol i del m o n d o p iù civil i . 

Nè m e n o a u t o r e v o l e , Car lo S i smond i t e n n e i Pe lasg i u n popolo i m m a g i -
na r io , ed il n o m e lo ro p a r v e g l i u n qua l i f i ca t ivo di t r oppo v a g a ed i n c e r t a 
app l icaz ione . 

M. G u a r n a c c i ci d i p i n g e c o n vivo co lo r i to la e s t e n s i o n e e l a i n t e n s i t à 

de l l a c iv i l t à e t r u s c a , ed e t n i s c a ci f a l ' I t a l i a p r i m a del la v e n u t a di E n e a . 
Non a m m e t t e q u i n d i l ' i n c i v i l i m e n t o pe lasg ico , n è i p r i m i i t a l i c i de r iva re da i 
Greci (Origini i t a l i c h e , e t c . Ro. , 1185, 1. II, c. I, a. III). 

M e d e s i m a m e n t e pa r l ando del le leggi , deg l i i s t i t u t i v e n u t i a i R o m a n i , u n 
a l t ro s c r i t t o r e r i c o n f e r m a « l ' a n t e r i o r i t à deg l i E t r u s c h i a i Greci n e l v ivere 
c iv i le », e f a c e n d o r i m a r c a r e « q u e l l a g r e c o m a n i a che a t t a c c ò t u t t i i L a t i n i 
ne l l ' agon i zza r e de l la r epubb l i ca » a v v e r t e : « n o n da i Greci ebbero i R o m a n i 
t a l i l egg i (XII tavole) , m a q u e s t e f u r o n o il m o n u m e n t o sacro del d i r i t t o n a -
t u r a l e dei c o s t u m i de l le a n t i c h e g e n t i i t a U a n e , de l l a c iv i l t à e t r u s c a ed 
i t a l i o t a . . , m e n t r e , a p o c h e m i g l i a d i s t a n t e da R o m a , v iveva d ' u n a v i t a che 
e r a t u t t a c iv i l t à p r o g r e d i t a , u n popolo e t r u s c o , u n popolo i t a l i co , l a cu i p r e -
f e r e n z a e s e n n o l eg i s l a t ivo e r a . . . e m i n e n t e . . . la cui c i v i l t à e r a p i ù fiorente 
d i q u e l l a o r g o g l i o s i s s i m a dei Greci », m e n t r e gl i E t r u s c h i , « padron i de l l ' I t a l i a , 
dei due m a r i a v a n t i l ' epoche r o m a n e » fiorivano q u a n d o in Grec ia l a c iv i l t à 
n o n e r a n a t a , c o m e ci d i m o s t r a n o i lo ro v e r g i n i m o n u m e n t i , i vas i di Ca -
n ino , ed i n u m e r o s i c imel i i c h e c o n t i n u a m e n t e t o r n a n o in l u c e ne l l E t r u r i a 
(G. A z z u r r i : Il vero p rop r i e t a r io dei m o n u m e n t i a n t i c h i , Ro., 1865). 

Il s ignor Salvo, ne l lo s c r i t t o g i à c i t a t o , cos ì r i f e r i s c e i g iudiz i de l 
G ibbon : « I n t a n t o c o n t i n u a ad essere Dionisio la g r a n d e s o r g e n t e a l la q u a l e 
a t t i n g o n o i p iù degl i s c r i t t o r i , s o r g e n t e per no i i m p u r i s s i m a , e così r i g u a r -
d a t a da a n t i c h i e m o d e r n i s to r ic i . Io n o n so come que l l e due m e n t i e l e t t e 
de l C a n t ù e del V a n n u c c i a b b i a n o p o t u t o f a r e i n t e r o t e so ro dei r accon t i d i 
que l lo s t o r i c o nove l l i e re . 

A propos i to di lu i così sc r ive il Gibbon ne l l e sue m i s c e l l a n e e : « T u t t e 
le f avo l e che Dionigi d 'A l i ca rnas so h a m e s s o f u o r i su l l e colonie pe l a sg i che , 
n o n se rvono che a m e t t e r e dubb i su di esse . R i g e t t i a m o r i s o l u t a m e n t e t u t t i 
i s i s t e m i , t u t t e le c o n g e t t u r e , t u t t e le m i n u z i e di u n o s to r i co che s f u g g e 
le d i f f ico l tà , e c h e d i s s i m u l a le con t r add i z ion i ne i secoli così r e m o t i dove 
noi poss i amo a p p e n a vedere l a l u c e ». Il d o t t i s s i m o Gibbon n o n c rede p i ù a 
n u l l a ; h a t u t t o per f a v o l a ; e m e t t e t r a le f avo le le m i g r a z i o n i degli E n o t r i , 
deg l i Arcad i , d i E v a n d r o F i l o c t e t o , di Epeo , di Diomede e di t a n t i a l t r i 
cavalieri erranti che si sono s t ab i l i t i in I t a l i a a v a n t i la p r i m a o l impiade . 
(Gibbon, Mich l l a n e o n s w o r k s , voi. 111). 

Giuseppe Micali , di a u t o r i t à n o n m e n o a p p r e z z a t a , ed il qua l e , se pu re 
conv iene che q u a l c h e f a t t o possa aver d a t o m o t i v o a l l a t r ad i z ione de l le 
i m m i g r a z i o n i d i q u e s t i d e t t i Pe lasg i in I t a l i a , c rede che n o n pos sano e s se r e 
s t a t e se n o n sco r re r i e a modo di v e n t u r i e r i e n o n d u r a t u r e , e s enza a l c u n a 
i n f l u e n z a di c iv i l t à , e s sendo que l l i d ip in t i b a r b a r i e s a n g u i n a r i , e s p r i m e l a 
m e d e s i m a op in ione su Dionis io : « Gran r e t t o r i c o , il qua l e , s c r ivendo pei 
Greci , e per m o s t r a r e che i Roman i , i l l u s t r i fino da l l a n a s c i t a , e r a n o p a r e n t i 
e quas i d ' u n o s t e s so s a n g u e , fondò n e l r a c c o n t o di F e r a c i d e la s o g n a t a 
ipo tes i che gli Abor igen i , oss ia i p r i sch i a b i t a t o r i del Laz io , fo s se ro E n o t r i , 
od Arcad i -Pe lasg i ; e di t a l f o r m a , d i m e n t i c o egl i s t e sso dei suoi propr i i n -
s e g n a m e n t i dei dover i del lo s to r i co , m i r a v a a t e s s e r e ne l p r i m o l ibro que l 
suo p e n s a t o s i s t e m a , c h e ad ogni modo doveva c o n g i u n g e r e i n s i eme le a n -
t i c h i t à i t a l i c h e con quel le di Grec ia (Micali, S to r i a deg l i a n t i c h i pop. i t a l . , 
Milano, 1836). 

A meg l io i n t ende re il p r e c o n c e t t o di Dionisio, ed a m a g g i o r p e r s u a s i o n e , 



- l e -

d e n t i le t r a c c i e d i i n c e n d i vu l can i c i (cf. P e t i t - R a d e l : E x a m e n de l a v e r a c i t é 

de D e n n y s c i t . V a n n u c c i o. c.). 
Q u a n t a f o n d a t e z z a a b b i a q u e s t a sp i egaz ione , a s sa i c o m o d a n o n è a d i re ; 

n e come l ' abb ia p o t u t a a c c e t t a r e il V a n n u c c i , s c r i t t o r e r e c e n t e , q u a n d o g i à 
t a n t i suss id i e t a n t i e l e m e n t i e rano a c q u i s i t i a l l a i n t e r p r e t a z i o n e s t o r i c a 
p iù r e m o t a , m e r c è gl i s t u d i e le r i c e r c h e geologiche e p a l e o n t o l o g i c h e . 

Cer to l ' a n a c r o n i s m o è o r a e v i d e n t e ; p e r c h è le e ruz ion i l az ia l i sono q u a -
t e r n a r i e ; e l ' a c c e n s i o n e de i v u l c a n i de l Lazio coinc ide col la e s t i nz ione del 
g r u p p o dei S a b a t i n i , c ioè col lo s p u n t a r e del per iodo p l ios tocen ico . 

E « l ' u o m o f u a b i t a t o r e del suo lo r o m a n o fin da l d e c l i n a r e del p l iocene , 
od a l m e n o fino d a l l ' a u r o r a de l p l i o s tocene . Abi tò d a p p r i m a i m o n t i , da cui 
f u t e s t i m o n i o de l le e r u z i o n i del Laz io , e de l l a i m p o n e n t e a l l uv ione q u a t e r -
n a r i a » (P. M a n t o v a n i : C o s t i t u z . geo log . del suolo r o m a n o V. i n : Monograf ia 
del la c i t t à d i Roma e de l l a c a m p a g n a r o m a n a , R o m a , 1881, voi . 1, e cf . 
m e d . a u t . : Desc r i z . geo log . de l l a c a m p a g n a r o m a n a , R o m a , 1875). 

Ora a n e s s u n o s a l t e r à in m e n t e che q u e s t ' u o m o archeolitico, e neolitico, 
fosse ro i Pe lasgi , i q u a l i cos ì , a l t e m p o di que i c a t a c l i s m i , a v r e b b e r o g i à 
dovu to ave re c o s t r u i t e t a n t e loro la r i s se in q u e s t e r eg ion i . 

Chi desider i o s s e r v a r e a colpo d ' o c c h i o l ' i n s i e m e de l le t r a s m i g r a z i o n i 
a t t r i b u i t e ai Pe lasg i , p o t r à r i c o r r e r e , pe r q u a n t o n o n t u t t o consona a l l a 
l e g g e n d a di Dionis io, a l l a t a v o l a : « Migrations des Pe'lasges d'après M. De 
Eauslab » a n n e s s a a l l ' o p e r a : Les migrations des peuples, eie., p a r Ch. E. J). 
De Uj/alvij de Mezo-Kovesd (Paris, 1873). 

2. Obbiezioni. 

La t eo r i a de l le c o s t r u z i o n i po l igona l i a t t r i b u i t e a i Pe lasg i , e c o n s e g u e n -
t e m e n t e de l la e t à c h e s i può a s s e g n a r e a t a l i c o s t r u z i o n i , e la t r a d i z i o n e 
del le i m m i g r a z i o n i p e l a s g i c h e , c o m e ebbero z e l a n t i e d o t t i s s i m i s o s t e n i t o r i , 
ebbero n o n m e n o d o t t i e t e n a c i oppos i to r i . 

Lo s t e s so V a n n u c c i , c h e ne è c o n v i n t o s e g u a c e , n o n a v e v a p o t u t o a s t e -
ne r s i dal dare q u e s t o g i u d i z i o su Dion i s io : « Pu re Dionis io di A l i ca rnas so , 
che aveva a v u t o ag io a f a r l u n g h e e a c c u r a t e r i c e r che , e a c o n s u l t a r e t u t t e 
le opere dei n o s t r i s c r i t t o r i p i ù a n t i c h i d i lui , n o n po t è p o r t a r e l u c e ne l l a 
o s c u r a m a t e r i a (delle o r i g i n i i t a l i che) , e t r a m a n d ò a noi le t e n e b r e c h e i m -
ped ivano a lui di s c o r g e r e il v e r o » (o. c.). 

Senza s o f f e r m a r m i a l S i k l e r , uno- dei p iù fe roc i a v v e r s a r i del la t e o r i a 
pe lasg ica , lo s to r i co p i ù a u t o r e v o l e c h e abb i a a t t a c c a t o di f avo loso l ' A l i c a r -
nasseo , è il s i g n o r Ed . G ibbon , il q u a l e s o s t e n n e , con S t r a b o n e , che l a t r a -
diz ione d i v u l g a t a da Dionis io , e l o g i a t o r e il più f a m o s o dei Pe l a sg i , t e n d e v a 
allo s c o p o p r e c o n c e t t o d i p r o v a r e l ' a f f in i t à f r a Greci e R o m a n i , e l ega re a i 
Greci le o r ig in i d i t u t t i i popol i del m o n d o p iù civil i . 

Nè m e n o a u t o r e v o l e , Car lo S i smond i t e n n e i Pe lasg i u n popolo i m m a g i -
na r io , ed il n o m e lo ro p a r v e g l i u n qua l i f i ca t ivo di t r oppo v a g a ed i n c e r t a 
app l icaz ione . 

M. G u a r n a c c i ci d i p i n g e c o n vivo co lo r i to la e s t e n s i o n e e l a i n t e n s i t à 

de l l a c iv i l t à e t r u s c a , ed e t n i s c a ci f a l ' I t a l i a p r i m a del la v e n u t a di E n e a . 
Non a m m e t t e q u i n d i l ' i n c i v i l i m e n t o pe lasg ico , n è i p r i m i i t a l i c i de r iva re da i 
Greci (Origini i t a l i c h e , e t c . Ro. , 1785, 1. II, c. I, a. III). 

M e d e s i m a m e n t e pa r l ando del le leggi , deg l i i s t i t u t i v e n u t i a i R o m a n i , u n 
a l t ro s c r i t t o r e r i c o n f e r m a « l ' a n t e r i o r i t à deg l i E t r u s c h i a i Greci n e l v ivere 
c iv i le », e f a c e n d o r i m a r c a r e « q u e l l a g r e c o m a n i a che a t t a c c ò t u t t i i L a t i n i 
ne l l ' agon i zza r e de l la r epubb l i ca » a v v e r t e : « n o n da i Greci ebbero i R o m a n i 
t a l i l egg i (XII tavole) , m a q u e s t e f u r o n o il m o n u m e n t o sacro del d i r i t t o n a -
t u r a l e dei c o s t u m i de l le a n t i c h e g e n t i i t a U a n e , de l l a c iv i l t à e t r u s c a ed 
i t a l i o t a . . , m e n t r e , a p o c h e m i g l i a d i s t a n t e da R o m a , v iveva d ' u n a v i t a che 
e r a t u t t a c iv i l t à p r o g r e d i t a , u n popolo e t r u s c o , u n popolo i t a l i co , l a cu i p r e -
f e r e n z a e s e n n o l eg i s l a t ivo e r a . . . e m i n e n t e . . . la cui c i v i l t à e r a p i ù fiorente 
d i q u e l l a o r g o g l i o s i s s i m a dei Greci », m e n t r e gl i E t r u s c h i , « padron i de l l ' I t a l i a , 
dei due m a r i a v a n t i l ' epoche r o m a n e » fiorivano q u a n d o in Grec ia l a c iv i l t à 
n o n e r a n a t a , c o m e ci d i m o s t r a n o i lo ro v e r g i n i m o n u m e n t i , i vas i di Ca -
n ino , ed i n u m e r o s i c imel i i c h e c o n t i n u a m e n t e t o r n a n o in l u c e ne l l E t r u r i a 
(G. A z z u r r i : Il vero p rop r i e t a r io dei m o n u m e n t i a n t i c h i , Ro., 1865). 

Il s ignor Salvo, ne l lo s c r i t t o g i à c i t a t o , cos ì r i f e r i s c e i g iudiz i de l 
G ibbon : « I n t a n t o c o n t i n u a ad essere Dionisio la g r a n d e s o r g e n t e a l la q u a l e 
a t t i n g o n o i p iù degl i s c r i t t o r i , s o r g e n t e per no i i m p u r i s s i m a , e così r i g u a r -
d a t a da a n t i c h i e m o d e r n i s to r ic i . Io n o n so come que l l e due m e n t i e l e t t e 
de l C a n t ù e del V a n n u c c i a b b i a n o p o t u t o f a r e i n t e r o t e so ro dei r accon t i d i 
que l lo s t o r i c o nove l l i e re . 

A propos i to di lu i così sc r ive il Gibbon ne l l e sue m i s c e l l a n e e : « T u t t e 
le f avo l e che Dionigi d 'A l i ca rnas so h a m e s s o f u o r i su l l e colonie pe l a sg i che , 
n o n se rvono che a m e t t e r e dubb i su di esse . R i g e t t i a m o r i s o l u t a m e n t e t u t t i 
i s i s t e m i , t u t t e le c o n g e t t u r e , t u t t e le m i n u z i e di u n o s to r i co che s f u g g e 
le d i f f ico l tà , e c h e d i s s i m u l a le con t r add i z ion i ne i secoli così r e m o t i dove 
noi poss i amo a p p e n a vedere l a l u c e ». Il d o t t i s s i m o Gibbon n o n c rede p i ù a 
n u l l a ; h a t u t t o per f a v o l a ; e m e t t e t r a le f avo le le m i g r a z i o n i degli E n o t r i , 
deg l i Arcad i , d i E v a n d r o F i l o c t e t o , di Epeo , di Diomede e di t a n t i a l t r i 
cavalieri erranti che si sono s t ab i l i t i in I t a l i a a v a n t i la p r i m a o l impiade . 
(Gibbon, Mich l l a n e o n s w o r k s , voi. 111). 

Giuseppe Micali , di a u t o r i t à n o n m e n o a p p r e z z a t a , ed il qua l e , se pu re 
conv iene che q u a l c h e f a t t o possa aver d a t o m o t i v o a l l a t r ad i z ione de l le 
i m m i g r a z i o n i d i q u e s t i d e t t i Pe lasg i in I t a l i a , c rede che n o n pos sano e s se r e 
s t a t e se n o n sco r re r i e a modo di v e n t u r i e r i e n o n d u r a t u r e , e s enza a l c u n a 
i n f l u e n z a di c iv i l t à , e s sendo que l l i d ip in t i b a r b a r i e s a n g u i n a r i , e s p r i m e l a 
m e d e s i m a op in ione su Dionis io : « Gran r e t t o r i c o , il qua l e , s c r ivendo pei 
Greci , e per m o s t r a r e che i Roman i , i l l u s t r i fino da l l a n a s c i t a , e r a n o p a r e n t i 
e quas i d ' u n o s t e s so s a n g u e , fondò n e l r a c c o n t o di F e r a c i d e la s o g n a t a 
ipo tes i che gli Abor igen i , oss ia i p r i sch i a b i t a t o r i del Laz io , fo s se ro E n o t r i , 
od Arcad i -Pe lasg i ; e di t a l f o r m a , d i m e n t i c o egl i s t e sso dei suoi propr i i n -
s e g n a m e n t i dei dover i del lo s to r i co , m i r a v a a t e s s e r e ne l p r i m o l ibro que l 
suo p e n s a t o s i s t e m a , c h e ad ogni modo doveva c o n g i u n g e r e i n s i eme le a n -
t i c h i t à i t a l i c h e con quel le di Grec ia (Micali, S to r i a deg l i a n t i c h i pop. i t a l . , 
Milano, 1836). 

A meg l io i n t ende re il p r e c o n c e t t o di Dionisio, ed a m a g g i o r p e r s u a s i o n e , 



parmi ut i le r ipor ta re come di lu i g iudica il F icker : « Dionigi d 'Al icarnasso, 
in Caria, visse al t empo di Giulio Cesare, venne a Roma dopo la b a t t a g l i a 
d'Azio, 31 ann i avan t i G. C., e vi raccolse, pel corso di 32 anni , i m a t e r i a l i 
del la sua s tor ia Dionigi de t tò q u e s t ' o p e r a per i s t ruz ione dei suoi c o m -
p a t r i o t t i ; egli in tendeva consolarl i del la dominazione s t r an ie ra , facendo loro 
r isplendere l ' eccel lenza del popolo romano, t a n t o più che , r imon tando a l l a 
sua origine, lo r appresen tava come rampol lo del la greca radice, e svolgendo 
la t e la delle sue i s t i tuz ioni , ecc. , gli e ra da to di d imos t ra r lo f o r m a t o a l l a 
scuola de' Greci Dionigi non è n e m m a n c o u n a gu ida s icura ed i m p a r -
ziale, commet t e spesso errori che possono der ivare dalle f on t i a cui a t t i n s e , 
e da l la c i rcos tanza di non essers i posto a s tud ia re la l i ngua l a t i n a che in 
R o m a ; e pa r t e dal la prevenzione nazionale di uno storico greco ». (F. F i cke r : 
Manuale del la Stor ia del la l e t t e r a t u r a class , a n t . - Trad. De Castro, Ve-
nezia , 1840). 

Anche W. Geli r iconosce che Diodoro r a r a m e n t e è co r re t to (cf. T h e topogra -
pliie of Rome, e tc . London, 1846), ed il prof . R ich t e r c o n f e r m a che n e s s u n a 
man ie ra di c r i t i ca può fondars i sulle t e s t imon ianze di s c r i t t o r i come Dionigi 
di Al icarnasso (A. I. 1884). 

Per q u a n t o anche Erodoto a m m e t t a l ' es i s tenza e tn ica d i s t i n t a di ques to 
popolo di Pelasgi, che descr ive dissodator i di t e r re , a n c h ' esso lo d ipinge 
rozzo, e t u t t ' a l t r o che a t t o a spargere in to rno al mondo il f a ro d 'una c iv i l tà 
t a n t o progredi ta . 

« Dai Pelasgi, che oggidì anco ra ab i t ano Crestone, al d isopra dei T i r -
r e n a , che già erano conf inant i coi Dori, e da quell i che fondarono Placia e 
Scilace sull ' E l lesponto , e gli a l t r i sobborghi che poscia m u t a r o n o nome , se 
e lec i to par lare per c o n g e t t u r a , si servi rono i Pelasgi di u n a l ingua b a r b a r a , 
che por tarono in ques t i paesi t r a s m i g r a n d o , e che imparò anche il popolo 
At t ico , pigliando il nome di E l leno , q u a n t u n q u e poi si appar tasse da l l a 
s t i r p e pelasgica, la quale nazione , come è mio avviso, per essere ba rbara , 

non prosperò g i ammai I Pelasgi fu rono poi espulsi dagl i Atenies i de l -
1 At t ica , s ia i ng iu s t amen te , per r ip ig l ia rs i le t e r r e alle fa lde d e l l ' I m e t t o che , 
loro concesse in compenso del le murag l i e che avevano inna lza te a t t o r n o 
1 Acropoli, avevano da squall ide r ido t t e a col t ivazione; sia g i u s t a m e n t e , pe rchè 
facevano violenza alle figliole ed ai figli degl i Atenies i , che andavano per 
acqua alla f o n t a n a di Enneac rono , e t e n t a v a n o di renders i padroni dello 
S ta to . Cosi cacc ia t i , r ipararono i Pelasgi ad a l t r e t e r r e ed al l ' isola di Lemno , 
e per vendicars i degli Atenies i , t e se ro a g g u a t o al le loro donne che acco r -
revano alle f e s t e di Diana in Braurone , e se ne por ta rono via mol t e , t e n e n -
dosele per concubine . Ma poiché i figli che ne vennero, erano fo rn i t i di 
migl iore gagl iardia , i figli del le mogl i l e g i t t i m e , invidiosi e t imorosi del l ' av-
veni re , uccisero i n a t i dalle a t en ies i e le mad r i loro. E cotale del i t to , come 
assai pr ima quello commesso da l le mogl i di Lemno che uccisero i loro m a -
n t i , perche , avendo t r a l a sc i a to di ce lebrare u n a f e s t a in onore di Venere, 
ques t a le rese poco grad i te a i m a r i t i per u n cer to odore ingra to che f a c e v a 
ad essi ribrezzo, fece da re per t u t t a Grecia il nome di lemnesi ai d e l i t t i 
p iù a t roci . E ques t i f a t t i , per cui segui rono cares t ie e s t e r i l i t à , fu rono 

origine per cui i Pelasgi p e r d e t t e r o in segu i to E f e s t i a e poi Mirina e t u t t a 
l ' isola di Lemno » (Erodo o. c.). 

Come si vede, è sempre la medes ima ca ta s t ro fe che f u appl ica ta a l la 
occupazione delle t e r r e i t a l iche . 

G. Rosa così ce rca di conci l ia re q u e s t a v icenda di lus t ro , di decadenza, 
di barbar ie e di c iv i l tà , che, a seconda degli au tor i che scr issero sui Pelasgi , 
rende oscura e cont raddi tor ia la loro t r ad iz ione : 

« Quindi, se a t t e n d i a m o a ciò che dagli sc r i t to r i g rec i si n a r r a degl i 
a n t i c h i Pelasgi , t rov iamo ques t i p iù i l lus t r i e col t i degl i E l l en i , se, a ciò 
che di loro v iene d e t t o in e t à p iù vicine, si palesano barbar i ; ed in ciò non 
v ' h a con t radd iz ione ; e lo s tesso l ume scorge a conoscere il sorgere ed il 
decadere delle var ie g e n t i commis t e ; essendo avvenuto dei Pelasgi, r i spe t to 
agli El leni , quel lo che degl i E t r u s c h i r i spe t to ai La t in i Quegli a n t i c h i 
Pelasgi , s t ab i l i t i a var ie r iprese nel l ' I ta l ia e nel Lazio, dappr ima qui fu rono 
po ten t i e dominarono sulle g e n t i d ' a l t r a s c h i a t t a ; m a poscia ques t e g e n t i 
reagi rono e fo rmarono , secondo Niebuhr, sot to la direzione degl i E t r u s c h i , 
quel la grande lega o confederaz ione e tn i s ca , che mise in fondo la po t enza 
degli I ta lo-Pelasgi , ai qua l i successe , in ques ta penisola, quello che era loro 
successo nel la penisola greca , cioè che i loro p r imi t iv i all ievi d iventarono i 
loro padroni ; e quindi i Pelasgi in I t a l i a en t r a rono a fo rmare un e l emen to 
dei popoli La t in i , Sabini ed E t r u s c h i Al modo poi che gli Umbri in I t a l i a 
non più r isorsero ed a poco a poco scomparvero, così accadde dei Pe lasg i 
ne l l a Grecia e nel l ' I ta l ia , che p r ima più civili degli El leni e degl i I t a l i o t i , 
qu indi per ozio di pace e per i m m u t a b i l i t à di i s t i tuz ioni e di sacerdozi r i -
m a s t i i ne r t i , si lasc iarono p r ima superare colla forza m a t e r i a l e , poscia anche 
colla mora le , dai loro vic ini ed anco dai loro sogge t t i , coi qual i poscia si 
t r a s f o r m a r o n o ». (G. Rosa, o. c.). 

Prendendo a considerare se so t to il nome di Pelasgi si adombrasse u n a 
signif icazione gener ica , da poters i a t t r i bu i r e ben iss imo a c i a scheduna t e r r a , 
a l la Grecia come al l ' I ta l ia , osservo che lo s tesso G. Rosa, con t u t t o c h e 
seguace della t rad iz ione di Diodoro, s embra avvic inars i a ques to conce t to , 
dicendo egli a l t rove : « Ciampi opinò essers i così denomina t e t u t t e le g e n t i 
s t r an i e r e di eguale or igine , c ap i t a t e nel la Grecia da varie pa r t i Da ciò 
che si disse appare ev iden te che Pelasgi e ra u n a denominaz ione gener ica 
come quel la di Aborigeni in I t a l i a ». (G. Rosa, o. c.). 

Ch. S t eu r a f fe rma ques to conce t to dopo aver d ich ia ra to la sua poca fede 
in Dionisio: « Quoi qu ' i l soit en fa i t , on a conservé ce n o m pour dés igner 
des t r a v a u x de cons t ruc t i on où, à d é f a u t d ' a r t , il règne une solidité r e m a r -
cable , sans qu'on pense pour cela les a t t r i b u e r a u x peuples pélasgiques, 
p lu tô t qu 'à t ou te a u t r e na t ion anc ienne ». (Ch. S teur , e thnograph ie des 
peuples de l 'Europe avan t Jésus Chris t . — Bruxelles , 1812). 

Si t e n t ò appun to di r icavar qua lche luce dalla s ignif icazione l e t t e r a l e 
del nome Pelasgi nel le var ie l ingue ceppi o nei d i a l e t t i de r iva t i , e chi lo 
volle venir da pelagos, mare , a r r iva t i dal mare , « nome que p lus ta rd on a a p -
pliqué à tous les peuples é t r a n g e r s qui par mèr passèren t d 'une par t i e de la 
t e r r e f e r m e à l ' au t r e (Steur, o. c.) » ; o da pela, p i e t ra , per la q u a l i t à t i p i c a 
delle costruzioni a t t r i b u i t e a t a l popolo ; o da pelargos, c icogna, pel t r a s m i -
g ra re come le c icogne, ravvisa to anche nel la radice pel, che in sansc r i to 
dà l ' idea del mov imen to , onde pelasgo s ignif icherebbe e r r an t e ; o dal biblico 
phaleg s ignif icante dispersione; o da pel-argos, oscuro ; o da pelios, vecchio. 



Brochaus r i f e r i sce che, secondo u n a leggenda , in Arcadia sarebbe n a t o 
l 'eroe Pelasgo, capos t ip i te del la g e n t e di t a l nome. Il qual n o m e l a r g a m e n t e 
diffuso ha sugger i to a mol t i do t t i , che esso non si debba prendere in senso 
etnografico, cioè come di u n popolo d i s t in to , m a in senso cronologico, cioè 
dei più an t ich i Greci. I n f a t t i l 'A. non s ta per l 'or igine s emi t i ca dei Pelasgi , 
m a opina che essi non s iano che u n a a n t i c a s t i rpe greca , che dalle sedi 
or iginar ie dell 'Asia, p r ecede t t e le a l t r e gen t i ne l l ' occupaz ione d e l l ' E l i a d e 
(Conversat ions lex icon, Leipzig, 1865-'72). 

I n f a t t i il poeta Asios di Samo, del la 2a m e t à d e l l ' v m secolo, dice che 
la n e r a t e r r a generò sui m o n t i e l eva t i , Pelasgo pari agl i Dei, aff inchè fosse 
la s t i rpe dei mor t a l i (V. Pausan ia , o. c., L. 8, c. 1). 

•Anche nel le poesie che vanno so t to il nome di Esiodo, si dice Pelasgo 
figlio del la te r ra . I Pelasgi n a t i da l la t e r r a , f u r o n o u n ' i d e a comune f r a i 
Greci. Eschi lo fa dire al Re di Argo : Io sono Pelasgos figlio de l l ' an t ica t e r r a 
(cf. Max D u n c k e r ; Gesch ich te des A l t e r t h u m s , Berl in , 1856, Voi. 3). 

G. F. Her t zbe rg è dubbioso se i Greci v e n u t i da l l 'Or iente (Pelasgi) t r o -
vassero nelle nuove t e r r e a l t r i a b i t a t o r i e ve li scacciassero , o ve li sog -
giogassero . 

È cer to che nei t e m p i a n t i c h i viveva in Grecia e nel le isole p iù vicine, 
spec ia lmente in E u b e a e nel le odierne Jonie , u n a popolazione divisa in t r i b ù , 
che dicevasi dei Greci pr imit iv i , e che nei tempi storici fu chiamata Pelasgi. 

Ma è dubbio se u n t a l nome essi si fossero dato a sè s tess i ; e cosi se 
sia un nome di una pa r t e , che poscia si d i f fuse al le a l t r e t r i b ù , oppure se 
sia u n nome generico. Secondo l'A. Pelasgi non significa a l t ro che gli antichi. 
Egl i s t à per l 'opinione che non vi sia u n a vera dif ferenza cronologica. 

È sconosc iu ta la d u r a t a del periodo pelasgico degli a n t i c h i Greci, e nè 
si sa come da quel popolo sia s egu i t a la caval leresca naz ione degl i Ache i . 
Forse ne ebbe causa la inf luenza dei Fen ic i , laonde sv i luppatos i il popolo 
grego-pelasgo, si fece guer r i e ro e fonda to re del la larisse sul le a l tu re , come 
l 'acropoli di Tir iulo. 

Ma le a l t re cos t ruz ioni di Alicene, l 'A. crede della poster iore epoca eroica 
od acaica, come del res to r i levasi a n c h e nel la Encyclop. Britan. (Voi. XVII? 
London. 1881), dove la po r t a dei Leoni di Micene è r iconosc iu ta opera degl i 
Achei, m e n t r e l 'essers i t r o v a t a r e c e n t e m e n t e u n a eguale por ta , collo s tesso 
t ipo dei due leoni e la colonna ne l mezzo , ne l l ' i ngresso di u n sepolcro co -
lossale scava to nel la rocc ia presso l ' ango lo S. 0 . del la valle del S a n g a r i u s 
n e l l ' a n t i c a Fr ig ia , comproverebbe il f a t t o che la s t i rpe dei Pelopidi che 
dominarono l 'Argolide, è o r iunda del la F r ig ia . 

(Dr. G. F . H e r t z b e r g ; Gesch ich te v o n E l i a s und Rom, n e l l a : Algemeine 
Gesch ich te , Berl in , Grote , 1879, Voi. 1). 

Brochaus (o. c.) s t a per u n ' a n t i c h i s s i m a immigraz ione di s t i rp i g reche 
in I ta l ia , e per una poster iore , le qua l i cos t i tu i rono così la m a s s a degl i 
I ta l ic i da poters i considerare in due g r u p p i : l 'occidenta le o la t ino , e l 'o r ien-
ta le od umbro-sabe l l i co ; per cos tumi da paragonars i f r a loro a l la s t r e g u a 
della d i f ferenza f r a le s t i rp i joniclie e que l l e dor iche nei Greci 

Come ognun vede, q u a n t o più ci si a d d e n t r a ne l l ' esame di ciò che si è 
sc r i t to su t a l e m a t e r i a , e sarebbe e s a m e in t e rminab i l e , e m e n o forse si 
snebbia il ve lame che c i rconda le or ig in i delle cos t ruz ioni che abbiamo i m -

preso ad e samina re , ed i fabbr ica tor i di esse. Onde s iamo sempre indot t i a 
conc ludere col Micali che : « È così lieve la c e r t e zza ¡s tor ica , o p iu t tòs to il 
credibile, in ciò che f u de t to conce rnen te ai Pelasgi , che si r i sch ia mol to 
con s i f fa t t i ma te r i a l i d 'edificare sul la sabbia. Ino l t re chi non sa q u a n t o siasi 
a b u s a t o fin'ora senza discrezione del nome di ques to d i spu tab i le popolo, sia 
per i sp iegare con f an t a s i e quel che m a n c a alle s tor ie , s ia per accomodarvi 
a t a l e n t o di s c r i t t o r i ogni qua lunque supposto delle comun ica t e do t t r i ne 
pelasgiche ? » (Micali, o. c., T. 1). 

T u t t a v i a pa rmi emergere logico sopra ogni a l t ro il conce t to , che a p -
p u n t o Pelasgi, come signif icazione di antichi debba in tenders i , da polaios, 
ant ico , e che t a l e denominaz ione t r a s p o r t a t a in I t a l i a dagl i s c r i t t o r i che 
t u t t o vollero p la smare su l l ' i nc iv i l imen to greco , si s ia app l ica ta come s i -
nonimo di Aborigeni, e così a n c h e f r a noi s iensi c h i a m a t i gli I ta l i a n t i -
chiss imi , che come t u t t i gli a l t r i pr imi ab i t a to r i del la Grecia e del l 'Asia 
Minore, e de l la t e r r a occupa ta , der ivarono ed i r radiarono con l inee d iver -
gen t i quas i s inc rone , dal g e n e r a l m e n t e a c c e t t a t o c o m u n e cen t ro as ia t ico di 
dispersione. Del res to « il velo che r icopre il nome di ques t a gen te , non è, 
e forse non po t rà essere , squarc ia to , dubi tandos i se v e r a m e n t e fossero u n 
popolo speciale , o p iu t tos to , come sembra più probabile , l ' appel la t ivo degl i 
a n t i c h i s s i m i popoli immig ra t i in Grecia ed in I ta l i a I l f a t t o ( la t r a d i -
zione pelasgica in I ta l ia) non solo è oscuro, m a inveros imi le Sembra 

dunque più probabile che Pelasgi, significasse uomini antichi, cioè i vecchi 
ab i t a to r i del paese ». (Dotto d e ' D a u l i : L ' I t a l i a dai pr imordi a l l ' è r a an t i ca , 
For l ì , 1879, T. 1°). 

Imperc iocché a n c h e gli Aborigeni d ' I ta l ia si dicono da poet i e da s c r i t -
tor i delle e t à pr ime, na t i dal la t e r ra e dalle querc ie : « Gensque v i r u m t r u n c i s 
e t duro robare n a t a » (Virg. Aeneid.); « Multimi a u c t o r i t a t i s a f fe r t v e t u s t a s , 
u t iis qui terram dicuntur nati » (Quintiliano). 

Ed il nome di Aborigeni « r imase il p iù gener ico degli ab i t a to r i del t e r -
r i to r io ove poi sorse Roma, e nel la l ingua r o m a n a quel nome non significò 
a l t ro che i popoli i qua l i sin dal l 'or igine ^ab origine) ab i ta rono quei luoghi . 
Ne sono u n a prova i s e g u e n t i vers i di Virgil io : 

Quin et iam veterum effigies ex ordine nvorum 
Antiqua e cedro, I talusque paterque Sabinus 
Vitisator. curvam servans sub imagine falcem, 
Saturnusque senex, Janique bifrontis imago, 
Vestibulo adstabant , aliique ah origini reges. 

(Aeneid.) » (Vannucci , o. c., T. 1°). 
Il m i t o s tesso dei ciclopi, e la denominaz ione di ciclopiche da to al le 

colossali cos t ruzioni poligonali a secco, sono u n a con fe rma di ta le conce t to , 
poiché i Ciclopi, per quas i genera le consenso degli sc r i t to r i , si vogliono 
propr i del la Sicilia, ed in Sicilia es is tono grandiosi avanzi di ques t e cos t ru -
zioni a t t r i b u i t e ai Fenici r i t enu t i i ta l ici anch ' e s s i di fondo, ed in Sicilia è 
escluso a l cun appiglio a t radiz ione pelasgica , essendo i prischi Siculi d ip in t i 
nemic i inconci l iabi l i dei Pelasgi che li avrebbero cacc ia t i dal le t e r r e degli 
Aborigeni , m a non mai dal la Tr inacr ia . (V. innanz i c i taz . m u r a di Oefa lù ; 
e m u r a di Er ice in « Notiz. scavi » c. a. 1883 e Tav. I, II e III). 

Così la t radizione di Saturno, e la denominaz ione di s a tu rn i e da to al le 



nos t re cost ruzioni po l igona l i ; t u t t o concorre in sos t egno de l l ' i nd igena to 
loro i tal ico. 
. Imperc iocché Sa tu rno , il cui velo mitologico si volle a n c h e r i t ene re 

accenni ad un a l t ro capo, vero uomo, di ta l nome, venu to in I t a l i a sub i to 
dopo Giano ; f u d iv in i tà non esot ica , come alcuni mi to logic i r i t enne ro , f a -
cendola u n a s t e s sa cosa che il Kronos dei Greci, che è u n n u m e a f f a t t o s i -
d e r e o ; m a bens ì è specia le de l l ' I t a l i a e degli Aborigeni, e coeva delle p r i m e 
e t à , quando gli occupator i del suolo e rano ancora in uno s t a to di p r imi t iva 
se lva t ichezza (« ag re s t e , s ine leg ibus , s ine imperio, l i b e r u m a t q u e s o l u t u m » 
Salust io , Catil.), ed i qua l i a p p u n t o S a t u r n o dirozzò, ab i tuandol i a l l ' agr ico l -
t u r a , ed al f r e n o di leggi . 

E le pr ische memor ie i t a l iche sono piene della t radiz ione di Sa turno , il 
quale venne d i r e t t a m e n t e dal cielo a r ipararsi nel Lazio 'da Intere, n a s c o n -
dersi), e l ' I t a l ia fu d e t t a Saturnia, Tellus, e Saturnini si ch iamarono m o l t i 
luoghi , Sa tu rn i a la rocca dove poi sorse il Campidoglio, o megl io il Gianicolo, 
Sa turn io e Sa tu rn ia in E t r u r i a u n m o n t e ed una c i t t à (cf. Cicerone : De n a t u r a 
deorum, Diodoro, lo s tesso Dionisio, Varrone, le l ing. la t . , Virgilio, Silio 
I ta l ico, Macrobio, Gius t ino ; G. Rosa, o. c.). 

Pongasi infine a t t enz ione a q u e s t o dato di f a t t o , che, m e n t r e in I ta l i a 
le r icerche dei do t t i n o m i n a t i fin dapprincipio di ques to sc r i t to , misero in 
chiaro l ' es i s tenza di oltre 400 m o n u m e n t i di opera pol igona, pochiss imi sono 
in conf ron to quelli di Grecia, onde m a l saprebbe convenirs i che di Grecia 
ne fossero v e n u t i gli ar tef ici od i m a e s t r i all 'Italia. 

Uno sc r i t t o re che r e c e n t e m e n t e sos t enne con copia grande di a r g o m e n t i 
ed acu t ezza di deduzioni ques ta r e s t i t uz ione locale, ed il n a t u r a l e svolg i -
m e n t o dai t empi più ve tus t i , di u n a indipendente c iv i l tà i ta l ica , p iù o meno 
s incrona e para le l la a c ivi l tà di a l t r i popoli fa t t is i da l l 'o r ig ine indigeni di 
a l t re t e r r e ; è il s ignor .Rosar io Salvo di Pietraganzili ne l l ' ope ra che ho g i à 
a v u t a oppor tun i t à di c i t a re . 

La sua s in tes i è convincente , ed a corollario del fin qui d e t t o sul la 
t radiz ione pelasgica, credo non i noppo r tuno r i assumer la : 

In I ta l ia , come fuor i , qua lunque popolo, si ch iami esso Pelasgo, o T i r -
reno , od Umbro, od Osco, o Ligure , o Sicano, o Siculo; sia esso s tesso or i -
ginar io , o succedu to , o impostosi , o commistos i a p r imis s ime gen t i ind igene , 
f u troglodita. Progredendo passò a l la cost ruzione a l l ' aper to , la quale dappr ima 
monolite, con u l te r io re progresso d i v e n n e epsimonolite. 

A ques to r iguardo osservo come rea lmente una s t r ao rd ina r i a omotecn ia 
( fa t ta la ragione cronologica), passi t r a le nostre cos t ruz ion i poligone che 
appel lansi ciclopiche o pelasgiche, b e n e spesso non m e n o mega l i t i che , e le 
cost ruzioni che p ropr iamente sono d e t t e megalitiche {monolite o polilite) : 
dolmens ( tavole di p ie t ra ) , cromleclis, peul-mens (p ie t re lunghe) , menhirs, 
strade coperte o gallerie, tumuli, ecc. ; ed i tut tora mis te r ios i nuraghi o tombe 
dei giganti di Sardegna (cf. Boi. I s t . 1832-1833-1840-1841-186? ; Pe t i t -Rade l : 
Notice sur les Nuraghes de la S a r d e g n e conside'rées dans leur rappor t s , e tc . , 
Par is , 1826; De La Marmora e S p a n o : Itinerario de l l ' i so l a di Sardegna , 
Cagliari , 1838; Bresc ian i : Cos tumi de l l ' i so l a di Sardegna, G. D. Fe r r a r i e 
I.. Polet t i in « Disser taz . del la P o n t . Accad. d 'Arch. T. Vi l i , XIII, XV, 
Ro., 1850, f g ; S m i t h : A d ic t ionary o f grech and roman geography, London, 

1873, ecc.), t rovano r i scont ro nei talayoti delle isole Baleari , nei caslellieri 
o starigrad (vecchi castelli) d e l l ' I s t r i a ; e nel le nos t re cost ruzioni pol igone 
« dont (dirò con Zimmermann) la m o n s t r u e u s e g randeur ne f rappe pas 
m o i n s d ' é t o n n e m e n t ». 

Anche del le mega l i t i che , come delle poligonie, le moderne invest igazioni 
r i s con t ra rono segnacol i e campi s t e rmina t i in ogni regione della t e r r a ; dagl i 
stoneheuge (siepi di pietre) dell ' Ingh i l t e r ra , della Scandinavia , ai do lmen e 
c romlechs t e s t e segna la t i a l le fa lde del m o n t e Morto sopra l 'ospizio del 
Gran S. Bernardo, ai Kroni del la Sicilia, ai mega l i t i del ve r san te med i t e r r aneo 
a f r i c a n o ; da l l ' e s t r emo Oriente al le regioni d 'ol t re At lan t i co (cf. L ' homme , 
or igine e t son déve loppement de l ' é t a t sauvage à l ' é t a t de civi l isat ion, par 
W . F . A. Z i m m e r m a n n , Bruxe l les , 1864; Les p remie r s h o m m e s e t les t e m p s 
prél i is tor iques , pa r De Nadaillac, Paris, 1881; F e r g u s s o n : Les m o n u m e n t s 
mégal i t iques , t rad . par Hamard , Paris, etc.). 

Non può a m e n o di non colpire ques ta i den t i t à di c a r a t t e r i t ipici , per 
cui possonsi dallo s tudio delle cost ruzioni pr imieve s tabi l i re impor t an t i s s im i 
r a f f ron t i t ecn ic i f r a le opere mega l i t i che e le poligonie e quelle i n f i n i t amen te 
g igan te sche delle p i ramidi (cf. Encyclop. Bri tan, ci t . voc. A r c h i t e c t u r e ) ; 
ques t a un ive r sa l i t à di d i s t r ibuz ione d ' e n t r a m b e ; laonde ad e n t r a m b e può 
es tenders i quel che pensava il G u a t t a n i della man ie ra po l igonia : « Sempre 
una t a l m a n i e r a dove t t e essere la pr ima e la più n a t u r a l e come sugger i t a 
da l bisogno, ed i n s e g n a t a da l l ' oppor tun i tà del ma te r i a l e a tutti i popoli del 
mondo (o. c. t . 2). 

Ma t o r n a n d o al la s in tes i de l signor Salvo, come i m o n u m e n t i mega l i t i c i 
sono spars i per t u t t o il mondo, così le murag l i e epimonol i te t rovans i in ogni 
pa r t e della t e r r a . L'A. crede quel le d ' I ta l ia an t i ch i s s ime , più che al t rove e 
quivi n a t e senza s t r an ie ro concorso. Si giova degli s tud i di F . D. Cavallar i , 
il profondo conosci tore ed i l l u s t r a to re dei m o n u m e n t i di S i racusa , sugl i 
avanzi e s i s t en t i a Cefa lù , in E r i ce , a Seges ta , a Collesano, sul le Madonie, 
in Cas t romuro , ecc. Cita il colossale castello ciclopico ed i Scsi di capo 
F r a m m dell ' isola di Pante l la r ia , forse le p iù v e t u s t e di t a l i m u r a in Europa , 
p iù ancora degli s tess i n u r a g h i ; pe rchè f o r m a t e col solo mag i s t e ro del la 
collocazione, m e n t r e le a l t re di Grecia e d ' I t a l i a e di Sicil ia s tessa , come 
quel le di Er ice , po r t ano le impron te del lavoro ar t i f ic ia le dello scalpel l ino. 

Crede che ta l i opere colossali fossero proprie dei popoli an t ich i ss imi che 
ab i t a rono il suolo d ' I t a l i a , pe rchè la maggior pa r t e dei 400 e p i ù avanzi di 
ta l i m o n u m e n t i si r invengono nel le sedi dei Siculi o Sicani nemic i dei Pe -
l a s g i ; e dei Sicani , r i t e n u t i a u t o c t o n i da m o l t i s tor ic i , sono g iud ica te le 
ve tus t i s s ime della Pante l la r ia , an te r io r i a l la v e n u t a dei Pelasgi , se pure 
vennero e f u r o n o appor ta to r i di civi l tà . 

Ammessa l ' un ic i tà del l 'or igine as ia t ica di t u t t i i popoli del mondo, le loro 
migraz ioni avvennero ne l p r i m o stadio, quello delle cost ruzioni t roglodi te . 
che dovunque r i s c o n t r a n s i ; e l ' a r t e progredi ta del la cos t ruz ione ciclopea non 
è u n modo speciale di fabbr icaz ione , impor t a to di u n solo popolo, m a u n ' a r t e 
in s i t a a t u t t i i popoli pr imi t iv i , su per g iù con temporanea o quasi , e sv i -
luppatas i in t u t t o i l mondo, senza che l 'uno si f acesse m a e s t r o , o venisse a 
sovrapporsi a l l ' a l t ro ; ed aven te c a r a t t e r i eguali , pe rchè egual i e rano i b i sogn i . 

L'A. non divide l 'opinione del Vannucci e del Cantai. il quale u l t i m o 



nel la sua Stor ia Univ. a m m e t t e le var ie immigraz ion i dei Pelasgi, e del 
N iebuhr clie si dicessero pure T i r ren i , ed avessero occupa to q u a n t o paese 
è dal l 'Arno al Bosforo, circa 1900 ann i a . C. 

Combat te , sul la scor ta di Tucidide e di Erodoto , il conce t to che i Pelasgi 
s iano s t a t i gli educatori dei rozzi nati (Latini) come il C a n t ù li c h i a m a ; e 
r ipo r t a f r a a l t r e , le opinioni del Lascher , e di Raou l -Roche t t e , che , pu r 
a m m e t t e n d o lo s t ab i l imen to dei Pelasgi in I ta l ia , li d imos t rò m a n t e n u t i s i 
in u n a eterna infanzia. Se invasioni di greco-pelasgi ci fu rono , fu rono ben 
meno numerose , e cagionate p iù dal la s te r i l i t à del la Grecia e dal la f e r a c i t à 
del l ' I ta l ia (cf. El iano in Varrone, Strabone), dove non potevano por ta re i s t i -
t u t i civili , a popoli i ta l ic i di loro assai più incivi l i t i . 

Dimos t ra la incongruenza della t radizione di Dionisio, s ia in r iguardo 
alle cause che avrebbero spint i i Pelasgi a ven i re in I t a l i a , s ia in r iguardo 
a quel le che avrebbero d i s t r u t t a la loro potenza . 

Sul la t e s t imon ianza di Esiehio, Appollonio, Grozio, Gru t t e ro , e confo rme 
le conclusioni di Gio. S te fano Grana ra (Del l ' ant ichi tà ed or ig ine di Roma), 
non r i t i ene neppure originario greco il nome di pelasgo, m a assa i più an t ico , 
cioè de r iva to dal biblico phaleg o paleg s igni f icante divis ione (come già ve -
demmo), ed il nome di Pelasgi sarebbe appropr ia to non ad u n popolo solo, 
m a bene appl icato a t u t t e quel le gen t i che si dividevano dal comune c e n t r o 
as ia t ico . 

Ques te genti della divisione ab i ta rono quindi per p r ime la t e r r a , e s t a m -
parono nel le g ro t t e le pr ime orme del lavoro per l ' ab i taz ione , pel sepolcro, ecc. , 
dippoi eressero le m u r a di grossi mass i a secco ; orme comuni a t u t t o il 
mondo, pe rchè ogni regione fu popolata dalle g e n t i della divisione che co -
s t i t u i v a n o i popoli Aborigeni, che è q u a n t o dire Pelasgi. 

Conclude l'A. dicendo che vi f u un pr incipio c o m u n e a t u t t i , a cui si 
l egano t u t t i i popoli del mondo. Vi si l egano gl i Abor igeni d ' I t a l i a , come 
t u t t i gli a l t r i Aborigeni . 

Non mancarono sc r i t to r i che sor re t t i a non meno raz ional i deduzioni , 
non solo r ivendicarono a l l ' I t a l i a u n a sua propr ia c iv i l tà , m a d imos t r a rono 
essere s t a t a ques t a r emot i s s ima c iv i l tà i ta l ica , f a r o i r r ad i an t e su t u t t e le 
l 'egioni finitime. 

A proposi to di una t a l e r ivendicazione vale p r e m e t t e r e ad ogni buon 
fine, colle parole del c i t a to G. Azzurr i , la rep l ica ad u n a f u t i l e obbiezione 
che si è f a t t a e può r ipe ters i : « Sia pace al cenere di que l g rande s tor ico i t a -
l iano che non volle credere l ' a r t e pei ' fezionata essere o r i g i n a t a da noi ed 
a n d a t a poi in Grec ia ; egli diceva che ciò e r a una di que l le p re t ens ion i , 
di quelle adulazioni o g lor iuzze re t rospe t t ive di che si t r a s t u l l a n o e conso-
lano le nazioni non meno che le f amig l i e decadu te ». I l f a t t o però del la 
decadenza di una f amig l i a non ha da to m a i il d i r i t t o ad u n ' a l t r a di u s u r -
parsi i suoi t i to l i or ig inar i i comechè perdu t i « Se l 'E t ru r i a , l ' I t a l i a 
an t eces se ro l a Grecia col progresso de l l a c iv i l t à , non è ce r to oggi u n a p r e -
t ens ione od una g lor iuzza r e t ro spe t t i va il v a n t a r c e n e , m a è u n f a t t o , u n a 
v e r i t à ed u n a g lor ia p r imi t iva (Azzurri o. c.) ». 

E volendo c i t a rne qua lche d imos t raz ione f r a le p iù ovvie, lo s t e s so 
Di misio confessa che ai suoi giorni non eranvi più in Grecia edifici fabbri-
cali alla foggia italica; e Pausan ia r i fer isce che i due pelasgi c h i a m a t i Agrola 

ed Iperbio, i quali circondarono di mura Vacropoli di Atene, erano di origine 
Siciliani, e quindi Italici. 

Cosi Angelo Mazzoldi scr i sse : Delle origini italiche e della diffusione 
dell'incivilimento italiano (Mil., 1846), ed in tese con va l id i t à di a r g o m e n t i ' 
provare che le a n t i c h e t radiz ioni indicano essere gli I tal ici au toc ton i , ed 
avere avu to imper io m a r i t t i m o , ed a n t i c a c iv i l tà , che rende improbabi l i le 
in t roduzioni e s te rne , e ci fa s t r a d a a credere siasi p ropaga ta a t u t t e le a l t r e 
nazioni pos te sul Medi te r raneo . 

T i t an i , Uranidi , Oceanidi , At lan t id i , Pelasghi , essere denominaz ion i i n -
d ican t i i T i r ren i d ' I t a l i a ; e Pelasgo da n i en te a l t ro essere der ivato , che da 
pelago, nome d a t o al m a r e d ' I ta l ia , e pelasgo s inonimo di marino, ind icare 
fuo r i d ' I ta l ia un popolo fo ras t i e ro a l t rove anda to per mare . 

Questo popolo essere l ' I t a l i co , e la sua civi l tà essere passa ta ne l l a 
Grecia , ne l l 'As ia Minore, ne l l a Fenic ia , nel l 'Assir ia , ne l la Pers ia , in E g i t t o 
e sulle cos te d 'Afr ica . « Senza dire che i Pelasgi cileni sono a n c h ' e s s i di 
ceppo e t ru sco , come prova in p iù luoghi ch i a r i s s imamen te il G u a r n a c c i . . . » 
(L. Pole t t i , An. I s t . , 1835). 

Lo s tesso Gerha rd p rec i t a to mol te volte , come il Niebuhr (o. c. ), ne l 
m e n t r e i n t r i n s e c a m e n t e non f a i Pelasgi d ' I t a l i a venu t i di Grecia, accenna 
a l l ' i nve r sa migraz ione , e si l imi ta a credere ad un ' a f f in i t à or ig inar ia degli 
a b i t a n t i p r imi t iv i d ' I t a l i a e di Grecia. Perc iocché è menz iona to il g ran f a b -
br ica to so t to l ' ac ropol i di A tene f a t t o da u n popolo c h i a m a t o Pelasgi o 
Tirreni, da Cal l imaco, v e n u t o p robab i lmen te dal l 'Epiro, e r i fe r i sce che esso 
popolo fu a n c h e d e t t o Tirreni o Siculi da quei Pelasgi assai l on t an i , che po-
polarono le spiaggie denomina t e poscia da essi s tess i Tirreniche. 

È noto che il nome di T i r ren i anche da an t i ch i au to r i viene dedot to 
dalle loro colossali f abbr i che , m e n t r e Tyrsenos credesi der iva to da tyrsis, o 
tyrseis, cioè to r re ; che a l t r i lo volle de r iva to da tursiones, u n a specie di 
delfini, e ciò avrebbe analogia colla loro specia le abi l i tà sul m a r e (cf. Bian-
chini , Stor. Un. , Venezia , 1835, Voi. 3). 

Ma ques te deduzioni e t imologiche si s t i r ano anche da ogni verso, e 
G. B. Secchi i l l u s t r ando lo specchio e t ru sco r a p p r e s e n t a n t e la nekyia di 
Ulisse, sul quale è anche la figura di Mercurio, dice : « egli è u n a solenne 
t e s t i m o n i a n z a d ' E r o s t r a t o , che il n u m e a r c h e g e t e dei Pe lasgi -Ti r reni , e ra 
Ermes, ed io p r o m e t t o provare che non dal le torri, nè dal la c i t t à di Tirra 
(Miiller), m a che dal nos t ro Mercurio (etrusco), ebbero i Pelasgi il nome di 
Tyrsanoi, c amb ia to poi in Tyrsenoi e Tirrenoi g i u s t a le regole consue te dei 
grec i d i a l e t t i (An. I s t . , 1836) ». 

Il N iebuhr i n s e g n a che Siculi, nome e t imolog icamen te eguale a que l lo 
di Itali, espr ime gli ab i t an t i più an t i ch i d ' I ta l ia , e sono scambia t i coi T i r reno-
Pelasgi di Tucidide (A. I., 1835). 

Pr ima, o quas i c o n t e m p o r a n e a m e n t e al Mazzoldi, senza sapere l ' uno 
de l l ' a l t ro , anche il celebre a r c h i t e t t o Luigi Pole t t i nel le sue d i s se r taz ion i 
al le Accademie di Archeologia e di S. Luca di Roma, fu t r a t t o dal r e s u l t a t o 
delle sue indagini sui m o n u m e n t i e dal la copia dei tes t i , a sos tenere s t r e -
n u a m e n t e e d i f f u s a m e n t e la pr ior i tà del la sapienza delle gen t i a n t i c h i s s i m e 
d ' I ta l ia , sapienza ed a r t i che esse anzi t r a s f u s e r o in Grecia, sapienza ed a r t i 
che esse ebbero or ig inal i , e si conservarono i ta l iche per m o l t i secoli dopo 



nella sua Stor ia Univ. a m m e t t e le var ie immig raz ion i dei Pelasgi , e del 
Niebuhr che si dicessero pure T i r ren i , ed avesse ro occupato q u a n t o paese 
è dal l 'Arno al Bosforo, circa 1900 ann i a . C. 

Combat te , su l l a scor ta di Tucidide e di E rodo to , il conce t to che i Pelasgi 
s iano s t a t i gli educatori dei rozzi nati (Latini) come il C a n t ù li c h i a m a ; e 
r ipo r t a f r a a l t r e , le opinioni del L a s c h e r , e di Raou l -Roche t t e , che, pu r 
a m m e t t e n d o lo s t a b i l i m e n t o dei Pelasgi i n I t a l i a , li d imos t rò m a n t e n u t i s i 
in u n a eterna infanzia. Se invas ioni di g r eco -pe l a sg i ci f u r o n o , fu rono ben 
meno numerose , e cagionate p iù dal la s t e r i l i t à del la Grecia e dal la f e r a c i t à 
de l l ' I t a l ia (cf. E l iano in Var rone , Strabone) , dove non potevano p o r t a r e i s t i -
t u t i civili , a popoli i ta l ic i di loro assai p i ù inc iv i l i t i . 

Dimos t ra la i n c o n g r u e n z a del la t r a d i z i o n e di Dionisio, s ia in r iguardo 
alle cause che avrebbero spint i i Pelasgi a ven i r e in I ta l ia , s ia i n r iguardo 
a quel le che avrebbero d i s t r u t t a la loro p o t e n z a . 

Sulla t e s t imon ianza di Es ichio , Appol lonio , Grozio, Gru t t e ro , e conforme 
le conclusioni di Gio. S t e f ano G r a n a r a (De l l ' an t i ch i t à ed or igine di Roma), 
non r i t iene neppure or iginar io greco il n o m e di pelasgo, m a assa i più an t ico , 
cioè der ivato dal biblico phot e g o palrg s i g n i f i c a n t e divisione (come già v e -
demmo), ed il nome di Pelasgi sa rebbe a p p r o p r i a t o non ad u n popolo solo, 
m a bene appl icato a t u t t e quel le g e n t i c h e si dividevano dal comune cen t ro 
as ia t i co . .. 

Queste genti della divisione a b i t a r o n o q u i n d i per pr ime la t e r r a , e s t a m -
parono nel le g r o t t e le pr ime orme del l avoro pe r l ' ab i taz ione , pel sepolcro, ecc., 
dippoi eressero le m u r a di gross i m a s s i a s e c c o ; orme comuni a t u t t o i l 
mondo, perchè ogni regione fu popo la ta d a l l e g e n t i della divisione che co -
s t i t u ivano i popoli Aborigeni, che è q u a n t o d i re Pelasgi. 

Conclude l'A. dicendo che vi f u u n p r i n c i p i o comune a t u t t i , a cui si 
l egano t u t t i i popoli del mundo. Vi si l e g a n o gli Aborigeni d ' I t a l i a , come 
t u t t i gli a l t r i Aborigeni . 

Non manca rono sc r i t to r i che s o r r e t t i a non meno raz ional i deduzioni , 
non solo r ivendicarono a l l ' I t a l i a u n a s u a propr ia c iv i l tà , m a d imos t r a rono 
essere s t a t a ques t a r emot i s s ima c iv i l t à i t a l i c a , f a ro i r r ad i an t e su t u t t e le 
regioni finitime. 

A proposito di u n a ta le r ivendiqazioixe va le p r e m e t t e r e ad ogni buon 
fine, colle parole del c i t a to G. Azzur r i , l a rep l ica ad u n a f u t i l e obbiezione 
che si è f a t t a e può r ipe te rs i : « Sia p a c e a l cenere di que l g rande s tor ico i t a -
l iano che non volle credere l ' a r t e p e r f e z i o n a t a essere o r ig ina ta da noi ed 
a n d a t a poi in Grec i a ; egli d iceva c h e c i ò e r a una di quel le p re t ens ion i , 
di quelle adulazioni o gloriuzze r e t r o s p e t t i v e di che si t r a s t u l l a n o e conso-
lano le naz ion i n o n meno che le f a m i g l i e decadu te ». I l f a t t o però del la 
decadenza di u n a f amig l i a n o n h a d a t o m a i il d i r i t t o ad u n ' a l t r a di u s u r -
pars i i suoi t i to l i or iginari i comecl iè p e r d u t i « Se l ' E t r u r i a , l ' I t a l i a 
an tecesse ro l a Grecia col progresso d e l l a c i v i l t à , non è cer to oggi u n a p re -
t ens ione od una g lor iuzza r e t r o s p e t t i v a II v a n t a r c e n e , m a è u n f a t t o , u n a 
v e r i t à ed u n a g lo r i a p r imi t iva (Azzurri o . c.) ». 

E volendo c i t a rne qua lche d i m o s t r a z i o n e f r a l e p iù ovvie, lo s t e s so 
Di mis io confessa che ai suoi giorni non eranvi più in Grecia edifici fabbri-
cati alla foggia, italica; e Pausan ia r i f e r i s c e che i due pelasgi c h i a m a t i Agrola 

ed Iperbio, i quali circondarono di mura l'acropoli di Atene, erano di origine 
Siciliani, e quindi Italici. 

Cosi Angelo Mazzoldi scr isse : Delle origini italiche e della diffusione 
dell'incivilimento italiano (Mil., 1846), ed i n t e se con va l id i tà di a rgomen t i ' 
provare che le a n t i c h e t radiz ioni indicano essere gli I tal ici au toc ton i , ed 
ave re avu to imper io m a r i t t i m o , ed a n t i c a c iv i l tà , che rende improbabi l i le 
in t roduz ion i e s te rne , e ci f a s t r ada a credere siasi p ropaga t a a t u t t e le a l t re 
nazioni pos te sul Medi ter raneo. 

T i t an i , Uranidi , Oceanidi, At lant id i , Pelasghi , essere denominaz ion i in-
d ican t i i T i r ren i d ' I t a l i a ; e Pelasgo da n i e n t e a l t r o essere der ivato , che da 
pelago, nome da to al ma re d ' I t a l i a , e pelasgo s inonimo di marino, i nd ica re 
fuo r i d ' I t a l i a un popolo foras t ie ro al t rove anda to per m a r e . 

Questo popolo essere l ' I t a l i co , e la sua c iv i l tà essere pa s sa t a nel la 
Grecia , ne l l 'Asia Minore, ne l l a Fenic ia , nel l 'Assir ia , ne l la Persia, in E g i t t o 
e sulle coste d 'Afr ica . « Senza dire che i Pelasgi elleni sono a n c h ' e s s i di 
ceppo e t ru sco , come prova in più luoghi ch i a r i s s imamen te il G u a r n a c c i . . . » 
(L. Pole t t i , An. Is t . , 1835). 

Lo s tesso Gerhard p rec i t a to mol te volte , come il Niebuhr (o. c.), nel 
m e n t r e i n t r i n s e c a m e n t e non fa i Pelasgi d ' I t a l i a v e n u t i di Grecia, accenna 
a l l ' i n v e r s a migraz ione , e si l imi ta a credere ad un ' a f f i n i t à or ig inar ia degli 
a b i t a n t i p r imi t iv i d ' I t a l i a e di Grecia. Perc iocché è menz iona to il g r an f a b -
b r i ca to so t to l ' ac ropol i di Atene f a t t o da un popolo c h i a m a t o Pelasgi o 
Tirreni, da Cal l imaco, venu to p robab i lmente da l l 'Epi ro , e r i fe r i sce che esso 
popolo f u anche d e t t o Tirreni o Siculi da quei Pelasgi assai l on t an i , che po-
polarono le spiaggie denomina t e poscia da essi s t ess i Tirreniche. 

È no to che il nome di Ti r reni anche da an t i ch i au to r i viene dedot to 
dalle loro colossali f abbr iche , m e n t r e Tyrsenos credesi der iva to da tyrsis, o 
tyrseis, cioè to r re ; che a l t r i lo volle de r iva to da tursiones, u n a specie di 
delf ini , e ciò avrebbe analogia colla loro spec ia le abi l i tà sul ma re (cf. Bian-
ch in i , Stor . Un., Venezia , 1835, Voi. 3). 

Ma ques te deduzioni e t imologiche si s t i r ano a n c h e da ogni verso, e 
G. B. Secchi i l lus t rando lo specchio e t rusco r a p p r e s e n t a n t e la nekyia di 
Ulisse, sul quale è anche la figura di Mercurio, dice : « egli è u n a solenne 
t e s t i m o n i a n z a d ' E ros t r a to , che il n u m e a r c h e g e t e dei Pe lasgi -Ti r reni , e r a 
Ermes, ed io p rome t to provare che non dal le torri, nè dal la c i t t à di Tirra 
(Miiller), m a che dal nos t ro Mercurio (etrusco), ebbero i Pelasgi il nome di 
Tyrsanoi, cambia to poi in Tyrsenoi e Tirrenoi g i u s t a le regole consue te dei 
g rec i d i a l e t t i (An. I s t . , 1836) ». 

Il N iebuhr i n s e g n a che Siculi, nome e t imo log icamen te eguale a quel lo 
di Itali, espr ime gli ab i t an t i più an t i ch i d ' I ta l ia , e sono scambia t i coi T i r r eno -
Pelasgi di Tucidide (A. I., 1835). 

Pr ima, o quas i c o n t e m p o r a n e a m e n t e al Mazzoldi, senza sapere l 'uno 
de l l ' a l t ro , anche il celebre a r c h i t e t t o Luigi Pole t t i ne l le sue d i s se r taz ion i 
al le Accademie di Archeologia e di S. Luca di Roma, f u t r a t t o dal r e s u l t a t o 
delle sue indagini sui m o n u m e n t i e dal la copia dei t e s t i , a sos tenere s t r e -
n u a m e n t e e d i f fu samen te l a pr ior i tà del la sap ienza delle gen t i a n t i c h i s s i m e 
d ' I ta l ia , sapienza ed a r t i che esse anzi t r a s f u s e r o in Grecia, sap ienza ed a r t i 
c h e esse ebbero or iginal i , e si conservarono i ta l iche per mol t i secoli dopo 



Roma. Il Pole t t i r e s t r inse le sue r icerche ed esposizioni in rappor to a l la 
sola Grec ia . ' 

Poco dopo apparve VIllustre Italia di Salvatore Bet t i , dove eziandio con 
s o m m a d o t t r i n a d imos t ras i che l ' an t ich i ss ima c iv i l tà i ta l ica , è an t e r io r e 
a l l a g reca . 

Sono conclusioni del Pole t t i : 
« La p r ima immigraz ione dei Greci in I t a l i a a i t e m p i di Pelasgo o di 

Deuca l ione , è dunque u n f a t t o supposto, e c o n t r a d e t t o dagl i s t ess i Greci. 
Colle medes ime loro t e s t imon ianze m i pare che posso anzi d ich ia ra re u n a 
c o n t r a r i a opinione, a che le g e n t i i ta l iche , denomina t e Tirrene, o Pelasghe, 
emig ra s se ro in G r e c i a . . . . 

« È ques to (le c in t e della c i t t à ) che offre m o l t i s s i m i e be l l i s s imi m o n u -
m e n t i ; ond ' io non dubi to che la speciale edif icazione delle m u r a ciclopee, 
sia di t r o v a m e n t o i ta l ico, t u t t o c h é gli sforzi, c o m u n q u e ingegnos i , dei d o t t i 
di o l t r emare , s iano oggi d i r e t t i a d imos t ra r l e di or ig ine greca o pe lasgo-
e l l e n a . . . . 

« Io m i fec i ad osservare su l l ' au to r i t à di Erodoto , di Tucid ide , di P a u -
san ia , che quando l ' I ta l ia e ra incivi l i ta , e g iun t a al m a s s i m o grado di po tenza , 
la Grecia e ra ancora ba rbara , ves t iva di pell i , si c ibava di gh iande , non avea 
t e n t a t o a l cuna nav igaz ione , ne ardiva usci r fuo r i ne per m a r e , ne per t e r r a ; 
non avea dovizie a ciò suff icient i , non cinte di c i t t à , non appa ra to mi l i t a r e ; 
anzi fino ai t e m p i di A g a m e n n o n e (son parole di Tucidide), n u l l a avea f a t t o 
la Grecia per opera di veri Greci od El leni , m a col mezzo dei fo re s t i e r i ». 
(Pole t t i : Tre d isser taz ioni in to rno alle gent i e al le a r t i p r i m i t i v e d ' I t a l i a , 
R o m a , 1838-64). 

Anche a l l ' a rgomento di ques t a d i b a t t u t a t r ad iz ione pelasgica , s ' a t t i e n e 
i l r i s u l t a t o s tor ico a cui venne ne l 1883 il s ignor C. Bunsen dopo che v is i tò 
e s tudiò gli an t i ch i s t a b i l i m e n t i del cen t ro d ' I t a l i a , per l ' e same cr i t ico de l 
ca t a logo Varroniano. 

Bunsen adunque venne ai medes imi r i su l t a t i del Niebuhr ; esse rv i s t a t o 
cioè u n popolo Opico, da poters i dire a n c h e gl i Aequi, c h i a m a t o ne l Lazio 
Prisci o Casci, il quale resp in to dalle sue sedi c e n t r a l i dai popoli Sabell i , 
si u n ì sulle sponde del l 'Anione e del Tevere coi Siculi , e fo rmò il popolo 
La t ino , e l emen to dominan te del popolo Romano . I Volsci s a rebbero forse 
de r iva t i dallo s tesso ceppo, da cui venne opicus, oscus, volscus ; e f r a gl i 
Aequi ed i Volsci, gli Umici, der iva t i dai Marsi , come ques t i ed i Ves t in i 
ed i Pel igni , di s t i rpe Sabella. 

« Da ques to potrebbe parere conseguenza necessar ia , essere a f f a t to fuo r i 
di r i ce rca filologica, ogni sforzo di r i t rovare ne l l a es i s tenza di mura poligone 
avanzi e prove di pelasgica popolazione. Giacché nè le popolazioni Sabine, 
n è quel le che f u r o n o da loro cacc ia te , nè i l imi t rof i Aequi , Marsi o Volsci, 
appar tengono a ques to branco maggiore , del la naz ione g reca , che si c h i a m a 
Pe lasg i ». 

Contu t toc iò egli t o rna poi ad a m m e t t e r e come possibile u n ' e t à an t e r io r e 
a ques t i popoli, ed u n a popolazione an te r io re , la quale pot rebbe essere pe -
lasg ica (An. Is t . 1834). 

E mi sia lec i to concludere , che la persuas ione di u n a n t i c h i s s i m o 
inc iv i l imento i tal ico, che eserc i tò spec ia lmen te l a sua in f luenza ed ebbe 

espansione per le vie di mare , fa c a m m i n o f r a i do t t i odierni, di pari passo 
colle r ecen t i n u m e r o s e scoper te di c imeli i per l ' addie t ro più t r a s c u r a t i e 
che ora si a s sogge t t ano ad esami ed a comparazioni p iù vas te e profonde 
ed a cr i t ica severa ; ed i Siculi , i Prisci i t a l i c i di Niebuhr, da Helbig g iud i -
ca t i un solo ceppo coi Ligur i , e gli E t r u s c h i a rb i t r i un giorno del le maggior i 
t e r r e i ta l iche , ed i La t in i aborigeni , ogni g iorno più ci r ivelano c a r a t t e r i 
r i m a s t i più t e n a c e m e n t e ce la t i pel mis te r io ed in ragione dei secoli n u m e -
rosi che vi si sovrapposero, m a che non poterono suss i s te re , senza u n nesso 
complesso di v i t a l i t à e di i s t i t u t i r igogliosi , d isc ipl inat i e po ten t i . 

R e c e n t e m e n t e u n do t to inglese, che si e rese famig l ia r i t u t t e le pr imieve 
cos t ruz ioni de l l ' I t a l ia e del la Grecia, mi confessava di essere venu to nel le 
medes ime conclusioni , in favore del la pr ior i tà e del la p a t e r n i t à de l l ' i nc iv i -
l i m e n t o i ta l ico di quel le e t à r emote , che la s tor ia non abbracc ia nè reg i s t ra , 
m a che i m o n u m e n t i t e s t imon iano . 

I I I . D I V I S I O N E IN EPOCHE O M A N I E R E T E C N I C H E 

DELLE COSTRUZIONI POLIGONE. 

È na tu ra l e a m m e t t e r e che appena fo rma t i s i i pr imi consorzi di g e n t i 
in iz ia te a c iv i l tà , a t r e scopi s i ngo l a rmen te fossero in tese le cos t ruz ion i 
f a t t e in c o m u n e ; al cu l to degli Iddii, a l la re l igione delle tombe , che m o -
n u m e n t i ci provano g rand i s s ima fino dai t e m p i ve tu s t i , ed a l la c o m u n e difesa. 

Anche di opera poligona, sono dunque mura di città o di fortezze, recinti 
di templi, ed ambi t i di sepolcri, gli avanzi che ci r imangono . 

Forse negl i edilìzi pr iva t i f r a i più cospicui , si s a r à eziandio, e p roba-
b i l m e n t e più avan t i colla e t à , adopera ta ques ta m a n i e r a di cos t ru i re , come 
avremo mot ivo di t r a t t a r e per Norba; e come è di opinione il s ignor do t to r 
G. F. Not t , il q u a l e descr isse e d isegnò un an t i co edilìzio di cos t ruz ione po-
l igona es i s t en te presso l 'acropoli de l l ' an t ica c i t t à di Cefalù in Sicilia, s t a t a 
d i s t r u t t a da Re Ruggero I e t r a p i a n t a t a più basso. La quale cos t ruz ione 
egli esclude che, dove t rovasi , possa essere un monopirgo, o to r re i sola ta di 
d i fesa , m a crede c e r t a m e n t e , anche per la sua i n t e r n a cos t ruz ione e r ipa r -
t iz ione, u n a casa, o meg l io un palazzo degli an t i ch i Re di Cefalù; le or igini 
del la quale sono remote , e dicesi es is tesse g ià fiorente quando la t rad iz ione 
vuole sia passa to in Sicilia Ercole, e si s ia f e r m a t o ne l le v ic inanze di Cefalù 
e di Leont in i (An. I s t . , 1831, e Mon. Is t . tav. XXXIII e XXXIX). 

Ciò proverebbe che i popoli i qua l i servironsi delle cost ruzioni ciclopiche, 
ebbero d imore stabil i , e non si l imi ta rono alla edificazione di m u r a di ca -
r a t t e r e mi l i t a r e e pubbl ico . 

Ma « pr imi t ivo ed an te r io re ad ogni a l t ro opera to a r t i f i c ia lmente dai 
f o n d a m e n t i (vuole il Polet t i , o. c.) doversi r i t ene re il recidere l ' a lpes t re roccia 
dei mont i , t ag l iandola a piombo con piccone od a l t ro quals ivogl ia i s t r o m e n t o , 
senza d'uopo di a l t r a sc ienza meccan ica . E come fo r t i s s imo e prossimo al la 
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Roma. Il Pole t t i r e s t r inse le sue r icerche ed esposizioni in rappor to a l la 
sola Grec ia . ' 

Poco dopo apparve VIllustre Italia di Salvatore Bet t i , dove eziandio con 
s o m m a d o t t r i n a d imos t ras i che l ' an t ich i ss ima c iv i l tà i ta l ica , è an t e r io r e 
a l l a g reca . 

Sono conclusioni del Pole t t i : 
« La p r ima immigraz ione dei Greci in I t a l i a a i t e m p i di Pelasgo o di 

Deuca l ione , è dunque u n f a t t o supposto, e c o n t r a d e t t o dagl i s t ess i Greci. 
Colle medes ime loro t e s t imon ianze m i pare che posso anzi d ich ia ra re u n a 
c o n t r a r i a opinione, a che le g e n t i i ta l iche , denomina t e Tirrene, o Pelasghe, 
emig ra s se ro in G r e c i a . . . . 

« È ques to (le c in t e della c i t t à ) che offre m o l t i s s i m i e be l l i s s imi m o n u -
m e n t i ; ond ' io non dubi to che la speciale edif icazione delle m u r a ciclopee, 
sia di t r o v a m e n t o i ta l ico, t u t t o c h é gli sforzi, c o m u n q u e ingegnos i , dei d o t t i 
di o l t r emare , s iano oggi d i r e t t i a d imos t ra r l e di or ig ine greca o pe lasgo-
e l l e n a . . . . 

« Io m i fec i ad osservare su l l ' au to r i t à di Erodoto , di Tucid ide , di P a u -
san ia , che quando l ' I ta l ia e ra incivi l i ta , e g iun t a al m a s s i m o grado di po tenza , 
la Grecia e ra ancora ba rbara , ves t iva di pell i , si c ibava di gh iande , non avea 
t e n t a t o a l cuna nav igaz ione , ne ardiva usci r fuo r i ne per m a r e , ne per t e r r a ; 
non avea dovizie a ciò suff icient i , non cinte di c i t t à , non appa ra to mi l i t a r e ; 
anzi fino ai t e m p i di A g a m e n n o n e (son parole di Tucidide), n u l l a avea f a t t o 
la Grecia per opera di veri Greci od El leni , m a col mezzo dei fo re s t i e r i ». 
(Pole t t i : Tre d isser taz ioni in to rno alle gent i e al le a r t i p r i m i t i v e d ' I t a l i a , 
R o m a , 1838-64). 

Anche a l l ' a rgomento di ques t a d i b a t t u t a t r ad iz ione pelasgica , s ' a t t i e n e 
i l r i s u l t a t o s tor ico a cui venne ne l 1883 il s ignor C. Bunsen dopo che v is i tò 
e s tudiò gli an t i ch i s t a b i l i m e n t i del cen t ro d ' I t a l i a , per l ' e same cr i t ico de l 
ca t a logo Varroniano. 

Bunsen adunque venne ai medes imi r i su l t a t i del Niebuhr ; esse rv i s t a t o 
cioè u n popolo Opico, da poters i dire a n c h e gl i Aequi, c h i a m a t o ne l Lazio 
Prisci o Casci, il quale resp in to dalle sue sedi c e n t r a l i dai popoli Sabell i , 
si u n ì sulle sponde del l 'Anione e del Tevere coi Siculi , e fo rmò il popolo 
La t ino , e l emen to dominan te del popolo Romano . I Volsci s a rebbero forse 
de r iva t i dallo s tesso ceppo, da cui venne opicus, oscus, volscus ; e f r a gl i 
Aequi ed i Volsci, gli Umici, der iva t i dai Marsi , come ques t i ed i Ves t in i 
ed i Pel igni , di s t i rpe Sabella. 

« Da ques to potrebbe parere conseguenza necessar ia , essere a f f a t to fuo r i 
di r i ce rca filologica, ogni sforzo di r i t rovare ne l l a es i s tenza di mura poligone 
avanzi e prove di pelasgica popolazione. Giacche nè le popolazioni Sabine, 
n e quel le che f u r o n o da loro cacc ia te , nè i l imi t rof i Aequi , Marsi o Volsci, 
appar tengono a ques to branco maggiore , del la naz ione g reca , che si c h i a m a 
Pe lasg i ». 

Contu t toc iò egli t o rna poi ad a m m e t t e r e come possibile u n ' e t à an t e r io r e 
a ques t i popoli, ed u n a popolazione an te r io re , la quale pot rebbe essere pe -
lasg ica (An. Is t . 1834). 

E mi sia lec i to concludere , che la persuas ione di u n a n t i c h i s s i m o 
inc iv i l imento i tal ico, che eserc i tò spec ia lmente l a sua in f luenza ed ebbe 

espansione per le vie di mare , fa c a m m i n o f r a i do t t i odierni, di pari passo 
colle r ecen t i n u m e r o s e scoper te di c imeli i per l ' addie t ro più t r a s c u r a t i e 
che ora si a s sogge t t ano ad esami ed a comparazioni p iù vas te e profonde 
ed a cr i t ica severa ; ed i Siculi , i Prisci i t a l i c i di Niebuhr, da Helbig g iud i -
ca t i un solo ceppo coi Ligur i , e gli E t r u s c h i a rb i t r i un giorno del le maggior i 
t e r r e i ta l iche , ed i La t in i aborigeni , ogni g iorno più ci r ivelano c a r a t t e r i 
r i m a s t i più t e n a c e m e n t e ce la t i pel mis te r io ed in ragione dei secoli n u m e -
rosi che vi si sovrapposero, m a che non poterono suss i s te re , senza u n nesso 
complesso di v i t a l i t à e di i s t i t u t i r igogliosi , d isc ipl inat i e po ten t i . 

R e c e n t e m e n t e u n do t to inglese, che si e rese famig l ia r i t u t t e le pr imieve 
cos t ruz ioni de l l ' I t a l ia e del la Grecia, mi confessava di essere venu to nel le 
medes ime conclusioni , in favore del la pr ior i tà e del la p a t e r n i t à de l l ' i nc iv i -
l i m e n t o i ta l ico di quel le e t à r emote , che la s tor ia non abbracc ia nè reg i s t ra , 
m a che i m o n u m e n t i t e s t imon iano . 

I I I . D I V I S I O N E IN EPOCHE O M A N I E R E T E C N I C H E 

DELLE COSTRUZIONI POLIGONE. 

È na tu ra l e a m m e t t e r e che appena fo rma t i s i i pr imi consorzi di g e n t i 
in iz ia te a c iv i l tà , a t r e scopi s i ngo l a rmen te fossero in tese le cos t ruz ion i 
f a t t e in c o m u n e ; al cu l to degli Iddii, a l la re l igione delle tombe , che m o -
n u m e n t i ci provano g rand i s s ima fino dai t e m p i ve tu s t i , ed a l la c o m u n e difesa. 

Anche di opera poligona, sono dunque mura di città o di fortezze, recinti 
di templi, ed ambi t i di sepolcri, gli avanzi che ci r imangono . 

Forse negl i edilìzi pr iva t i f r a i più cospicui , si s a r à eziandio, e p roba-
b i l m e n t e più avan t i colla e t à , adopera ta ques ta m a n i e r a di cos t ru i re , come 
avremo mot ivo di t r a t t a r e per Norba; e come è di opinione il s ignor do t to r 
G. F. Not t , il q u a l e descr isse e d isegnò un an t i co edilìzio di cos t ruz ione po-
l igona es i s t en te presso l 'acropoli de l l ' an t ica c i t t à di Cefalù in Sicilia, s t a t a 
d i s t r u t t a da Re Ruggero I e t r a p i a n t a t a più basso. La quale cos t ruz ione 
egli esclude che, dove t rovasi , possa essere un monopirgo, o to r re i sola ta di 
d i fesa , m a crede c e r t a m e n t e , anche per la sua i n t e r n a cos t ruz ione e r ipa r -
t iz ione, u n a casa, o meg l io un palazzo degli an t i ch i Re di Cefalù; le or igini 
del la quale sono remote , e dicesi es is tesse g ià fiorente quando la t rad iz ione 
vuole sia passa to in Sicilia Ercole, e si s ia f e r m a t o ne l le v ic inanze di Cefalù 
e di Leont in i (An. I s t . , 1831, e Mon. Is t . tav. XXXIII e XXXIX). 

Ciò proverebbe che i popoli i qual i servironsi delle cost ruzioni ciclopiche, 
ebbero d imore stabil i , e non si l imi ta rono alla edificazione di m u r a di ca -
r a t t e r e mi l i t a r e e pubbl ico . 

Ma « pr imi t ivo ed an te r io re ad ogni a l t ro opera to a r t i f i c ia lmente dai 
f o n d a m e n t i (vuole il Polet t i , o. c.) doversi r i t ene re il recidere l ' a lpes t re roccia 
dei mont i , t ag l iandola a piombo con piccone od a l t ro quals ivogl ia i s t r o m e n t o , 
senza d'uopo di a l t r a sc ienza meccan ica . E come fo r t i s s imo e prossimo al la 
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n a t u r a degl i u o m i n i , po t è s e r v i r e e g r e g i a m e n t e , s enza b i sogno di a l za r e a r -
t i f i c i a l i e so l ide m u r a g l i e ». 

Come e s e m p l i , eg l i a c c e n n a al le r u p i di Arce su l Li r i , a l l ' a c r o p o l i de l 
T u s c u l o , a l l a r u p e T a r p e a , ed a l t ag l i o de l l ' ac ropol i d i A l b a L o n g a sop ra 
P a l a z z o l a . 

Non vedo q u a n t o possa a c c e t t a r s i q u e s t a opin ione de l P o l e t t i , d i a r t i -
fizio a n t e r i o r e ad ogn i a l t r o , pel q u a l e si r i c h i e d e t t e r o p u r e m e z z i m e c c a -
n i c i n o n conson i ad u n a e t à p r i m i e v a ; e p a r m i p i ù logico p e n s a r e c h e b e -
n i s s i m o quei p r i m i n u c l e i d i g e n t i a v r a n n o f a t t o a loro c e n t r i , l u o g h i n a -
t u r a l m e n t e f o r t i e d i r u p a t i s enz ' a g g i u n g e r e a l t r o a r t i f iz io , o b e n e a n c h e 
a c c u m u l a n d o n e i s i t i p i ù d e p r e s s i ed access ib i l i d a g e n t i os t i l i , ed in f o r m a 
p r imord i a l e , i m a s s i t a l i e qua l i r i n v e n i r o n o i so la t i ne i d i n t o r n i ; e poi co l la 
s c i e n z a de l la l a v o r a z i o n e dei m a s s i m e d e s i m i , s ia p r o c e d u t o a n c h e il l avoro 
di r e n d e r e m e g l i o pode rose le n a t u r a l i d i f e se , m e d i a n t e i l t ag l io a p icco 
de l l e r up i . 

Collo s v i l u p p o de l l a c iv i l t à e dei b i sogn i , a m m e t t e il P o l e t t i , che si s ia 
poi v e n u t i i m m i t a n t o l a rocc ia t a g l i a t a m e d i a n t e c o s t r u z i o n i d i m a s s e p o -
l i g o n e di p i e t r a , c h e r ec i s e da l s o m m o dei m o n t i , o t r a t t e da i v ic in i l u o g h i , 
p r e c i p i t a v a n o e s t r a s c i n a v a n o con ord igni a l pos to d e s t i n a t o . A q u e s t ' e p o c a 
(egli c o n t i n u a ) r i m o n t a n o le cos ì d e t t e m u r a c ic lopee o s a t u r n i n e , che s i 
v e g g o n o spa r se n e l l e n o s t r e a n t i c h i s s i m e c i t t à , t u t t e di o r i g i n e i t a l i c a . 

« Sono esse f o r m a t e con m a s s i d i s m i s u r a t a g r a n d e z z a , e c o n c o n n e s s u r e 
q u a s i i m p e r c e t t i b i l i , per cu i r i ch iedes i m o l t a sc ienza m e c c a n i c a , g r a n d e 
m a e s t r i a d ' a r t e , e pe rc iò d i c h i a r a n o esse re s t a t e o p e r a t e d a u n popolo civi le 
ed e spe r to ne l l e d i s c i p l i n e de l la s t a t i c a e de l f a b b r i c a r e ». 

C a r a t t e r i s t i c a a d u n q u e de l le c o s t r u z i o n i pol igone in gene ra l e , è l a r i u -
n i o n e p i e t r a s o p r a p i e t r a , d i e n o r m i m a c i g n i t e n u t i a d e r e n t i s enza a l c u n 
c e m e n t o , da l l o r o s t e s s o peso, e f o r m a n t i que l le g r a n d i o s e m u r a g l i e c h e 
s f idano dopo t a n t i secol i le i ng iu r i e de l le e t à . 

Quas i t u t t i g l i s c r i t t o r i r a v v i s a n o in q u e s t i m u n i m e n t i e c o s t r u z i o n i , 
de l l e m a n i e r e d i v e r s e di t e c n i c a , a l l e q u a l i f a n n o c o r r i s p o n d e r e e t à p i ù o 
m e n o r e m o t e , e q u e s t e v e n g o n o d e t e r m i n a t e a m o d o di d iv i s ione c rono log i ca 
in t r e o q u a t t r o epoche, o classi, o stili, o maniere, c h e ora p a s s e r ò a d 
e n u n c i a r e . 

I. Divisione in epoche. 

l a E P O C A — P a u s a n i a p a r l a n d o de l l ' avanzo de l le m u r a di T i r i n t o , così le 
desc r ive : « ed è f a t t o d i p i e t r e rozze , e l a g r a n d e z z a di c i a s c u n a di loro è 
t a l e , c h e u n a c o p i a di m u l i n o n p o t r e b b e n e p p u r e s m u o v e r e u n poco l a p iù 
p iccola di e s s e ; s i n o d a g l i a n t i c h i t e m p i , poi , v i sono a g g i u s t a t e de l le p i c -
cole p i e t r e , o n d e s e r v i r e c i a s c h e d u n a di esse di a s s e s t a m e n t o al le m a g g i o r i » 
(Paus . , o. c.). 

I m a s s i i n q u e s t e « c o s t r u z i o n i s o r t e le p r i m e , n o n s e n t i r o n o 1' o p e r a 
de l lo sca lpe l lo , e iv i s t a n n o g l i u n i sug l i a l t r i come u s c i r o n o dai fianchi 
del m o n t e . L ' a r t : n e i suoi p r i m i e l e m e n t i n o n s t a c h e in s e m p l i c i c o m b i -

naz ion i di r a v v i c i n a m e n t o , ed h a u n c a r a t t e r e p o r t e n t o s o di s e m p l i c i t à e di 
p o t e n z a » (Vann. , o. c.). 

Ques to s i s t e m a di r i u n i r e e s o v r a p o r r e m a s s i d i f o r m a i r r e g o l a r e r i n -
f a z z a t i , c ioè r i e m p i e n d o n e gl i i n t e r s t i z i con p iccole p i e t r e , è r i g u a r d a t o 
c o m e il p i ù rozzo e r e p u t a t o il p iù a n t i c o , e può d i rs i de l l a l a epoca . 

I n c i t t à i t a l i c h e se n e h a n n o e sempl i , f r a a l t r e , a Cosa , RusellEe, S a -
t u r n i a , A m i t e r n u m , A u f e d e n a , Cora, A r p i n u m ed A u r u n c a (cf., A. I . , 1829, 1839. 

L'n sagg io di q u e s t a p r i m a spec ie , che a p p u n t o pe r e s se r e la m e n o a r t i -
fiziosa, s e m b r a l a p i ù a n t i c a , e c o m p o s t o di m a s s i r o z z a m e n t e l e v a t i ed a m -
m o n t i c c h i a t i s e n z a d i l i g e n t e ades ione ne i loro c a n t i , n e d iede il s ignor 
"W. Geli , ed è p u b b l i c a t o al n . 1 de l l a t a v . d ' agg . E , A. I. C. A., 1831, i l l u -
s t r a t o dal s ignor G e r h a r d . Vi è r i t r a t t a u n a porz ione de l le m u r a de l l ' a c ropo l i 
d i Atina ne i Volsci , le qua l i s e m b r a n o de l la p iù r e m o t a a n t i c h i t à , e r i s a l g o n o 
c e r t o a l le o r ig in i d i A t i n a , di cui , c o m e di A r p i n u m , si i g n o r a ; onde loro s i 
a t t r i b u i s c e l a p r o v e n i e n z a s a t u r n i a . 

Se n e può v e d e r e a l t ro saggio a l l a t a v . d ' agg . (?, A. I., 1839; ne l C a n i n a , 
t a v . XII , fig. 1. Arch . A n t . , Sez. I I ; ed a l t rove ne i t e s t i c i t a t i . 

2 A E P O C A — Poi i b locch i f u r o n o s p i a n a t i n e g l i ango l i e n e l l e f a c c e co l lo 
sca lpe l lo in modo da c o m b a c i a r e f r a loro s enza i n t e r s t i z i , c ioè s enza b i -
sogno de l l a p iù p iccola p i e t r a d i r i e m p i t u r a , m a le loro f r o n t i si c o n s e r v a -
rono l e g g e r m e n t e t o n d e g g i a n t i , c o s t i t u e n d o que l m u r o a bozze s imi l e a 
que l lo c h e ora d i c i amo b u g n a t o ; ciò che li d i f f e r enz i a d a l l ' o p e r a de l l ' epoca 
s u c c e s s i v a ; e le r a s t r e m a z i o n i c o n s e r v a r o n o a n c o r a i r i s a l t i de l le r i s e g h e . 

Ques to modo è que l lo che p iù s o v e n t i si i n c o n t r a ne l l e c o s t r u z i o n i d e t t e 
c ic lop iche di Grec ia e d ' I t a l i a (Gerhard , A. I . , 1829). 

Secondo P e t i t - R a d e l , Dodwel l e Geli , c o e t a n e o a q u e s t o per iodo, r i t i e n s i 
il s i s t e m a di t a g l i a r e i m a s s i a figura di t r a p e z i p e r f e t t i ; e secondo L . B a -
t i s s i e r , que l l o di adope ra rv i a n c h e p r o m i s c u a m e n t e p i e t r e s q u a d r a t e (cf. H i s -
t o i r e de l ' a r t m o n u m e n t a i , Par is , 1860). 

A n c h e di q u e s t a f o r m a si h a n n o esempl i in C a n i n a , (o. c . , t a v . XII , fig. 2) ; 
i n B a t i s s i e r , (o. c . , pag . 152, fig. A), il q u a l e a u t o r e r i p e t e n d o ciò che d i s se 
il m e d e s i m o Can ina , che pe ra l t ro n o n f a d iv is ione di epoche , m a di spec ie , 
f r a l a p r i m a e la p r e s e n t e seconda epoca, i n s e r i s c e u n a l t r o per iodo n e l 
q u a l e si s a rebbe u s a t o di t a g l i a r e con u n a c e r t a p rec i s ione i l a t i r e t t i de i 
m a s s i pol igonal i i r r ego la r i , co l legandol i i n s i e m e a n c h e con p iccole p i e t r e per 
c h i u d e r n e g l ' i n t e r s t i z i , e così si p o r t e r e b b e r o a q u a t t r o le m a n i e r e adope -
r a t e ne l l e cos t ruz ion i po l igone (o. e 1. c . , fig. B). 

3 A E P O C A — F i n a l m e n t e i m a s s i si r e se ro s p i a n a t i a f f a t t o e l ev iga t i a l -
l ' e s t e r n o p r o s p e t t o , e la r a s t r e m a z i o n e f u p e r f e z i o n a t a m e d i a n t e il t a g l i o 
degl i spigol i dei sass i s p o r g e n t i , cioè de l le r i s e g h e , e si t e n t a r o n o a n c h e r i -
l ievi in s c u l t u r e (Salvo, o. c.) ; l e p i e t r e a n c h e s q u a d r a t e , f u r o n o p i a z z a t e in 
i s t r a t i o r i zzon ta l i , colle l i nee v e r t i c a l i d i c o m b a c i a m e n t o i n c l i n a t e i n d ive r s i 
s ens i (Canina, o. c . , t a v . XII , fig. 4 ; Ba t i s s i e r , o. c . , fig. D). Q u e s t a epoca p iù 
r e c e n t e , av r ebbe la c a r a t t e r i s t i c a di m a s s i d i f f e r e n t i , c h e ne i loro s t r a t i 
o r i zzon t a l i m o s t r a n d o u n a sens ib i l e inc l inaz ione a l l a l i nea c u r v a , f a n n o a r -
g o m e n t a r e v ic ino l 'uso de l le c o s t r u z i o n i a r c u a t e , m e n t r e q u e s t i o r d i n a m e n t i 



a l inee c u r v e a n c h e rovesc i a t e , c o m e v e d r e m o ne l l e m u r a di Norba e p r e s so 
l a p o r t a i n f e r i o r e d i F e r e n t i n u m , d e n o t e r e b b e r o u n a pe r i z i a g r a n d i s s i m a -
T u t t o ciò secondo il G e r h a r d (A. I . , 1829, c.). 

Il P r o m i s n o n è per a l t r o de l la m e d e s i m a op in ione a q u e s t o p r o p o -
s i to del lo s c o s t a m e n t o da l la l i n e a r e t t a o r i z z o n t a l e , a t t r i b u e n d o egl i t a l e 
a c c i d e n t a l i t à od a l la n a t u r a dei m a s s i , od a l l a f o r m a de l le p a r t i c o m p o -
n e n t i , od a q u e l l a de i p i an i d i posa . L a q u a l cosa poi n o n sa rebbe u n a 
p r o v a di p rog res so , « m e n t r e le l e g g i de l l a s t a t i c a e s igono che l a g i a c i t u r a 
de l le p a r t i s ia o r i z z o n t a l e , e l a t e n d e n z a a q u e s t a d i r ez ione r avv i sas i s e m p r e 
p i ù f o r t e , q u a n t o m e n o le m u r a sono a n t i c h e ; s i cché in que i t e m p i ne i q u a l i 
l a p r a t i c a di t a g l i a r e e c o n g i u n g e r e le p ie t re g i u n s e a l m a s s i m o grado , q u e s t e 
cos t ruz ion i i r r ego la r i spa r i scono ». (Promis , o. c.). 

Can ina a l t r e s ì d ice esse re v a n o il r i n t r a c c i a r e u n m e t o d o ne l le s u p p o s t e 
a r c u a z i o n i c h e c redons i scorgere n e l l e l i nee c u r v e di t a l i m u r a (Arch. aut . ) . 

Nel le q u a l i suppos iz ion i o r i g i n a l i s s i m e , m i pa r e p i ù di ogni a l t ro a p p a s -
s i o n a t o "W. Geli (The t op . , c.), c o m e avrò occas ione di n o t a r e a l t r ove . 

Il m e d e s i m o P r o m i s che divide in q u a t t r o c lass i l ' o p e r a po l igona , a s s e g n a 
a l l a q u a r t a q u e l l a c h e p r e s e n t a m a s s i d i poca m o l e , m a di d e l i c a t i s s i m a e s e -
c u z i o n e , ed è f o r s e m a n i e r a e s c l u s i v a m e n t e r o m a n a , p e r c h è gl i e s emp l i c h e 
egl i n e a d d u c e (o. c . , t a v . IV e II, Z. I) si p r e s e n t a n o i n s i e m e a r i v e s t i m e n t o 
d i c e m e n t o e scag l i e . 

Di t u t t e q u e s t e spec ie o m a n i e r e s i d a n n o e s e m p l i ne i d i s e g n i de l le 
t a v . d ' agg . E ed F dei c i t . A n n . I s t . , 1831. 

Dal s ignor F o x sono d i s e g n a t i al n . 2, t a v . E, le m u r a di Bovianum, la 
p i ù a n t i c a c i t t à de l S a m n i u m , su l l a cu i u b i c a z i o n e n o n sono concord i g l i 
a u t o r i , d icendola il G e r h a r d dov 'è l ' a t t u a l e Boiano, m e n t r e a n c o r a il Ro-
m a n e l l i a v v e r t i v a n o n po te r s i qu iv i p ropr io r avv i s a r e (cf. A n t i c a topog . i s to r . 
de l r egno di Napol i , Napoli , 1818, voi . 2), e co s ì il Corc ia (Storia del le Due 
Sic i l ie , Napoli , 1843, T . I), s enza però e s se r e a n c h ' essi due di accordo su l 
v e r o suo s i t o ; il qua le ora, dopo gl i s cav i f a t t i ne l 1851-58 e ne l 1870, p e r 
i qua l i si m i s e r o a l lo scoper to u n sepo lc re to , u n t e m p i o che d iede la p r o v a 
q u a l m e n t e i S a n n i t i c o n s e r v a s s e r o le p i ù a n t i c h e t r a d i z i o n i i t a l i c h e n e l r i t o 
re l ig ioso de l la o r i en t az ione , ed u n t e a t r o l a cu i cavea è t u t t a s o s t e n u t a da 
spal le di m u r a di ope ra ciclopica, e s i r a c c o l s e b u o n n u m e r o di i sc r i z ion i 
osche ; si s a r e b b e a s soda to ne l l a l o c a l i t à oggi d e s e r t a e m o n t u o s a d e t t a Cai-
catello sopra i l c o m u n e di P i e t r a b b o n d a n t e , c i r c a 7 cliil. da I s e r n i a . L a o n d e 
n o n sap re i a q u a l e l o c a l i t à il d i s e g n o si r i f e r i s c a , e s sendov i m o l t i in q u e l l a 
r e g i o n e di t a l i avanz i pol igoni i . 

Del r e s to l a u b i c a z i o n e d e l l ' a n t i c o Bovianum a P i e t r a b b o n d a n t e , è o r a 
f u o r i dubb io dopo le r i f e r i t e s c o p e r t e che d iede ro due lap id i , l ' u n a s a n n i t i c a 
di Vesulliaco medixtutico, l ' a l t r a l a t i n a di u n d u u m v i r o q u i n q u e n n a l e di co -
g n o m e Fusto, le qua l i a c c e n n a n o s i c u r a m e n t e a l n o m e di q u e l l a s a n n i t i c a c i t t à . 

Nè può f a r e os taco lo la d i m o s t r a z i o n e de l n o m e od ie rno n e l l ' a t t u a l e Bo-
iano, i m p e r c i o c c h é sp iegò b e n i s s i m o il d o t t o a rcheo logo A m b r o g i o Caraba , 
.che col n o m e m e d e s i m o Pl in io a n n o v e r a n e l Sannio d u e co lonie : Bovianum 
Yetus, e Bovianum Undecumanorum; è d ' uopo r i c o n o s c e r e ne l l ' od ie rno Boiano, 
l a s econda Boviano, ce rz io ra t av i da l r i n v e n i m e n t o di u n ' a l t r a lap ide , che r i -
corda la deduz ione f a t t a v i d e l l a l l a l eg ione , da l l a q u a l e ebbe a p p u n t o l ' ap -

pe l la t ivo d i s t i n t ivo . M e n t r e il B o v i a n u m Y e t u s deve r i conosce r s i n e l l a l o -
c a l i t à m e n z i o n a t a di Ca lca te l lo , dove, e n e l supe r io re m o n t e d e t t o Saraceno, 
p r o s e g u o n o gli avanz i de l r e c i n t o c ic lopico de l la p r i m i t i v a ac ropo l i o c i t t à 
p u r e p e l a s g i c o - s a n n i t i c a . 

Dal m e d e s i m o s i g n o r F o x ai s e g u e n t i n n . 3, 4, 5 e 6 sono d a t i e s e m p l a r i 
del le m u r a di Lucus Angitice, presso Luco , su l le sponde de l F u c i n o ne i Mars i 
(cf., Not iz ie scavi a n t i c h . , 1885, p. 487); de l l a Via Salaria n e l l a va l le d e l V e -
l i n o sopra A n t r o d o c o ; d i Saturnia in E t r u r i a ; e d i Norba . 

Nel la t a v . F, n . 1, il s ignor C r a w f o r d r a p p r e s e n t a le m u r a di Rusellce 
d ie t ro il co l le di T o r r e Moscona , sop ra Grosse to , ed il s i g n o r K n a p p ai n n . 2 , 
3 e 4, u n t r a t t o de l le m u r a di -Cora, le p iù i m p o n e n t i e be l l e f o r m e di m u r a 
c ic lop iche a m a s s i q u a d r a n g o l a r i che sono de l la s a n n i t a Aesernia (Isernia) ; 
i n f ine u n a s o s t r u z i o n e de l la Via Valeria, p r e s so Carseolis (Carsòli), a l i n e e 
pe rpend i co l a r i di due m a s s i pos t i l ' uno sopra l ' a l t ro e t a g l i obl iqui di p i e t r e 
q u a d r a n g o l a r i , che f o r m a n o u n a p a r t i c o l a r e specie de l la c o s t r u z i o n e po l igona 
c o r r i s p o n d e n t e a l l a d e s i g n a t a t e r z a epoca . 

Ques t i m e d e s i m i e s e m p l i r i p rodusse il V a n n u c c i n e l l a s u a s t o r i a (o. c . , 
T . I, c. II). 

2. Maniere tecniche, in cui si parla anche delle aperture 
e delle coperture. 

Dodwel l occupandos i p iù de l la f o r m a c h e del la a s s e g n a z i o n e d i f f i c i l i s s ima 
ad e t à , f ece u n a d ive r sa d i s t i n z i o n e de l le cos t ruz ion i c ic lopiche ; d i s t i n z i o n e 
che è d i u n a u t i l i t à m o l t o p iù p ra t i ca , pe r ch i vogl ia ave re n o r m a n e l l a v i -
s i t a e n e l l e desc r i z ion i topogra f i che onde a s s e g n a r e u n o s t i l e p a r t i c o l a r e a 
t a l i c o s t r u z i o n i . 

Nel la Tav . II, n . 1 a 6, Mem. I s t . C. A., 1832, sono d a t i i t ip i graf ic i de l l e 
d ive r se m a n i e r e , le qua l i il Dodwel l d iv ise i n t r e , e s c l u d e n d o la q u a r t a i n -
d i c a t a dal P e t i t - R a d e l , s i ccome , pe r q u a n t o a n t i c h i s s i m a , a s sa i r ego la re . 

l a . Maniera ciclopica rozza-, cioè a m a c i g n i di super f ìc ie rozza n e l l ' i n -
t e r n o e n e l l ' e s t e r n o , a d o p e r a t i qua l i si t r o v a r o n o in n a t u r a , con rinzaffa^-
m e n t i di p iù piccoli s a s s i . Cor r i sponde a q u e l l a del la p r e a c e n n a t a l a epoca , 
e vedendos i a d o p e r a t a n e l l e m u r a di T i r i n t o , si d i s se a n c h e tirintia c o m e 
g i à a v v e r t i i ; e da l l a i d e n t i t à col la d e s c r i t t a da P a u s a n i a , ad e s sa p i ù e s c l u -
s i v a m e n t e si a s s e g n a il n o m e di ciclopica. E s e m p l a r i in I t a l i a o l t r e i g i à 
a d d o t t i , si veggono a Norba , p resso R e a t e , ed in a l t r i l u o g h i d i S a b i n a 
(fig. n . 1, cf . Tav . VI , C a n i n a , a r ch . a n t . , Sez. II). 

2 a . Maniera ciclopica perfetta: cioè a m a s s i rozz i a l l ' e s t e r n o , m a a p p i a -
n a t i ne l l e i n t e r n e f a c c e , in modo da c o m b a c i a r e p e r f e t t a m e n t e f r a lo ro , 
come ne l l a c o s t r u z i o n e de l l 'Appia p r e s so T e r r a c i n a (fig. 2). Can ina , r i p e t o , 
f r a q u e s t a seconda e l a s e g u e n t e u l t i m a , a n n o v e r a u n a t e r za spec ie , s i c c o m e 
q u e l l a in cu i v i è la p r e v a l e n z a de l le f o r m e pol igone, m a vi si veggono c o m -
b i n a t e a n c h e p i e t r e q u a d r a n g o l a r i (o. c . , Tav . XII , fig. 3). Cosicliè la m a n i e r a 
succes s iva egl i i n d i c h e r e b b e come l a 4 a spec ie . 

3 \ Maniera ciclopica orizzontile; e g u a l e a l la p r e c e d e n t e , m a con m a n i -



a l inee c u r v e a n c h e rovesc i a t e , c o m e v e d r e m o ne l l e m u r a di Norba e p r e s so 
l a p o r t a i n f e r i o r e d i F e r e n t i n u m , d e n o t e r e b b e r o u n a pe r i z i a g r a n d i s s i m a -
T u t t o ciò secondo il G e r h a r d (A. I . , 1829, c.). 

Il P r o m i s n o n è per a l t r o de l la m e d e s i m a op in ione a q u e s t o p r o p o -
s i to del lo s c o s t a m e n t o da l la l i n e a r e t t a o r i z z o n t a l e , a t t r i b u e n d o egl i t a l e 
a c c i d e n t a l i t à od a l la n a t u r a dei m a s s i , od a l l a f o r m a de l le p a r t i c o m p o -
n e n t i , od a q u e l l a de i p i an i d i posa . L a q u a l cosa poi n o n sa rebbe u n a 
p r o v a di p rog res so , « m e n t r e le l e g g i de l l a s t a t i c a e s igono che l a g i a c i t u r a 
de l le p a r t i s ia o r i z z o n t a l e , e l a t e n d e n z a a q u e s t a d i r ez ione r avv i sas i s e m p r e 
p i ù f o r t e , q u a n t o m e n o le m u r a sono a n t i c h e ; s i cché in que i t e m p i ne i q u a l i 
l a p r a t i c a di t a g l i a r e e c o n g i u n g e r e le p ie t re g i u n s e a l m a s s i m o grado , q u e s t e 
cos t ruz ion i i r r ego la r i spa r i scono ». (Promis , o. c.). 

Can ina a l t r e s ì d ice esse re v a n o il r i n t r a c c i a r e u n m e t o d o ne l le s u p p o s t e 
a r c u a z i o n i c h e c redons i scorgere n e l l e l i nee c u r v e di t a l i m u r a (Arch. aut . ) . 

Nel le q u a l i suppos iz ion i o r i g i n a l i s s i m e , m i pa r e p i ù di ogni a l t ro a p p a s -
s i o n a t o "W. Geli (The t op . , c.), c o m e avrò occas ione di n o t a r e a l t r ove . 

Il m e d e s i m o P r o m i s che divide in q u a t t r o c lass i l ' o p e r a po l igona , a s s e g n a 
a l l a q u a r t a q u e l l a c h e p r e s e n t a m a s s i d i poca m o l e , m a di d e l i c a t i s s i m a e s e -
c u z i o n e , ed è f o r s e m a n i e r a e s c l u s i v a m e n t e r o m a n a , p e r c h è gl i e s emp l i c h e 
egl i n e a d d u c e (o. c . , t a v . IV e II, Z. I) si p r e s e n t a n o i n s i e m e a r i v e s t i m e n t o 
d i c e m e n t o e scag l i e . 

Di t u t t e q u e s t e spec ie o m a n i e r e s i d a n n o e s e m p l i ne i d i s e g n i de l le 
t a v . d ' agg . E ed F dei c i t . A n n . I s t . , 1831. 

Dal s ignor F o x sono d i s e g n a t i al n . 2, t a v . E, le m u r a di Bovianum, la 
p i ù a n t i c a c i t t à de l S a m n i u m , su l l a cu i u b i c a z i o n e n o n sono concord i g l i 
a u t o r i , d icendola il G e r h a r d dov 'è l ' a t t u a l e Boiano, m e n t r e a n c o r a il Ro-
m a n e l l i a v v e r t i v a n o n po te r s i qu iv i p ropr io r a v v i s a r e (cf. A n t i c a topog . i s to r . 
de l r egno di Napol i , Napoli , 1818, voi . 2), e co s ì il Corc ia (Storia del le Due 
Sic i l ie , Napoli , 1843, T . I), s enza però e s se r e a n c h ' essi due di accordo su l 
v e r o suo s i t o ; il qua le ora, dopo gl i s cav i f a t t i ne l 1857-58 e ne l 1870, p e r 
i qua l i si m i s e r o a l lo scoper to u n sepo lc re to , u n t e m p i o che d iede la p r o v a 
q u a l m e n t e i S a n n i t i c o n s e r v a s s e r o le p i ù a n t i c h e t r a d i z i o n i i t a l i c h e n e l r i t o 
re l ig ioso de l la o r i en t az ione , ed u n t e a t r o l a cu i cavea è t u t t a s o s t e n u t a da 
spal le di m u r a di ope ra ciclopica, e s i r a c c o l s e b u o n n u m e r o di i sc r i z ion i 
osche ; si s a r e b b e a s soda to ne l l a l o c a l i t à oggi d e s e r t a e m o n t u o s a d e t t a Cai-
catello sopra i l c o m u n e di P i e t r a b b o n d a n t e , c i r c a 7 cliil. da I s e r n i a . L a o n d e 
n o n sap re i a q u a l e l o c a l i t à il d i s e g n o si r i f e r i s c a , e s sendov i m o l t i in q u e l l a 
r e g i o n e di t a l i avanz i pol igoni i . 

Del r e s to l a u b i c a z i o n e d e l l ' a n t i c o Bovianum a P i e t r a b b o n d a n t e , è o r a 
f u o r i dubb io dopo le r i f e r i t e s c o p e r t e che d iede ro due lap id i , l ' u n a s a n n i t i c a 
di Vesulliaco medixtutico, l ' a l t r a l a t i n a di u n d u u m v i r o q u i n q u e n n a l e di co -
g n o m e Fusto, le qua l i a c c e n n a n o s i c u r a m e n t e a l n o m e di q u e l l a s a n n i t i c a c i t t à . 

Nè può f a r e os taco lo la d i m o s t r a z i o n e de l n o m e od ie rno n e l l ' a t t u a l e Bo-
iano, i m p e r c i o c c h é sp iegò b e n i s s i m o il d o t t o a rcheo logo A m b r o g i o Caraba , 
.che col n o m e m e d e s i m o Pl in io a n n o v e r a n e l Sannio d u e co lonie : Bovianum 
Yetus, e Bovianum Undecumanorum; e d ' uopo r i c o n o s c e r e ne l l ' od ie rno Boiano, 
l a s econda Boviano, ce rz io ra t av i da l r i n v e n i m e n t o di u n ' a l t r a lap ide , che r i -
corda la deduz ione f a t t a v i d e l l a l l a l eg ione , da l l a q u a l e ebbe a p p u n t o l ' ap -

pe l la t ivo d i s t i n t ivo . M e n t r e il B o v i a n u m Y e t u s deve r i conosce r s i n e l l a l o -
c a l i t à m e n z i o n a t a di Ca lca te l lo , dove, e n e l supe r io re m o n t e d e t t o Saraceno., 
p r o s e g u o n o gli avanz i de l r e c i n t o c ic lopico de l la p r i m i t i v a ac ropo l i o c i t t à 
p u r e p e l a s g i c o - s a n n i t i c a . 

Dal m e d e s i m o s i g n o r F o x ai s e g u e n t i n n . 3, 4, 5 e 6 sono d a t i e s e m p l a r i 
del le m u r a di Lucus Angilie, presso Luco , su l le sponde de l F u c i n o ne i Mars i 
(cf., Not iz ie scavi a n t i c h . , 1885, p. 487); de l l a Via Salaria n e l l a va l le d e l V e -
l i n o sopra A n t r o d o c o ; d i Sahirnia in E t r u r i a ; e d i Norba . 

Nel la t a v . F, n . 1, il s ignor C r a w f o r d r a p p r e s e n t a le m u r a di Busellce 
d ie t ro il co l le di T o r r e Moscona , sop ra Grosse to , ed il s i g n o r K n a p p ai n n . 2 , 
3 e 4, u n t r a t t o de l le m u r a di -Cora, le p iù i m p o n e n t i e be l l e f o r m e di m u r a 
c ic lop iche a m a s s i q u a d r a n g o l a r i che sono de l la s a n n i t a Aesernia (Isernia) ; 
i n f ine u n a s o s t r u z i o n e de l la Via Valeria, p r e s so Garseolis (Carsòli), a l i n e e 
pe rpend i co l a r i di due m a s s i pos t i l ' uno sopra l ' a l t ro e t a g l i obl iqui di p i e t r e 
q u a d r a n g o l a r i , che f o r m a n o u n a p a r t i c o l a r e specie de l la c o s t r u z i o n e po l igona 
c o r r i s p o n d e n t e a l l a d e s i g n a t a t e r z a epoca . 

Ques t i m e d e s i m i e s e m p l i r i p rodusse il V a n n u c c i n e l l a s u a s t o r i a (o. c . , 
T . I, c. II). 

2. Maniere tecniche, in cui si parla anche delle aperture 
e delle coperture. 

Dodwel l occupandos i p iù de l la f o r m a c h e del la a s s e g n a z i o n e d i f f i c i l i s s ima 
ad e t à , f ece u n a d ive r sa d i s t i n z i o n e de l le cos t ruz ion i c ic lopiche ; d i s t i n z i o n e 
che è d i u n a u t i l i t à m o l t o p iù p ra t i ca , pe r ch i vogl ia ave re n o r m a n e l l a v i -
s i t a e n e l l e desc r i z ion i topogra f i che onde a s s e g n a r e u n o s t i l e p a r t i c o l a r e a 
t a l i c o s t r u z i o n i . 

Nel la Tav . II, n . 1 a 6, Mem. I s t . C. A., 1832, sono d a t i i t ip i graf ic i de l l e 
d ive r se m a n i e r e , le qua l i il Dodwel l d iv ise i n t r e , e s c l u d e n d o la q u a r t a i n -
d i c a t a dal P e t i t - R a d e l , s i ccome , pe r q u a n t o a n t i c h i s s i m a , a s sa i r ego la re . 

l a . Maniera ciclopica rozza-, cioè a m a c i g n i di super f ic ie rozza n e l l ' i n -
t e r n o e n e l l ' e s t e r n o , a d o p e r a t i qua l i si t r o v a r o n o in n a t u r a , con rinzaffa^-
m e n t i di p iù piccoli s a s s i . Cor r i sponde a q u e l l a del la p r e a c e n n a t a l a epoca , 
e vedendos i a d o p e r a t a n e l l e m u r a di T i r i n t o , si d i s se a n c h e tirintia c o m e 
g i à a v v e r t i i ; e da l l a i d e n t i t à col la d e s c r i t t a da P a u s a n i a , ad e s sa p i ù e s c l u -
s i v a m e n t e si a s s e g n a il n o m e di ciclopica. E s e m p l a r i in I t a l i a o l t r e i g i à 
a d d o t t i , si veggono a Norba , p resso R e a t e , ed in a l t r i l u o g h i d i S a b i n a 
(fig. n . 1, cf . Tav . VI , C a n i n a , a r ch . a n t . , Sez. II). 

2 a . Maniera ciclopica perfetta-, cioè a m a s s i rozz i a l l ' e s t e r n o , m a a p p i a -
n a t i ne l l e i n t e r n e f a c c e , in modo da c o m b a c i a r e p e r f e t t a m e n t e f r a lo ro , 
come ne l l a c o s t r u z i o n e de l l 'Appia p r e s so T e r r a c i n a (fig. 2). Can ina , r i p e t o , 
f r a q u e s t a seconda e l a s e g u e n t e u l t i m a , a n n o v e r a u n a t e r za spec ie , s i c c o m e 
q u e l l a in cu i v i è la p r e v a l e n z a de l le f o r m e pol igone, m a vi si veggono c o m -
b i n a t e a n c h e p i e t r e q u a d r a n g o l a r i (o. c . , Tav . XII , fig. 3). Cosicliè la m a n i e r a 
succes s iva egl i i n d i c h e r e b b e come l a 4 a spec ie . 

3 \ Maniera ciclopica orizzontale-, e g u a l e a l la p r e c e d e n t e , m a con m a n i -



^ s t a propensione al l ' o r d i n a m e n t o or izzonta le , come ved remo nel r ec in to a 
Monteverde so t to il m o n t e Gennaro (fig. 3, ed esempli c i t . colla 3 a epoca). 

Sempre di ques t a m a n i e r a , la cui c a r a t t e r i s t i c a è d u n q u e l ' o rd inamen to 
or izzonta le , il Dodwell sudd i s t i ngue a l cune progressioni ne l modo s e g u e n t e : 

a) cos t ruz ione nel la qua le è deciso il passaggio dagl i i r regolar i ai r e -
golari o rd inamen t i o r izzonta l i , conservando però nei l a t i dei mass i il taglio 
obliquo, ed a s sumendo così nel le f acce la fo rma di t r apez i (fig. 4, f onda -
m e n t o del l 'Appia t r a F u n d i ed Itri); 

b) cos t ruz ione e s e g u i t a con m a s s i a facce appianate nell'interno e n e l -
l 'esterno (fig. n . 5, t o l t a da l le m u r a di Alba Fucentia, fig. n . 6, dal r e c i n t o di 
Fundi, fig. n . 7, delle m u r a di Nurs ia , oggi Civitel la negl i Equi). 

F e r g u s s o n (A His to ry of a rc l i i t ec tu re , London, 1865, voi. I) d icendo non 
so con q u a n t a e sa t t ezza , che le cos t ruz ion i ciclopiche f u r o n o a f f a t to pr ive 
di o r n a m e n t i , l ' un ica l i n e a a r c h i t e t t o n i c a essendo le a p e r t u r e che m a n m a n o 
andarono s o g g e t t e a p e r f e z i o n a m e n t o , imperc iocché av remo modo di r i s con -
t r a r e a n c h e noi nel le n o s t r e escurs ioni esempl i di s c u l t u r a ; e Bat i ss ier (o. c.), 
a ccennano ad u n a success ione di e tà , a p p u n t o a n c h e avu to r iguardo a q u e s t o 
progress ivo p e r f e z i o n a m e n t o delle ap e r t u r e . 

Ma a n c h e a ques to r i g u a r d o la success ione per e t à è m o l t o i n c e r t a , ed è 
fo rse megl io par la re s e m p r e di forme o man ie re d i s t in t e , so t to cui t a l i por te 
od a p e r t u r e si p r e sen tano , e so t to cui possono c lass i f icars i . 

Le qua l i fo rme il Canina (Ardi . An. , Sez. II), sudd i s t ingue in quattro-, a l -
t r e t t a n t o il Fe rgusson , s e n z a che per a l t r o le loro classif icazioni coincidano. 

Mi adoprerò a conc i l i a re ques t e q u a t t r o fo rme t ip iche . 
1° Le a p e r t u r e p iù c o m u n i , ev iden t emen te le p iù a n t i c h e , sono f o r m a t e 

da d u e pa re t i pe rpendico la r i , o poco inc l ina te nel la p a r t e i n t e r n a verso la 
s o m m i t à , e qu ind i cope r t e con g r a n d e a rch i t r ave in piano, come quel la 
g r a n d e del l 'acropol i di A l a t r i (Canina, o. c., Tav. Vil i) . 

Gli s t ip i t i f u r o n o a n c h e f o r m a t i da due soli blocchi r i t t i ver t ica l i , s u 
cui si appoggiò l ' a l t ro un ico blocco d ' a r ch i t r ave , nel le a p e r t u r e minor i . 

Ques te po r t e si possono des ignare so t to il nome di rettangolari. 
Oppure i blocchi l a t e r a l i f u r o n o appoggia t i l ' u n o con t ro 1' a l t r o a pio-

v e n t e , in modo da f o r m a r e u n ' a p e r t u r a t r i ango la r e ; o sui regoli l a t e ra l i r i t t i 
s ' i m p o s t a r o n o ta lvo l ta l e due p ie t re che si vengono s u p e r i o r m e n t e ad i n c o n -
t r a r e con u n cer to angolo , ed a f o r m a r e così la c o p e r t u r a ; s a rebbe la r i u -
n i o n e delle d u e fo rme p receden t i . Ques te a p e r t u r e pot rebbero denominars i a 
capanna (v. es. in Fe rgus son , o. c., T. I, fig. 119 ; Ramée , His t . génér . de 
l ' a r c h i t e c t u r e , Paris, 1860, T. I, fig. 101). 

2° Dove non eranvi g r a n d i p ie t re pegl i a r ch i t r av i , od occorrevano a p e r -
t u r e mol to l a r g h e , si f o r m a r o n o le p a r e t i a r a s t r emaz ione fino a r a g g i u n -
g e r s i a l la s o m m i t à , cioè m e d i a n t e s t i p i t i a s t r a t i or izzonta l i di p ie t re pos te 
a m e n s o l a od a sporto, onde m a n m a n o i fianchi ven ivano ad avv ic ina r s i ; 
i n c o m i n c i a n d o la d iminuz ione delle a p e r t u r e fino da t e r r a od a n c h e sopra , in 
g u i s a da f o r m a r e come u n t r iangolo ; t a l i le a p e r t u r e di Missolungi (V. F e r -
g u s s o n , o. c., T. I, fig. 122) e possono c h i a m a r s i , p i r a m i d a l i ; oppure c o m i n -
c i a n d o da t e r r a o s u p e r i o r m e n t e , la r a s t r e m a z i o n e a s sunse la f o r m a di u n a 
c u r v a t u r a quas i a s e s to acu to , e a l lo ra si pot rebbero d e n o m i n a r e ogivali. 

Nelle a p e r t u r e così p i ramidal i , come ogivali, di f o rmaz i o n e e di e t à p iù 

a c c u r a t e , q u e s t a r a s t r emaz ione venne pe r f ez iona ta t ag l i ando le p ie t re pos te 
a r i sega , sul l 'angolo della incl inazione, ed o t t e n e n d o così un piano solo, 
come vedesi ne l la sudde t t a ape r tu r a di Missolungi, e ne l la po r t a a c u m i n a t a 
d . a di Civi tavecchia in Arpino (cf., Tav. a pag. 14 nel l 'opera della s ignora 
Dionigi-Candidi Mar ianna : Viaggio in a l cune c i t t à del Lazio c h e diconsi 
fonda te da Re Sa turno , Roma, 1819; e Bat iss ier , o. c . , fig. a pag . 154), od in 
Morico ne l l 'Al t ica (V. Fe rgus son , o. c., fig. 118) 

Un bel l ' esempio di ve tu s t a opera r a s t r e m a t a abbiamo conservat iss imo, 
n e l castel lo de l l ' acqua raccol ta so t to l 'acropoli fuo r i l ' an t i ca po r t a verso la 
Lab icana a Tusculum (Frascati), (V. Canina : Descr iz ione de l l ' an t i co Tuscolo, 
Roma , 1841, Tav. XIV e XVI, Ramée , o. c., fig. 230, 231 e 232). 

Di q u e s t a fo rma per fez iona ta di ape r tu re e cope r tu re a r a s t r emaz ione 
si h a n n o a l t r e s ì son tuos i esemplar i ne l sepolcro Regul in i -Galass i , e ne l l ' a l t ro 
secondo sepolcro pr incipale a Caere (Cerveteri), edi t i dal Can ina (Tav. I.I e 
L I I I : i n : L ' E t r u r i a m a r i t t i m a compresa nel la dizione pontif ic ia , Ro., 1846; 
e Tav. IV e VI in : Descrizione di Cere an t i ca , Roma, 1838), m e n t r e ne l l a 
Tav. CXX, IX (Et. Mar.) e ne l la Tav. IX e X (Cere ant ica) , il m e d e s i m o 
a r c h i t e t t o rappresen tandoc i un sepolcro scoper to a Canusio, ci esibisce u n 
bel l i ss imo t ipo di r a s t r emaz ione a r i seghe non s m u s s a t e e pareggia te , e 
r appresen tandoc i la camera di Micene e le vol te del carcere m a m e r t i n o , 
s tab i l i sce u t i l i conf ron t i . Cos i fa t te , cioè a r i seghe non s m u s s a t e , sono l ' en-
t r a t a e la cel la sepolcrale della p i ramide di Menfi, e mol te t ombe in Orvieto 
(V. Notiz. scavi c., a. 1880, Tav. XIV, etc.). 

Le a p e r t u r e di ques t a seconda specie, s iccome doveano r i su l t a re di m o l t a 
a l t ezza , e quindi difficile l 'appl icarvi impos te , fu rono poco comuni . 

3° La t e r z a specie è u n a combinazione delle due precedent i , e d o v e t t e 
per ragione di ch iu su ra essere p iù u sa t a . I mass i or izzontal i delle fiancate 
sono anche sport i a menso la , m a la r a s t r emaz ione non viene prosegui ta a 
chiuders i , m a viene s o r m o n t a t a a c e r t a a l t ezza con monoli t i a p i a t t abanda , 
f o r m a n d o così come u n a ogiva t r o n c a ; la quale fo rma potrebbesi denota re 
a semiesagono. 

Tale la por ta del tesoro di Atreo a Micene (V. Bat i ss ie r , o. e., fig. 156, 
Ramée, o. c., T. 1, fig. 143); t a l i la por ta saracinesca di Signia e quel la di 
Circeii , come vedremo a suo luogo (V. Canina , Arch. a n t . Sez. II, Tav. VII, 
e Ramée , o. c., T . 2, fig. 233). 

4° La q u a r t a m a n i e r a di ape r tu re der iverebbe dalla seconda, t roncando 
l ' a p e r t u r a per m e t à med ian t e una grande p i a t t abanda , od a r c h i t r a v e inser i to 
nell 'ogiva, in modo da dividere l 'opera in due pa r t i , r imanendo u n ' a p e r t u r a 
super iore di f o rma quasi t r i ango la re , specie di arco di scar ico a rafforzare 
la por ta , il quale è ta lvol ta r i empiu to . 

Questa m a n i e r a pot rebbe dirsi mista. Ne è esempio la por ta di Axos 
ne l l 'Asia Minore, a la por ta dei Leoni a Micene, r i f r i t t a da t u t t i gli au to r i , 
in t u t t e le salse (V. Fergusson , Are. c., T. 1, fig. 121, 123, Canina, E t r . c . , 
Tav. c.). 

Come si è v is to , a l l ' u l t ima epoca si r i fe r i rebbero , secondo Gerhard , gli 
o rd inamen t i a l inee curve . 

Essa non dà pera l t ro mai esempio di ape r tu re con ves t ig ia di sovrapposta 
a r c a t a ; laonde si r i t i ene per cer to che a n c h e le più recent i opere poligonie, 



p r e c e d e t t e r o l ' i n v e n z i o n e dell 'arco ; di cui il p iù an t ico esempio, r i t i ens i 
sempre la Cloaca Massima, cos t ru i ta al t empo dei Tarquini , s iccome quel lo 
che può e s se re s to r i camente d e t e r m i n a t o in modo posi t ivo (234 o 235 U. c., 
519 av. E. V.) ; t e s t imon io oramai ammesso dal le inves t igaz ion i del Bunsen e 
dagl i a l t r i au to r i che vennero dopo di lui (cf. P l a tne r , Bunsen , Gerhard , 
Rosse l : B e s c h r e i b u n g der s tadt Rom, S t u t g a r d 1829-38; Dodwell ; Ramée , 
o. c . , T. 2) de l l a an te r io r i t à della invenzione in I t a l i a , in c o n f r o n t o della 
Grecia . Alla s to r i a delle cui ar t i so l tanto , devesi r i f e r i re il d e t t o di Seneca 
nel le ep is to le , che l ' invenzione del l 'arco a t t r ibu i sce a Democr i to l 'Abder i tano , 
a r c h i t e t t o de l l 'O l impiade XC (a. 334-337 U. c . , 420-417. av. E . V.); a l l e -
gaz ione , del r es to , come oppor tunamente avve r t e il Promis, che non ha 
a l c u n valore , avendo Seneca r i f e r i to t a l e opinione di Posidonio, come u n 
sof isma (Promis , o. c.). 

Anzi il m e d e s i m o Promis in fe rendo come le p r i m e vol te dovet te ro essere 
c o s t r u t t e in quei paes i nei quali u savans i p ie t re t e n e r e e facil i ad essere 
t a g l i a t e , i n f a t t i le p r i m e s tor icamente no te sono quel le di Roma f a t t e con 
p i e t r a v u l c a n i c a ; r icorda come più a n t i c a anco ra del la g i à a n t i c a Cloaca 
Massima, s ia quel la vol ta di d iamet ro maggiore del doppio, del Carcere Ma-
n i e r a n o , s o t t o la pendice orientale del Campidoglio. R e a l m e n t e il Career 
imminens Foro, r a m m e n t a t o da Servio, che da Mar te , Mamers, f u denomi -
n a t o , si fa r i sa l i re a Re Anco Marzio, c i rca l ' anno 137 di Roma, e Yarrone 
agg iunge che Re Tu l io Ostilio (175-219 U. c.) vi agg iunse la p a r t e s o t t e r -
r a n e a , r i d o t t a da un ' an t i ca la tomia , onde da esso pu r Tulliano si disse 
(cf. Nibby : R o m a d e s c r i t t a nel 1838, Roma, 1838, P. I o a n t . e. v. fig. in 
Geli, o. c. p. 494-496 e Tav. X in Canina, Cere a n t . c.). 

Il G e r h a r d crede t u t t a v i a anch 'esso , che res t i m o l t o dubbio se l ' a r cua -
zione indiz ia le da lu i , e s ingolarmente da Geli , c r e d u t a vedere ne l le co-
s t ruz ion i pol igone, s ia da a t t r ibuirs i al caso, come r i t i ene Promis , o s ia 
s t a t a a d o p e r a t a a bel la posta. 

Dissi s i n g o l a r m e n t e il Geli, poiché egli vede di ta l i indizi d a p p e r t u t t o , 
ne l le m u r a i t a l i che di Saturnia, di Alba F u c e n t i a , di Augi t ia , di Cosa, di 
Amer ia , di Bov ianum, di Fundi, di E m p u l u m , e lo r a m m e n t e r e m o a suo 
luogo. Inf ine t a l i indizi più di t u t t o si vol lero c o n s t a t a r e ne l le m u r a di 
Signia e di Norba (A. I. 1829). 

I l m e d e s i m o Gerha rd sta per l 'opinione che sia per a l t r o m a n i f e s t o e r -
rore quello del Kruse (Helias, T. 1), il quale accenna come regola fissa per 
la sa ldezza delle m u r a ciclopiche, l ' essere i loro m a s s i d a p p e r t u t t o mess i 
in s i eme come i m m e n s i archi. 

Il F e r g u s s o n sa rebbe incorso ne l medes imo er rore , imperc iocché r i t e n n e 
che ai c o s t r u t t o r i del le mura ciclopiche fosse f a m i g l i a r e l ' u s o d e l l ' a r c u a -
zione, che ess i avrebbero adoperato non t a n t o come r inforzo, m a a n c h e a 
scopo di o r n a m e n t a z i o n e ; e cita ad esempio la por ta di Axos nel l 'Asia Mi-
nore , che sa rebbe a p p u n t o ccn combinazione p iù compl ica ta , n i e n t e a l t r o 
che u n arco di scar ico ed ornamentale , dove egli vede u n a l inea di a ccenno 
ad arco or izzonta le , c h e supporrebbe essere copia di arco a raggi (Fergusson , 
0. C., T. 1). 

Ma l 'A. s t e s so si f a premura di avver t i re che t a l e por ta é di e t à r e l a -
t i v a m e n t e recen te , e l a tecnica quadra ta p e r f e t t a delle sue m u r a lo d imos t ra 
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c h i a r a m e n t e ; inol t re essa è s ì a curva ogivale, m a l ' accenno al l 'arco, a n c h e 
or izzonta le , mi sembra di pu ra immaginaz ione . 

Più seri a r g o m e n t i ne dà invece il s ignor Gugl ie lmo Mure, il quale nei 
p r i m i mes i del 1838 compì il viaggio di Grecia, fece r icerche e rilevò m o -
n u m e n t i , i cui r i s u l t a t i e disegni f u r o n o pubbl ica t i negl i An. Is t . di d e t t o 
anno , e nei Monum. I s t . , t av . LVII, voi. 2 (e t a v . H d'agg.). 

La fig. VI r a p p r e s e n t a l ' ingresso di u n a delle ga l le r ie di Tirinto, che 
all 'A. sembrò degna di osservazione per la ques t ione sul l 'or igine e s to r i a 
del l 'arco. L ' ape r tu ra , come t u t t a la ga l le r ia , h a gli s t ip i t i di p ie t re a spor to , 
ed il t e t t o invece che essere f o r m a t o con sempl ice r avv i c inamen to di d u e 
grandi m a s s i a p iovente , ch iude con u n a p ie t ra quas i a foggia di cuneo, 
quasi una chiave di vol ta , ne l la quale il Mure vede il principio di una ch iave 
a serragl io che in e f fe t to , come nel l ' a rco , adempia a que l sos tegno p r inc i -
pale per cui si s t r i ngono t u t t e le par t i . 

Le fig. I, X, XI e II , sono porte o posterule ver i f ica te dall 'A. nel r ec in to 
di Oeniada a l la foce de l l 'Acl ie loo nel l ' A c a r n a n i a ; e gli s embra rono r a p p r e -
s e n t a r e u n a normale g raduaz ione dal semplice uso de l l ' a r ch i t r ave , quale la 
fig. 1 che è u n ' a p e r t u r a a s t ip i t i a s t r a t i , perpendicolar i , s o rmon ta t i da l a -
s t rone monol i te ; a l l 'ar t i f izio del l 'arco di cui le fig. X ed XI f o r m a n t i a n c h e 
gal ler ia , u n a delle cui a p e r t u r e cos t ru i t a come la p receden te , u n a coper tu ra 
con due blocchi o r izzon ta l i che s ' i ncon t rano a con t r a s to nel cui spessore 
s o p r a s t a n t e al vuoto è r i cava ta una curva ad arco, sarebbero lo sviluppo del 
principio-, m e n t r e la fig. II , che è un vano a p iedr i t t i eziandio di opera po-
l igona e ch iuso ad arco con mass i a cuneo disposti a raggio, ne r appresen-
te rebbe la perfez ione . 

La figura VII poi è u n o sviluppo in t e ro e s l anc ia to di grande arco f o r -
m a t o a grandi l a s t ron i squadra t i a raggio pe r fe t to , con t ro fiancate di opera 
pol igona, t u t t o a secco. 

È un ponte pross imo al vil laggio di Xerocampo, a quas i 3 ore da Spa r t a , 
sopra uno' dei t o r r e n t i t r i b u t a r i de l l 'Euro ta . 

Sulla asso lu ta a n t i c h i t à spa r t ana dell 'opera, il Murre non m e t t e dubbio, 
sia per lo st i le del la fabbr icaz ione , sia perchè il ponte non t rovas i in s i -
tuaz ione da dargli neppure sospet to che possa essere opera del macedon iano 
o romano periodo. 

La essenza dunque di quel ponte, agg iun t a alle a l t re addot te pa r t i co l a -
r i t à , gli s embra s tabi l i re con s icurezza l 'uso dell 'arco presso i Greci sino da 
un 'epoca r e m o t a . 

Ques t a pubbl icazione del s ignor Murre nu l la togl ierebbe di valore a l l ' a r -
gomento d e l l ' a n t e r i o r i t à de l l ' invenz ione i t a l i ca de l l ' a r co ; imperc iocché lo 
sviluppo del l ' egemonia macedone ed il pr imo colpo m o r t a l e a l la l i be r t à del la 
Grecia, può stabil i rs i colla ba t t ag l i a di Cheronea, v in t a da Fil ippo il m a c e -
done cont ro gl i Atenies i e gli a l t r i a l lea t i g r ec i , . ne l l ' anno 338 (cf. D r e y s s : 
Chronologie Un., Paris , 1873), o nel 339 (cf. Can tù , o. c., Cron.) avan t i l 'E. V., 
da t a di mol to poster iore a l l ' e t à dei T a r q u i n i i ; ciò che si conci l ia con 
q u a n t o premis i su l la i n t e rp re t az ione da darsi a l la t e s t imon ianza r i f e r i t a da 
Seneca. 

Questa pubbl icazione del s ignor Murre ha inol t re u n a s ingo la r i s s ima 
rassomigl ianza con quel la delle an t i ch i s s ime m u r a di Erice '.Monte S. Giù -



l iano sopra Trapani ) r a p p r e s e n t a t e nel le Tav. I, II e I II , (Notizie scavi a n t . , 
a. 1883), nel le qua l i u n a pus t i e r l a , la cui ch iu su ra è o t t e n u t a in a l to m e -
d ian te il so l i to rovesc i amen to dei filari , nel p a r a m e n t o e s t e rno h a un arco 
a t u t t o ses to , r i c a v a t o in due b locchi di t a l i d imensioni e di t a l fo rma , da 
c reders i a p p a r t e n e n t i a l la f abbr i ca pr imi t iva , p r ec i s amen te come l 'ar t i f izio 
nel le p o s t e r u l e X ed XI di Oeniada. 

Al quale r i g u a r d o a n c h e al s ignor Murre può muovers i l 'obiezione della 
i l lus t raz ione c h e ne l le Notizie sud. è p remessa alle tavole di E r i ce ; senza 
c o n t a r e il va lo re di q u e s t e e di a l t re consimili a n t i c h i t à del la Sicilia, dove 
n o n ebbero c e r t o s t a n z a i Pelasgi , secondo la t radiz ione dionis iaca, n e l -
1' a r g o m e n t o t r a t t a t o del la ver id ic i tà della t radiz ione ed a t t r i buz ion i p e -
l a sg iche . 

Onde p o t r e b b e s empre concluders i con Th. Hope (Histoire de l ' a r c h i t e c -
t u r e , t r a d . de l ' ang la i s par A. Baron, Bruxel les , 1839), che si r i f e r i sce a n c h e 
lui a Micene : « Si ces exemple s p reuven t l ' invent ion de la voû te , l ' honneur 
en p e u t ê t r e r e v e n d i q u é avec t o u t a u t a n t de droi t par le L a t i u m Quoi 
qu ' i l en soi t , si la r e n c o n t r e f o r t u i t e de quelques m a t é r i a u x r e l a t i v e m e n t 
disposé d ' u n e f a ç o n pa r t i cu l i è re , revèle dans la Grèce indépendan te l ' ex i s -
t e n c e de l ' a r c , de la voû te , à l ' é t a t d 'embryon, en que lque sor te , c e t t e i n -
ven t ion y r e s t e c o m m e s t a g n a n t e e t s té r i l e ; elle ne r e ç û t a u c u n dévelop-
p e m e n t ; e l le n e dev in t po in t , d a n s les édifices grecs , un t r a i t c a r ac t é r i s t i que 
qui , par son i m p o r t a n c e e t s e s ressources , d û t modifier le sys tème e t r e -
nouve le r la f a c e de l ' a r c h i t e c t u r e ». 

E s i ccome anzi la c a r a t t e r i s t i c a pecul iare d e l l ' a r c h i t e t t u r a c lass ica 
greca , è a p p u n t o que l l a de l l ' assenza assoluta del la vol ta , e del l ' impiego di 
n u m e r o s e co lonne , f a t t e s i necessa r i e per causa del la l inea r e t t a , m e n t r e , 
Come v e d r e m o , c a r a t t e r i s t i c a del la r o m a n a a r c h i t e t t u r a classica, è l ' a rd i -
t e z z a e la f r e q u e n z a del l ' impiego del l ' a rcuazione e delle vol te ; sarei quas i 
i ndo t to ad a v e r e per m o l t o p rob lemat ica l 'af fermazione del s ignor Murre i n 
r i gua rdo a l p o n t e di Xerocampo. 

« Senza c o n ciò n e g a r e che i Greci abbiano usa to l ' a r c o ; lo usarono, 
m a s o l a m e n t e per i n c i d en za ; n è m a i seppero s tendere da un p i l a s t ro a l -
l ' a l t ro , se n o n u n a r c h i t r a v e di pie t ra , od una t rave » (Cantù, o. e., Archeol.). 

E t u t t a v i a os t i co come mai concepire ques t a conoscenza del l 'uso della 
vo l ta appo i Grec i , senza che siasi m a i usa to di appl icar la negl i edifici, p r a -
t i cando la su p i l a s t r i o p iedre t t i . 

Dei m o n u m e n t i per il pr imo d ivulga t i dal M u r r e , t rovo anzi f a t t o 
u n accenno d a l Ramée (o. c., T. 2.), il quale dopo aver r i conosc iu to che « ce 
p rogrès (le déve loppemen t de l 'a rc e t de la voûte) es t dû au peuple p r imi t i f 
chez lequel s ' e s t développé en I ta l ie l ' a r t de la coupe des p ier res », così ne 
g iud ica : « L e s p o r t e s cas t ra les , avec arcs , de l 'Acarnanie , qui sont les p r i -
mi t ives , l a g a l e r i e de Tiryns , qu i offre, semble- t - i l , des vel le i tés d ' a rcs dans 
sa c o n s t r u c t i o n , e t la porte d 'Oeniada, mon t r e tou te fo i s une sor te de repré -
s e n t a t i o n figurative de la cons t ruc t ion de l 'arc , propre à la race p r imi t ive 
qu i a c o u s t i t u é la p lus anc ienne populat ion de la Grèce e t de l ' I ta l ie ». 

Per t e r m i n a r e , ess i po t rebbero t u t t av i a , a lmeno per la s tor ia delle a r t i 
m Grecia , c o n d u r r e a conclusioni diverse da quelle del s ignor Gerhard r i -
f e r i t e , s u l l ' e s s e r e gli o rd inamen t i a l inee curve nelle m u r a pol igone, pre-

cursori del l 'arco, non mai svi luppat is i o ta l i da dare esempli con temporane i 
di a p e r t u r e ad arco p e r f e t t o . 

Senonchè anche su q u e s t a tes i , vuol mol to influire q u a n t o accennerò 
qui di segu i to in to rno a l la de te rminaz ione del l imi te d ' e t à nel l 'uso delle 
cos t ruz ioni poligone. 

I l c i t a t o Fe rgusson par lando del l 'a rco, lo dice poi noto agli Egizi , agli 
Assiri , ed ai Greci, m a t u t t a v i a da ne s suno di quei popoli, e cce t to forse 
che dagli Assiri , u s a t o come pa r t e del la loro a r c h i t e t t u r a m o n u m e n t a l e ; e 
noto agl i E t r u s c h i eziandio. Dagli E t r u s c h i l ' avrebbero anzi preso i Romani , 
come la fo rma ro tonda , e non per is t i l ica del t empio ; adot tandolo a r d i t a m e n t e 
in t u t t i i loro ediflzi, e facendo u n passo a v a n t i nel l 'appl icar lo t a n t o alle 
fo rme re t t ango le , q u a n t o al le circolari . 

Che l 'ar t i f izio del l 'arco fosse no to agli E t r u s c h i in epoche r emote , ne è 
u n a prova la seconda por ta d 'accesso al sepolcro scopertosi ne l la to s e t t e n -
t r iona le di Veii, p r e s e n t a t o dal Canina ne l l a Tav. XXXV, fig. 2, d e l l ' E t . 
m a r i t . c . , la quale è un esempio locale ve tus t i s s imo di chiave di vol ta , 
poiché gli s t ip i t i r a s t r emandos i , t e r m i n a n o so rmonta t i da un masso inser i to 
a cuneo, a gu isa appun to di chiave. E nel la Tav. CXXVIII vediamo dal m e -
desimo A. r ipor ta t i a l t r i esempli diversi delle p iù a n t i c h e opere avent i a t t i -
nenza col l ' a rcuazione. 

Nelle coper ture delle t ombe della e s t e sa necropoli del pr imo Vals inium, 
Valsinium Velus, r i conosc iu to in Orvieto, (cf. Gamurr in i in An. , Is t . 1882), 
ques t a chiave di vol ta r icorre di f r e q u e n t e ad inca t ena re i mass i della r a -
s t r e m a z i o n e ; ed il eh. W . J. St i l l inan, che h a f amig l i a r i t u t t e le cos t ru -
zioni pre is tor iche o pro tos tor iche della Grecia e del l ' I ta l ia , e che pubbl icherà 
il r i su l t a to delle sue r icerche negl i a t t i de l la Società El lenica di Londra , 
mi ass icurava che ques t a pa r t i co la r i t à delle tombe di Orvieto, egli non r i -
scontrò in nessun luogo al t rove in opere di s t i le arcaico (cf. Notizie scavi 
an t . , a. 1876 e seg. , spec i a lmen te v. Tav. XV, a . 1880, p. 437 seg.). 

Il Can tù t rovasi d 'accordo « che gli E t r u s c h i per pr imi abbiano cono-
sc iu ta l ' impor tanza della volta , che fu il magg io r progresso che l ' a r c h i t e t -
t u r a abbia f a t t o ». Ma anch 'eg l i r icorre al ponte di Xerocampo, di cui r ipe te 
la figura, per dedurne che l 'arco concent r ico era no to anche ai Greci p r ima 
di Alessandro (Cantù, o. c., Arclieol.). 

Questo ponte di Xerocampo, come la s imig l ianza de l l ' a rgomento , mi r i -
ch i amano al l 'esempio addot to dal Pole t t i (o. c.) per d imos t r a re che c o n t e m -
poraneo al l ' impiego delle masse poligone è quello delle m u r a a mass i squa -
dra t i , del pon te an t ich i ss imo ad un solo arco, su l la s in i s t r a del Nera, so t to 
la cadu ta delle Marmore (Terni) a caso scopertosi , e no ta to per la pr ima 
vo l ta dal s ignor Giuseppe Riccardi, ne l 1819 (v. R icca rd i : Ricerche i s tor ico-
fisiclie su l la cadu ta delle Marmore, e t c . , Roma, 1825), e poi f a t t o sbarazzare , 
perchè era i n t e r a m e n t e os t ru i to e sepolto dal le incros taz ioni s t a l a t t i t i c h e 
delle acque del Vel ino: « Locus ille Marmora vulgo n u n c u p a t u s , qu ia ibi 
marmor e t s a x u m cresci t » (Plinio, His t . n a t . t . 2 c. 103). 

È a mass i paralel lepipedi cune i formi nel la vol ta ad arco per fe t to , fian-
cheggia t i , secondo il Polet t i , di opera poligonia sopra s t r a t i or izzontal i di 
p ie t re quadr i l a t e re . 

E poiché il suo seppel l imento so t to le s t ra t i f icaz ioni e le deposizioni 
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ve l ine de l l a ca lce c a r b o n a t a , n o n può e s s e r e che g r a n d e m e n t e a n t e r i o r e al 
t a g l i o de l la p r i m a cava d ' i n c a n a l a m e n t o f a t t a da l c e n s o r e M. Curio D e n t a t o 
n e l 481 U. c. (211 a. E . V.), c ioè q u a n d o q u e l l e a c q u e v a g a v a n o l i b e r a m e n t e 
ne l l a va l le r e a t i n a , q u e s t ' o p e r a f u c e r t a m e n t e f a t t a n e l l a più a i t a a n t i c h i t à ; 
ed è di t r o v a m e n t o e t r u s c o od i t a l i co . 

I l Po le t t i n e l l a Tav . I a n n e s s a al l 'o . c . , d à il p r o s p e t t o a val le di q u e s t o 
p o n t e e de l le sue f i a n c a t e , c o m e l ' aveva g i à p r i m a d a t o il Riccardi , ne l l a 
Tav . I I a n n e s s a a l l a s u a m o n o g r a f i a o r a c i t a t a . La figura del Riccardi è d i 

;d |)l • n o n poco d i s s i m i l e da q u e l l a de l Po l e t t i , e m i p a r e l a p iù confo rme al vero , 
e d e m o l i s c e l ' a r g o m e n t o de l l a c o n t e m p o r a n e i t à d e l l ' a r c a t a a l l 'opera po l i -
g o n i a , po i ché le fiancate possono r i t e n e r s i di p u r a opera q u a d r a t a p i u t t o s t o 
rozza . Il R icca rd i s t e s so c r e d e che « t a l f a b b r i c a o s p e t t a a l l 'epoca de l l a 
r e p u b b l i c a r o m a n a , o v v e r o è ope ra u m b r a , c o m e op ina i l eh . cav. F o n -
t a n a ». 

Q u a l u n q u e s iano i g i u d i z i , il m o n u m e n t o è del p iù g r a n d e i n t e r e s s e per 
l a s u a e v i d e n t e v e t u s t à ; ed è con vero do lore c h e l ' u l t i m a vo l t a che v i s i t a i 
que l luogo in g i u g n o 1881, n e v iddi s c a l z a t e le m u r a l a t e ra l i di i m p o s t a -
zione de l la vo l t a , e t u t t a l ' a r c u a z i o n e m i n a c c i a t a , pe r opera dei c o n t a d i n i , 
che v a n n o d i s sodando q u e i r e l i t t i de l l ' o ra i n f e r i o r e corso del Nera . 

3° Come queste distinzioni in epoche e maniere non possano 
intendersi rigorosamente. 

Ma t o r n a n d o a l l a d i v i s i o n e in epoche de l l e cos t ruz ion i di opera po l igo-
n a l e , il s ignor G e r h a r d è d i pa re r e che , s e n z a f o r m a r e u n genere s e p a r a t o 
n e l l a ser ie , debba a l t r e s ì f a r s i a t t e n z i o n e ad a l t r i mod i che con e s s e 
m a n i f e s t a n o s t r e t t o r a p p o r t o , e possono e s s e r e c o n t e m p o r a n e i a l l e va r i e 
epoche . 

E g l i si f e r m ò s p e c i a l m e n t e su l l a c o s t r u z i o n e a m a s s i r i quad ra t i , u s a t a 
n e l l a m a g g i o r p a r t e de l l e e t r u s c h e c i t t à , e n e g l i a n t i c h i s s i m i bas t ion i d i 
R o m a ; e d i cu i si h a n n o p u r e e sempl i n e l l e e scavaz ion i di g r o t t e e c o s t r u -
z ioni s o t t e r r a n e e che , a n t e r i o r i a l le c o s t r u z i o n i allo scoper to , anz i s c u o l a 
di q u e s t e , r i t e n g o n o m o l t i a u t o r i s ieno s t a t e ; per cu i l a favola n e a t t r i b u ì 
anz i l 'o r ig ine a i Ciclopi s c a v a t o r i di m i n i e r e . 

A n c h e dal P e t i t - R a d e l v e n n e r o i m o n u m e n t i di q u e s t ' u l t i m a s t r u t t u r a , 
pe r l ' e n o r m i t à dei loro m a c i g n i , e g u a g l i a t i a l l e m u r a di m a s s i poligoni i r -
r e g o l a r i ; i n f a t t i i m a s s i a d d e n t e l l a t i degl i un i , si a v v i c i n a n o a l la f o r m a dei 
t r a p e z i de l l e a l t r e . 

Molti , e f r a ess i il K l e n z e , r i t e n g o n o c h e q u e s t o modo di edif icare s ia 
s u c c e d a n e o a que l lo a m a s s i pol igoni i . Ma il G e r h a r d n o t a che esso t rovas i 
m o l t o spesso i n n e s t a t o n e l l e s t e s se m u r a po l igon ie , c o m e d i m o s t r a n o o l t r e i 
m o n u m e n t i di G r e c i a ( T i r i n t o , Micene, Argo), i magn i f i c i ba lua rd i di V o l -
t e r r a , di Cor tona , d i F i e s o l e , d i Cosa, dove r i m a n g o n o filari di m a s s i r i q u a -
d r a t i soprappos t i e c o n n e s s i con c a n t i a d d e n t e l l a t i , t a l v o l t a a n c h e ne l p i ù 
basso del le m u r a ; l a o n d e n o n si possono a t t r i b u i r e a r e s t a u r a z i o n i p o s t e -
riori (cf. Micali, o. c . , T. l ì , Tav . X, XI, XI I e XIII) ; e s e n z a n e g a r e c h e 

l ' un ione dei m a s s i pol igoni abb ia p r e c e d u t o q u e l l a dei t r a p e z i , e poi que l l a 
a r e t t a n g o l i d i v e n t a t a g e n e r a l e , dag l i a d d o t t i e sempl i , n e t r a e che q u e s t a è 
a l t r e s ì a n t i c h i s s i m a , e l ' u n a e l ' a l t r a po te rono e s se r e d e t e r m i n a t e da l l a 
q u a l i t à dei n a t u r a l i s t r a t i di p i e t r a d i sponib i l i , o da l l a m a g g i o r sa ldezza che 
c redevas i o t t e n e r e ponendo in opera i m a s s i q u a d r a t i neg l i s t i p i t i de l le p o r t e 
e negl i spigoli deg l i s m i s u r a t i b a s t i o n i (An. I s t . 1829 e.). 

E P e t i t - R a d e l p a r l a n d o de l le q u a t t r o specie di cos t ruz ion i c ic lopiche , 
d e t e r m i n a t e da Dodwel l ne l le t r e m a n i e r e , si f a a n o t a r e come q u e s t e d i -
v e r s e m a n i e r e si r avv i s ino t a l v o l t a in u n o s tesso b a s t i o n e le une a l l e a l t r e 
s o p r a p p o s t e ; ed a n c h e d i spos t e in s e n s o pe rpend ico l a re , od a n c h e a scag l ion i 
in r i t i r a t a ; t a l v o l t a a n c h e s o r m o n t a t e da u n t e m p i o a n t i c o a p i e t r e q u a d r a t e 
r ego la r i (Mem. I s t . c.). 

F e r g u s s o n p o r t a n d o ad esempio u n m u r a g l i o n e e s i s t e n t e ne l Pe loppo-
neso (o. c . , T. I, fig. 120), che p r e s e n t a m a s s i po l igonal i e r e t t i sopra a l t r i a 
s t r a t i p e r f e t t a m e n t e o r i zzon ta l i , n o n n e f a ques t i one di e t à o di c a p a c i t à , 
m a lo a t t r i b u i s c e a n i e n t e a l t r o che r a g i o n e di g u s t o e di p red i l ez ione ne i 
c o s t r u t t o r i . 

È a n c h e il G e r h a r d c o n v i n t o che l a d i s t i nz ione di t a l i m a n i e r e e l a 
d e m a r c a z i o n e in epoche , n o n possano per q u e s t e r a g i o n i fissarsi con p r e -
c i s ione ; i m p e r c i o c c h é il pol igono r i n c a l z a t o di n o n p e r f e t t o lavoro, può 
t rova r s i f r a m m i s c h i a t o a l pol igono p e r f e t t a m e n t e c o n n e s s o ; g l i s t r a t i 
o r i zzon ta l i , ag l i o r d i n a m e n t i a l i nee c u r v e ; e ciò può essers i r i n n o v a t o 
a n c h e in epoche p i ù r e c e n t i , per m o t i v i di n e c e s s a r i a so l l ec i tud ine , di m a -
t e r i a l i d isponibi l i , o d i m a g g i o r f a c i l i t à ed eff icacia , ca l co la t e le d ive r se 
f o r m e n a t u r a l i de l le p i e t r e ca lca r i , o di s e d i m e n t o , de i m a t e r i a l i vu l can i c i 
e p i r i t i c i . 

C. F e a sc r ivendo a l d e t t o s c i enz i a to , d isse a p p u n t o c h e « la f o r m a n a -
t u r a l e dei b locch i d i p i e t r a c a l c a r e d e t t a di m o n t e , e r a q u e l l a che i n v i t a v a 
pe r economia d ' a r t e , a i m p i e g a r l e po l igone . Non si t r o v e r à pol igono n e l 
vero t r a v e r t i n o , ne l l a p i e t r a a l b a n a o g a b i n a , n é in g r a n i t o n o s t r a l e e n e p -
pu re in g r a n i t o de l la Teba ide ; p e r c h è n a t u r a l m e n t e e n e c e s s a r i a m e n t e i n -
v i t a n o a l l a f o r m a q u a d r a t a . I m o n t i ne l l a loro f o r m a n a t u r a l e p r i m i t i v a , 
dovevano esse re s u p e r f i c i a l m e n t e p i u t t o s t o s f a l d a t i , e pe rc iò comodi i m a s s i 
a s t a c c a r s i ; cos ì a f a r g ros s i m u r i di c i t t à a d a t t a t i , ed ai c o s t u m i ed a l 
b i sogno di que i p r imi popoli . Dove n o n si h a p i e t r a ca l ca re , n o n si h a m a i 
pol igoni ». (Mem. I s t . c.). 

A q u e s t o a s s ioma m e s s o come cosa "assolu ta da l Fea , v e d r e m o però 
f a r e eccez ione q u a l c h e r a r o esempio ne l l e m u r a di E m p u l u m , di T u s c u l u m , 
di Rocca di Papa. 

Anche il Can ina c rede che q u e s t e m a n i e r e s ieno p i ù propr ie dei l uogh i 
che del le epoche a cu i f u r o n o spesso a t t r i b u i t e (Arch. a n t . c.). 

Ed il P romis q u a n d o r iconobbe l ' i n e s a t t e z z a de l l ' ape l laz ione di pe l a sg i ca 
d a t a a l l 'opera pol igonia , o s se rva che si « edificò in t a l modo là dove il paese 
abbondava di p i e t r a c a l c a r e di m o n t e , m a dove e rav i il t u f o , od a l t r a p i e t r a 
l avorab i le , a l lo ra si c o s t r u s s e co l i ' ope ra q u a d r a t a ». Poi a g g i u n g e s u l l ' u s o 
che si h a di d i s t i n g u e r e q u e s t e cos t ruz ion i : « b e n c h é la s to r i a e l ' o s s e r v a -
z ione e g u a l m e n t e d i m o s t r i n o che l ' ope ra pol igonia a n z i c h é a c e r t e epoche 
ed a ce r t i popoli , debbas i a t t r i b u i r e a l le l oca l i t à , ed ai m a t e r i a l i dei va r i 



ve l ine de l l a ca lce c a r b o n a t a , n o n può e s s e r e che g r a n d e m e n t e a n t e r i o r e al 
t a g l i o de l la p r i m a cava d ' i n c a n a l a m e n t o f a t t a da l c e n s o r e M. Curio D e n t a t o 
n e l 481 U. c. (271 a. E . V.), c ioè q u a n d o q u e l l e a c q u e v a g a v a n o l i b e r a m e n t e 
ne l l a va l le r e a t i n a , q u e s t ' o p e r a f u c e r t a m e n t e f a t t a n e l l a più a i t a a n t i c h i t à ; 
ed è di t r o v a m e n t o e t r u s c o od i t a l i co . 

I l Po le t t i n e l l a Tav . I a n n e s s a al l 'o . c . , d à il p r o s p e t t o a val le di q u e s t o 
p o n t e e de l le sue f i a n c a t e , c o m e l ' aveva g i à p r i m a d a t o il Riccardi , ne l l a 
Tav . I I a n n e s s a a l l a s u a m o n o g r a f i a o r a c i t a t a . La figura del Riccardi è d i 

;d |)l • n o n poco d i s s i m i l e da q u e l l a de l Po l e t t i , e m i p a r e l a p iù confo rme al vero , 
e d e m o l i s c e l ' a r g o m e n t o de l l a c o n t e m p o r a n e i t à d e l l ' a r c a t a a l l 'opera po l i -
g o n i a , po i ché le fiancate possono r i t e n e r s i di p u r a opera q u a d r a t a p i u t t o s t o 
rozza . Il R icca rd i s t e s so c r e d e che « t a l f a b b r i c a o s p e t t a a l l 'epoca de l l a 
r e p u b b l i c a r o m a n a , o v v e r o è ope ra u m b r a , c o m e op ina i l eh . cav. F o n -
t a n a ». 

Q u a l u n q u e s iano i g i u d i z i , il m o n u m e n t o è del p iù g r a n d e i n t e r e s s e per 
l a s u a e v i d e n t e v e t u s t à ; ed è con vero do lore c h e l ' u l t i m a vo l t a che v i s i t a i 
que l luogo in g i u g n o 1881, n e v iddi s c a l z a t e le m u r a l a t e ra l i di i m p o s t a -
zione de l la vo l t a , e t u t t a l ' a r c u a z i o n e m i n a c c i a t a , pe r opera dei c o n t a d i n i , 
che v a n n o d i s sodando q u e i r e l i t t i de l l ' o ra i n f e r i o r e corso del Nera . 

3° Come queste distinzioni in epoche e maniere non possano 
intendersi rigorosamente. 

Ma t o r n a n d o a l l a d i v i s i o n e in epoche de l l e cos t ruz ion i di opera po l igo-
n a l e , il s ignor G e r h a r d è d i pa re r e che , s e n z a f o r m a r e u n genere s e p a r a t o 
n e l l a ser ie , debba a l t r e s ì f a r s i a t t e n z i o n e ad a l t r i mod i che con e s s e 
m a n i f e s t a n o s t r e t t o r a p p o r t o , e possono e s s e r e c o n t e m p o r a n e i a l l e va r i e 
epoche . 

E g l i si f e r m ò s p e c i a l m e n t e su l l a c o s t r u z i o n e a m a s s i r i quad ra t i , u s a t a 
n e l l a m a g g i o r p a r t e de l l e e t r u s c h e c i t t à , e n e g l i a n t i c h i s s i m i bas t ion i d i 
R o m a ; e d i cu i si h a n n o p u r e e sempl i n e l l e e scavaz ion i di g r o t t e e c o s t r u -
z ioni s o t t e r r a n e e che , a n t e r i o r i a l le c o s t r u z i o n i allo scoper to , anz i s c u o l a 
di q u e s t e , r i t e n g o n o m o l t i a u t o r i s ieno s t a t e ; per cu i l a favola n e a t t r i b u ì 
anz i l 'o r ig ine a i Ciclopi s c a v a t o r i di m i n i e r e . 

A n c h e dal P e t i t - R a d e l v e n n e r o i m o n u m e n t i di q u e s t ' u l t i m a s t r u t t u r a , 
pe r l ' e n o r m i t à dei loro m a c i g n i , e g u a g l i a t i a l l e m u r a di m a s s i poligoni i r -
r e g o l a r i ; i n f a t t i i m a s s i a d d e n t e l l a t i degl i un i , si a v v i c i n a n o a l la f o r m a dei 
t r a p e z i de l l e a l t r e . 

Molti , e f r a ess i il K l e n z e , r i t e n g o n o c h e q u e s t o modo di edif icare s ia 
s u c c e d a n e o a que l lo a m a s s i pol igoni i . Ma il G e r h a r d n o t a che esso t rovas i 
m o l t o spesso i n n e s t a t o n e l l e s t e s se m u r a po l igon ie , c o m e d i m o s t r a n o o l t r e i 
m o n u m e n t i di G r e c i a ( T i r i n t o , Micene, Argo), i magn i f i c i ba lua rd i di V o l -
t e r r a , di Cor tona , d i F i e s o l e , d i Cosa, dove r i m a n g o n o filari di m a s s i r i q u a -
d r a t i soprappos t i e c o n n e s s i con c a n t i a d d e n t e l l a t i , t a l v o l t a a n c h e ne l p i ù 
basso del le m u r a ; l a o n d e n o n si possono a t t r i b u i r e a r e s t a u r a z i o n i p o s t e -
riori (cf. Micali, o. c . , T. l ì , Tav . X, XI, XI I e XIII) ; e s e n z a n e g a r e c h e 

l ' un ione dei m a s s i pol igoni abb ia p r e c e d u t o q u e l l a dei t r a p e z i , e poi que l l a 
a r e t t a n g o l i d i v e n t a t a g e n e r a l e , dag l i a d d o t t i e sempl i , n e t r a e che q u e s t a è 
a l t r e s ì a n t i c h i s s i m a , e l ' u n a e l ' a l t r a po te rono e s se r e d e t e r m i n a t e da l l a 
q u a l i t à dei n a t u r a l i s t r a t i di p i e t r a d i sponib i l i , o da l l a m a g g i o r sa ldezza che 
c redevas i o t t e n e r e ponendo in opera i m a s s i q u a d r a t i neg l i s t i p i t i de l le p o r t e 
e negl i spigoli deg l i s m i s u r a t i b a s t i o n i (An. I s t . 1829 e.). 

E P e t i t - R a d e l p a r l a n d o de l le q u a t t r o specie di cos t ruz ion i c ic lopiche , 
d e t e r m i n a t e da Dodwel l ne l le t r e m a n i e r e , si f a a n o t a r e come q u e s t e d i -
v e r s e m a n i e r e si r avv i s ino t a l v o l t a in u n o s tesso b a s t i o n e le une a l l e a l t r e 
s o p r a p p o s t e ; ed a n c h e d i spos t e in s e n s o pe rpend ico l a re , od a n c h e a scag l ion i 
in r i t i r a t a ; t a l v o l t a a n c h e s o r m o n t a t e da u n t e m p i o a n t i c o a p i e t r e q u a d r a t e 
r ego la r i (Mem. I s t . c.). 

F e r g u s s o n p o r t a n d o ad esempio u n m u r a g l i o n e e s i s t e n t e ne l Pe loppo-
neso (o. c . , T. I, fig. 120), che p r e s e n t a m a s s i po l igonal i e r e t t i sopra a l t r i a 
s t r a t i p e r f e t t a m e n t e o r i zzon ta l i , n o n n e f a ques t i one di e t à o di c a p a c i t à , 
m a lo a t t r i b u i s c e a n i e n t e a l t r o che r a g i o n e di g u s t o e di p red i l ez ione ne i 
c o s t r u t t o r i . 

È a n c h e il G e r h a r d c o n v i n t o che l a d i s t i nz ione di t a l i m a n i e r e e l a 
d e m a r c a z i o n e in epoche , n o n possano per q u e s t e r a g i o n i fissarsi con p r e -
c i s ione ; i m p e r c i o c c h é il pol igono r i n c a l z a t o di n o n p e r f e t t o lavoro, può 
t rova r s i f r a m m i s c h i a t o a l pol igono p e r f e t t a m e n t e c o n n e s s o ; g l i s t r a t i 
o r i zzon ta l i , ag l i o r d i n a m e n t i a l i nee c u r v e ; e ciò può essers i r i n n o v a t o 
a n c h e in epoche p i ù r e c e n t i , per m o t i v i di n e c e s s a r i a so l l ec i tud ine , di m a -
t e r i a l i d isponibi l i , o d i m a g g i o r f a c i l i t à ed eff icacia , ca l co la t e le d ive r se 
f o r m e n a t u r a l i de l le p i e t r e ca lca r i , o di s e d i m e n t o , de i m a t e r i a l i vu l can i c i 
e p i r i t i c i . 

C. F e a sc r ivendo a l d e t t o s c i enz i a to , d isse a p p u n t o c h e « la f o r m a n a -
t u r a l e dei b locch i d i p i e t r a c a l c a r e d e t t a di m o n t e , e r a q u e l l a che i n v i t a v a 
pe r economia d ' a r t e , a i m p i e g a r l e po l igone . Non si t r o v e r à pol igono n e l 
vero t r a v e r t i n o , ne l l a p i e t r a a l b a n a o g a b i n a , n é in g r a n i t o n o s t r a l e e n e p -
pu re in g r a n i t o de l la Teba ide ; p e r c h è n a t u r a l m e n t e e n e c e s s a r i a m e n t e i n -
v i t a n o a l l a f o r m a q u a d r a t a . I m o n t i ne l l a loro f o r m a n a t u r a l e p r i m i t i v a , 
dovevano esse re s u p e r f i c i a l m e n t e p i u t t o s t o s f a l d a t i , e pe rc iò comodi i m a s s i 
a s t a c c a r s i ; cos ì a f a r g ros s i m u r i di c i t t à a d a t t a t i , ed ai c o s t u m i ed a l 
b i sogno di que i p r imi popoli . Dove n o n si h a p i e t r a ca l ca re , n o n si h a m a i 
pol igoni ». (Mem. I s t . c.). 

A q u e s t o a s s ioma m e s s o come cosa "assolu ta da l Fea , v e d r e m o però 
f a r e eccez ione q u a l c h e r a r o esempio ne l l e m u r a di E m p u l u m , di T u s c u l u m , 
di Rocca di Papa. 

Anche il Can ina c rede che q u e s t e m a n i e r e s ieno p i ù propr ie dei l uogh i 
che del le epoche a cu i f u r o n o spesso a t t r i b u i t e (Arch. a n t . c.). 

Ed il P romis q u a n d o r iconobbe l ' i n e s a t t e z z a de l l ' ape l laz ione di pe l a sg i ca 
d a t a a l l 'opera pol igonia , o s se rva che si « edificò in t a l modo là dove il paese 
abbondava di p i e t r a c a l c a r e di m o n t e , m a dove e rav i il t u f o , od a l t r a p i e t r a 
l avorab i le , a l lo ra si c o s t r u s s e co l i ' ope ra q u a d r a t a ». Poi a g g i u n g e s u l l ' u s o 
che si h a di d i s t i n g u e r e q u e s t e cos t ruz ion i : « b e n c h é la s to r i a e l ' o s s e r v a -
z ione e g u a l m e n t e d i m o s t r i n o che l ' ope ra pol igonia a n z i c h é a c e r t e epoche 
ed a ce r t i popoli , debbas i a t t r i b u i r e a l le l oca l i t à , ed ai m a t e r i a l i dei va r i 



paesi , e che da q u e s t i d a t i debbas i i n g r a n p a r t e r i pe t e r e la s u a magg io re 
o m i n o r p e r f e z i o n e ». (Promis , o. c.). 

C o n t u t t o c i ò , r ipe to , a v r e m o occas ione di ver i f i ca re ne l l e m u r a di E m -
p u l u m u n e sempio che n o n p e r m e t t e di esc ludere in modo a s so lu to c h e 
m a t e r i a l i p i ù r iducibi l i , come il t u f o , s iens i a n c h e a d o p e r a t i in f o r m e n a -
t u r a l i po l igonal i , s enza perc iò d i m i n u i r e a que l le m u r a g l i e l a loro op in ione 
di v e t u s t à . 

Al t rove il m e d e s i m o Gerha rd , su l l a fede di pos te r io r i ver i f icaz ioni , c o n -
f e s sava che del le « d i v e r s i t à de l l a v e r a c o s t r u z i o n e a pol igoni , n e s s u n a è 
t a l m e n t e d i s g i u n t a da u n ' a l t r a del modo s t e s so , da po te r s i fissare con suff i -
c i e n t e p r o b a b i l i t à u n a d i f f e r e n z a del le epoche s u l fondo dei m o n u m e n t i » 
e s s endo f r e q u e n t e di t r o v a r n e i d ivers i s i t i di u n o s t e s s o r e c i n t o , u n a vo l ta 
la c o s t r u z i o n e a pol igoni bene t a g l i a t i , u n ' a l t r a v o l t a i suoi m a s s i col la s u -
perf ic ie rozza e q u a s i b u g n a t a (Mem. I s t . c.). 

Da q u a l u n q u e p u n t o d u n q u e si i m p r e n d a n o ad e s a m i n a r e ques t e n o s t r e 
c o s t r u z i o n i , appa re m a n i f e s t a l a i n c e r t e z z a o la d i s p a r i t à del le opin ioni 
e m e s s e dai d o t t i in g iud i ca r l e , in t e n t a r n e l ' a t t r i b u z i o n e , l a c lass i f icaz ione . 
T a n t o che il s ignor G e r h a r d ebbe a c o n f e s s a r e a n c o r a con sens ib i le s c o r a g -
g i a m e n t o , le d i f f icol tà da lui i n c o n t r a t e q u a n d o p r o c u r ò di t r o v a r e u n filo 
n e l l a b i r i n t o di que i t a n t i a v a n z i e t e n t ò di c lass i f ica r l i , f a c e n d o n e la t o p o -
g ra f i ca r ev i s ione (Mem. c.). 

V e d e m m o fino a qui come g e n e r a l m e n t e si a c c e t t i l a d i s t i nz ione del le 
c o s t r u z i o n i d e t t e c ic lop iche , o se n e s c o m b i n i q u a l u n q u e c lass i f icazione. 

E b b e n e , il P e t i t - R a d e l fino dal 1807 aveva s p a r t i t e t u t t e le cos t ruz ion i 
d i q u a l u n q u e f o r m a d a l l ' a n t i c h i t à a d o p e r a t e , in d u e g rupp i p r inc ipa l i : 

I o a b locchi pol igoni i r r ego la r i non t a g l i a t i , o t a g l i a t i secondo la r e -
gola l e sb ica (?), s o p r a t u t t o a secco e s enza l ' impiego di s q u a d r a (?) e l ive l lo ; 

2° a b locch i p iù o m e n o r e g o l a r m e n t e t a g l i a t i a m a r t e l l o od a s c a l -
pe l lo e s q u a d r a t i , m a s e m p r e m e s s i in ope ra i n filari a p iombo. 

Ogni g r a d a z i o n e i n t e r m e d i a n o n e s c l u d e r e b b e , anz i r i n f o r z e r e b b e q u e s t a 
t e o r i a (Ann. I. 1829 c.). 

Ed il G e r h a r d si d ich ia rò c o n v i n t o « che de l le d u e m a n i e r e p r inc ipa l i 
di c o s t r u z i o n e i r r ego la re , que l l a c h e r i u n i s c e m a s s i a r t i f i c i o s a m e n t e t a g l i a t i , 
è g e n e r a l m e n t e p r e d o m i n a n t e s u l l ' a l t r a p i ù r o z z a e di p iù a n t i c o a s p e t t o , 
c h e u n i s c e m a s s i g rezz i e n o n t a g l i a t i , r i e m p i e n d o n e gl i i n t e r s t i z i con p ic -
co le p i e t r e ; per modo che t u t t e le d i v e r s i t à de l le i t a l i c h e m u r a di pol igonia 
c o s t r u z i o n e , s e m b r a n o a s s o l u t a m e n t e r idu r s i a l le v a r i e t à de l l a dimensione, 
de l l a superficie, e de l l a connessione ». 

Ter a l t r o a n c h e r i s p e t t o a q u e s t e v a r i e t à l 'A. si a f f r e t t a a s o g g i u n g e r e 
che , se que l l a de l le dimensioni è u n a del le p iù cons ide rab i l i , e s sa n o n deve 
e s se r e p r e sa t a l m e n t e a r igore , che q u a l u n q u e avanzo s i debba c rede re p iù 
r e c e n t e per l ' e s se re c o m p o s t o di m a s s i p iù m e s c h i n i ; cos ì l a d i v e r s i t à d i 
superficie l i sc ia o t o n d e g g i a n t e ad u s o di b u g n e , n o n può ¡ s t ab i l i r e r igo rosa 
r ego la , po iché p ie t re b u g n a t e , n o n o s t a n t e l ' a p p a r e n z a r o m a n a , t r o v a n s i 
r i u n i t e ag l i a n t i c h i modi a m a s s i l i s c i a t i ; e cos ì n e a n c h e l a connessione 
s e m b r a s o m m i n i s t r a r e del le d i f fe renze a s sa i r i l evan t i , le qua l i t u t t a v i a l 'A. 
r i m a r c a s e m p r e s p e c i a l m e n t e nel le l i nee cu rve a c c e n n a n t i a l l ' a rco , e ne l l a 
consol idaz ione dei mass i per compos iz ione o r i zzon ta l e di p ie t re a m a s s i p i ù 
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l a rgh i che a l t i , ne l t ag l io obl iquo ne i c a n t i , e di p ie t re di a l t e z z a d i s e g u a l e ; 
f o r m a che s ' a p p r o s s i m a a l l a c o s t r u z i o n e dei r e c i n t i e t r u s c h i . 

Delle qua l i d u e cap i t a l i d i s t i n z i o n i così l i m i t a t e , si d a n n o gl i e s emp l i 
ne l l a Tav . II a n n e s s a a l m e d e s i m o s c r i t t o (Mem. I s t . c.). 

Il Po le t t i in f ine n o n si p e r i t a di a f f e r m a r e r i s o l u t a m e n t e « che t r e sole 
f u r o n o le cos t ruz ion i p r i m i t i v e ed i t a l i c h e di o r i g i n e : l a p r i m a p i ù a n t i c a , 
c o n t e m p o r a n e a ag l i Abor igen i , c o m u n e a t u t t i i popoli : d i ope re t a g l i a t e 
sul vivo scogl io dei m o n t i , e t c . ; la s econda , in t e m p i p i ù c iv i l i , n e l l ' i n t e r -
vallo f r a la spediz ione degl i A r g o n a u t i e l ' o r ig ine di R o m a : di m u r a a p i e t r e 
pol igone d e t t e c ic lopee o s a t u r n i n e ; la t e r z a ne l lo s t esso i n t e r v a l l o : d i m u r a 
p a r i m e n t i d i p i e t r a ad opera q u a d r a t a ». Le t a n t e divis ioni del le d u e u l t i m e 
cos t ruz ion i , d i s t i n t e i n p i ù c lass i dag l i s c r i t t o r i r e c e n t i , n o n s a r e b b e r o , a 
ben cons ide ra r l e , che modi f icaz ioni e v a r i e t à de l le m e d e s i m e , n a t e da l la n e -
cess i t à , o da l cap r i cc io deg l i e s e c u t o r i (Pole t t i , o. c.). 

Di q u e s t a op in ione su l la c o n t e m p o r a n e i t a de l l a c o s t r u z i o n e pol igonia e 
di que l l a q u a d r a t a , è a n c h e il R a m é e (o. c.). 

4 ° Sulla età assoluta delle costruzioni poligonie. 

Ci r e s t a a n c o r a da c o n s i d e r a r e il comples so de l le c o s t r u z i o n i pol igonie 
in r appor to a l la loro e t à n o n relativa c o n f r o n t a t e le u n e a l l e a l t r e ne l l e 
loro var ie f o r m e , m a assoluta. Se cioè il loro imp iego che v iene ritenuto 
coevo coi popoli a n t i c h i s s i m i , e col p r imo svi luppo del le a r t i , pos sa e s se r s i 
a r r e s t a t o p i ù o m e n o p r e s t o , o possa essers i p r o s e g u i t o t r a v e r s o a per iodi 
s to r ic i c e r t i . 

G e r h a r d , come a m m e t t e in m a s s i m a che l ' a r t i f i z io de l la l i n e a cu rva , c h e 
gli pa rve a d o p e r a t o d 'o rd ina r io in t a l i f a b b r i c h e d e s t i n a t e a fo r t i f i c az ion i 
d i col l ine su cui so r se ro le c i t t à , s e m b r ò l i m i t a r e l 'uso de l la c o s t r u z i o n e a 
pol igoni , pe r modo che q u e s t a f o g g i a g e n e r a l e di ed i f ica re , s i a v v i c i n e r e b b e 
agli u l t i m i t e m p i de l la r epubb l i ca r o m a n a ; n o n crede pe r a l t r o che e s sa 
cessasse così a s s o l u t a m e n t e , m a c o n t i n u a s s e a n c h e in t e m p i che p iù da l la 
s tor ia sono r i s c h i a r a t i . 

E c i t a e sempl i di c o s t r u z i o n e c i c l o p e a - r o m a n a , n o n solo ne i se lc ia t i 
or izzonta l i , m a a n c h e ne l l e s o s t r u z i o n i de l l a Via Valeria, p r e s so Arsol i , de l l a 
Salaria f r a An t rodoco e La Pos t a sopra S ig i l l o ; e ne l l e m u r a di p i e t r e po l igone 
di poca mo le che r i t i e n e de l l a s t e s s a epoca , come que l l e di Tusculum (?) e 
di Grotta Torri p r e s so Cor rese . 

Crede poi a s s o l u t a m e n t e r o m a n e Signia e Noria, come a v v e r t i r e m o meg l io . 
Ma q u e s t a s u a conv inz ione s u l l ' o r i g i n e l a t i n a di c i t t à d i c o s t r u z i o n e c i -

clopica, f u v i v a m e n t e c o n t r a d e t t a da P e t i t - R a d e l , il q u a l e i n t e s e a d i m o -
s t r a r e che n o n liavvi a l c u n a p rova p o s i t i v a c h e a l m e n o le c i t t à d i Praneste, 
Norba, Fundi, Anxur s i ano s t a t e f o n d a t e dai L a t i n i , s i a n o pu re i Prisei 
Latini. E così per Signia, r i s p e t t o . a l l a q u a l e lo s e n t i r e m o p i ù d i s t e s a m e n t e 
a suo luogo (A. I s t . , 1829). 

F r a l ' a l t ro egl i o b b i e t t a c h e F r o n t i n o p a r l a n d o de l le deduz ion i de l le 
colonie f a t t e dai R o m a n i , usa i n v a r i a b i l m e n t e per t u t t e la f o r m o l a : muro 



ilucia colonia (Front . , De Coloniis), l aonde vo lendo da rv i l ' i n t e r p r e t a z i o n e di 
G e r h a r d , i L a t i n i , od i R o m a n i , av rebbe ro e r e t t e a n c h e Ferentinum, Ale-
trium, Punii, Verulae, Setia, di c o s t r u z i o n e c ic lop ica , e dove f u r o n o d e d o t t e 
colonie . 

Laonde esso P e t i t - R a d e l r i conosce come lavoro dei R o m a n i , e s c l u s i v a -
m e n t e le pa r t i sui m u r i pol igoni s o p r e l e v a t e a m a s s i d i t u f o p i ù o m e n o 
p e r f e t t a m e n t e l a v o r a t i , c o m e a F e r e n t i n u m , A l a t r i a e s p e c i a l m e n t e a S ign ia . 

E G u a t t a n i conc luse : « Ovunque m u r a c ic lop iche si t r o v e r a n n o , in i spec ie 
le circondane (e per c i r c o n d a r l e i n t e n d e q u e l l e a d o p e r a t e a c i r conda re ed 
a d i f e n d e r e l uogh i ab i ta t i ) , i n d i c h e r a n n o s e m p r e i t e m p i p i ù p ross imi a l lo 
s t a t o di n a t u r a ; a n t i c h e p i ù o m e n o , i n r a g i o n e de l l a mig l io re o pegg io r 
c o s t r u z i o n e » (Gua t t an i , o. c.). 

Con t u t t o ciò S ik le r , Bunsen , Micali s t e t t e r o per l ' op in ione che n o n t u t t e 
fosse ro t a n t o a n t i c h e come si c rede , le m u r a che si c h i a m a n o c ic lopiche . 

E g u a l m e n t e sos t i ene il P romis , « la c o s t r u z i o n e po l igon ia t rovas i ne l l e 
c i t t à l a t i ne e colonie r o m a n e di S ign ia , Norba e Circei », e d i m o s t r a come 
l ' abb iano u s a t a i R o m a n i , ne l l e a g g i u n t e f a t t e a l le fo r t i f i caz ion i di Alba , e t c . , 
(o. c.), adducendovi per p iù f o r t e ed i n c o n t r a s t a b i l e d i m o s t r a z i o n e il ver i f ica rs i 
r i v e s t i t a t a l v o l t a di u n o s t r a t o di s cag l i e e ca lce , ed i sass i s t e s s i de l l a 
f r o n t e l ega t i col c e m e n t o , come osse rvas i a n c h e ne l le s o s t r u z i o n i de l l a Via 
Va le r i a dove esse s ' a p p o g g i a n o a s e m p l i c e t e r r e n o o b r e c c i a ; m e n t r e n e s -
s u n a opera c e r t a dei popoli i t a l i c i p o r t a s t r u t t u r a con Vemplecton ; l aonde 
q u a n d o in u n a c o s t r u z i o n e n o t a s i la p r e s e n z a de l l 'empie don, e s sa è c e r t a -
m e n t e r o m a n a . 

Il p a r a l e l l i s m o de l la s t r a t i f i c a z i o n e de l l e s t r a d e r o m a n e col la t e c n i c a 
del le m u r a po l igonie f u pos to a n c o r a dal F a b r e t t i , il q u a l e a c c e n n a q u e s t a 
t e c n i c a s t r u t t u r a come q u e l l a che vedes i « i n p l u r i b u s v i a r u m c o n s u l a r i i s 
m a r g i n a t i o n i b u s e t s u b s t r u c t i o n i b u s i t a u t v i a m s i l ice s t . ra tam n o n 
in p l a n u m j a c e n t e m sed e r e c t a m v idere p u t e s (Fab. , 1. c.), cioè che u n a 
m u r a g l i a a pol igoni p a r e p e r f e t t a m e n t e u n a s t r a d a pos t a p e r p e n d i c o l a r -
m e n t e . 

Il Geli ed il Can ina e s p r i m o n o a n c h ' e s s i la p e r s u a s i o n e che i R o m a n i 
con t i nua rono a c o s t r u i r e con q u e s t o m e t o d o a pol igoni s ino ad epoca ino l -
t r a t a ; ed il R a m é e è del m e d e s i m o avv i so ; che il c o s t r u i r e di t a l f o r m a f u 
in uso a n c o r a so t to i R o m a n i n e l l ' e t à i n c u i p iù e r a p e r f e t t a l ' a r t e del l a -
vo ra re la p i e t r a a t ag l io , e S i g n i a e Circei c rede , se n o n c o s t r u t t e , c e r t o 
r e s t a u r a t e so t to T a r q u i n i o , e m e s s e a l loro c o n f r o n t o le s o s t r u z i o n i de l l a 
Via Appia f r a T a r r a c i n a e F u n d i , e s o t t o il cas te l lo di S. A n d r e a d ' I t r i , 
off rono la m e d e s i m a a n a l o g i a di s t i l e (Ramée, o. c . , T. 2). 

C. F e a sc r ivendo a l G e r h a r d , d e d u s s e a n c h ' e g l i che il s e m p l i c e pol igono 
n o n è per sè solo u n a p rova di r e m o t a a n t i c h i t à , n o n po t endo n e g a r s i la 
v e t u s t à de l le cos t ruz ion i q u a d r a t e di E t r u r i a e de l le p i ù a n t i c h e di R o m a , 
e p o r t a l ' e sempio delle m u r a po l igone del t e m p i o di P r e n e s t e che egl i c rede 
di opera r o m a n a . 

La conc lus ione di t u t t o q u e s t o , e dr que l l o che a p p a r i r à a n c o r a da l l a 
esposiz ione topograf ica , m i g iova r i p e t e r l o , c redo a d u n q u e s ia s e m p r e q u e l l a 
ne l l a qua le v e n n e n e l 1832 il s ignor G e r h a r d : « Il p e r c h è s enza n e a n c h e 
f a r s i a q u e s t i o n a r e se q u a l c u n o dei s i f f a t t i a v a n z i pos sa per r ag ion i s t o r i c h e 

od a r c h i t e t t o n i c h e r i m a n d a r s i a l l ' epoca dei secol i r o m a n i ; pare c h e le a u -
m e n t a t e cogn iz ion i de l l a p iù m a g n i f i c a c lasse d ' i t a l i c i m o n u m e n t i , abb iano 
ne l l e cons ide raz ion i p iù essenz ia l i , anz i o s c u r a t o che r i s c h i a r i t o l ' a t t u a l e 
n o s t r o s a p e r e sui medes imi ' (Meni. I s t . , c.). 

I V . R A S S E G N A T O P O G R A F I C A . 

Introduzione. 

Ed ora, t e d i a t i fo rse s o v e r c h i a m e n t e i m ie i col legl l i con q u e s t a p a r t e 

g e n e r a l e , f a c i a m o c i su i pos t i a 

« Mirar le membra dei g igant i sparte » 
(DANTE, Purg., C. 12). 

Come h o p r e a v v e r t i t o , l a m i a r a s s e g n a s i l i m i t a a l l a p r o v i n c i a r o m a n a , 
po i ché t roppo l u n g o sa rebbe il r i a s s u m e r e di t u t t i g l i avanz i d i c o s t r u z i o n i 
po l igonie spa r s i in a b b o n d a n t e copia ne l l a c e n t r a l e I t a l i a , e n u m e r o s i n e l l a 

i n f e r i o r e e n e l l a i n s u l a r e . 
P r e m e t t o u n b reve a c c e n n o su l la loro d i s t r i b u z i o n e topogra f i ca , il q u a l e 

d i m o s t r e r à s enza che a l t ro b isogni , l a r ag ione de l la loro p o s t u r a ; onde l e 
d ive r se p a r t i de l l a p rov inc i a r o m a n a n e sono con m a r c a t a sp roporz ione p r o v -
v i s t e q u a l i più, qua l i m e n o , e qua l i ne sono de l t u t t o p r ive . 

« In I t a l i a le c i t t à pe l a sg iche so rgono quas i s e m p r e su l l e m o n t a g n e ; 
q u i sono i r e c i n t i ae re i che r i co rda l ' a n t i c o p o e t a (Euripide), i qua l i s e g u o n o 
e d i s e g n a n o e s t e r i o r m e n t e i c o n t o r n i de l le a l t u r e a cui f a n n o corona . Q u i v i 
s i g n o r e g g i a n o , e l egano come in u n a l i nea di d i f e s a , le a l t u r e de l l a S a b i n a 
e del paese deg l i E r n i c i e dei Volsci , e si p r o l u n g a n o d i v e n e n d o p iù r a r e , 
fino a C o r t o n a , e ne l m e z z o g i o r n o fino a l paese dei Mars i , a l Sannio a l l a 
C a m p a n i a . . . . 

« 1 p i ù g r a n d i avanz i r i m a n g o n o oggi a Segni , ad A l a t r i , a F e r e n t i n o , 
a Cora, a Norba, che s e m b r a n o esse re s t a t e f r a le p r inc ipa l i f o r t e z z e p e -
l a s g i c h e . L e m u r a di Segni e di Ala t r i sono le p i ù g i g a n t e s c h e 

« I r e c i n t i de l le c i t t à , e le f o r t e z z e , n o n sono i soli m o n u m e n t i pe la sg ic i 
di cu i r i m a n g a m e m o r i a ; Omero r i co rda i loro r e c i n t i ae re i , d e s t i n a t i ad 
as i l i e ad oracol i , e le rov ine di essi si t r o v a n o in t u t t i i paes i i n cu i l ' a n t i c a 
t r a d i z i o n e d ice ave re a b i t a t o i Pe lasg i ». 

Così il V a n n u c c i (o. c . , T . 1). Ma q u e s t ' u l t i m a s u a os se rvaz ione n o n e 
a f f a t t o e s a t t a . Non s o l a m e n t e in t u t t i i*paesi dove la t r a d i z i o n e p e l a s g i c a 
spa rpag l iò q u e s t o popolo, n o n r i s c o n t r a n s i s e m p r e ed in e g u a l p roporz ione 
cos t ruz ion i di n a t u r a pol igonia , m a in a l cun i p u n t i m a n c a n o a f f a t t o , m e n t r e 
c o m e a l t rove , vi si s a r ebbe ro dovu te c o n s e r v a r e v e s t i g i a se fosserv i in o r i -
g ine s u s s i s t i t e come espress ione neces sa r i a de l l a t e c n i c a de l popolo c h e 



ilucia colonia (Front . , De Coloniis), l aonde vo lendo da rv i l ' i n t e r p r e t a z i o n e di 
G e r h a r d , i L a t i n i , od i R o m a n i , av rebbe ro e r e t t e a n c h e Ferentinum, Ale-
trium, Fundi, Verulae, Setia, di c o s t r u z i o n e c ic lop ica , e dove f u r o n o d e d o t t e 
colonie . 

Laonde esso P e t i t - R a d e l r i conosce come lavoro dei R o m a n i , e s c l u s i v a -
m e n t e le pa r t i sui m u r i pol igoni s o p r e l e v a t e a m a s s i d i t u f o p i ù o m e n o 
p e r f e t t a m e n t e l a v o r a t i , c o m e a F e r e n t i n u m , A l a t r i a e s p e c i a l m e n t e a S ign ia . 

E G u a t t a n i conc luse : « Ovunque m u r a c ic lop iche si t r o v e r a n n o , in i spec ie 
le circondane (e per c i r c o n d a r l e i n t e n d e q u e l l e a d o p e r a t e a c i r conda re ed 
a d i f e n d e r e l uogh i ab i ta t i ) , i n d i c h e r a n n o s e m p r e i t e m p i p i ù p ross imi a l lo 
s t a t o di n a t u r a ; a n t i c h e p i ù o m e n o , i n r a g i o n e de l l a mig l io re o pegg io r 
c o s t r u z i o n e » (Gua t t an i , o. c.). 

Con t u t t o ciò Sikler , Bunsen , Micali s t e t t e r o per l ' op in ione che n o n t u t t e 
fosse ro t a n t o a n t i c h e come si c rede , le m u r a che si c h i a m a n o c ic lopiche . 

E g u a l m e n t e sos t i ene il P romis , « la c o s t r u z i o n e po l igon ia t rovas i ne l l e 
c i t t à l a t i ne e colonie r o m a n e di S ign ia , Norba e Circei », e d i m o s t r a come 
l ' abb iano u s a t a i R o m a n i , ne l l e a g g i u n t e f a t t e a l le fo r t i f i caz ion i di Alba , e t c . , 
(o. c.), adducendovi per p iù f o r t e ed i n c o n t r a s t a b i l e d i m o s t r a z i o n e il ver i f ica rs i 
r i v e s t i t a t a l v o l t a di u n o s t r a t o di s cag l i e e ca lce , ed i sass i s t e s s i de l l a 
f r o n t e l ega t i col c e m e n t o , come osse rvas i a n c h e ne l le s o s t r u z i o n i de l l a Via 
Va le r i a dove esse s ' a p p o g g i a n o a s e m p l i c e t e r r e n o o b r e c c i a ; m e n t r e n e s -
s u n a opera c e r t a dei popoli i t a l i c i p o r t a s t r u t t u r a con Vemplecton ; l aonde 
q u a n d o in u n a c o s t r u z i o n e n o t a s i la p r e s e n z a d eìVemplecton, e s sa è c e r t a -
m e n t e r o m a n a . 

Il p a r a l e l l i s m o de l la s t r a t i f i c a z i o n e de l l e s t r a d e r o m a n e col la t e c n i c a 
del le m u r a po l igonie f u pos to a n c o r a dal F a b r e t t i , il q u a l e a c c e n n a q u e s t a 
t e c n i c a s t r u t t u r a come q u e l l a che vedes i « i n p l u r i b u s v i a r u m consu l a r i i s 
m a r g i n a t i o n i b u s e t s u b s t r u c t i o n i b u s i t a u t v i a m s i l ice s t . r a t am n o n 
in p l a n u m j a c e n t e m sed e r e c t a m v idere p u t e s (Fab. , 1. c.), cioè che u n a 
m u r a g l i a a pol igoni p a r e p e r f e t t a m e n t e u n a s t r a d a pos t a p e r p e n d i c o l a r -
m e n t e . 

Il Geli ed il Can ina e s p r i m o n o a n c h ' e s s i la p e r s u a s i o n e che i R o m a n i 
con t i nua rono a c o s t r u i r e con q u e s t o m e t o d o a pol igoni s ino ad epoca ino l -
t r a t a ; ed il R a m é e è del m e d e s i m o avv i so ; che il c o s t r u i r e di t a l f o r m a f u 
in uso a n c o r a so t to i R o m a n i n e l l ' e t à i n c u i p iù e r a p e r f e t t a l ' a r t e del l a -
vo ra re la p i e t r a a t ag l io , e S i g n i a e Circei c rede , se n o n c o s t r u t t e , c e r t o 
r e s t a u r a t e so t to T a r q u i n i o , e m e s s e a l loro c o n f r o n t o le s o s t r u z i o n i de l l a 
Via Appia f r a T a r r a c i n a e F u n d i , e s o t t o il cas te l lo di S. A n d r e a d ' I t r i , 
off rono la m e d e s i m a a n a l o g i a di s t i l e (Ramée, o. c . , T. 2). 

C. F e a sc r ivendo a l G e r h a r d , d e d u s s e a n c h ' e g l i che il s e m p l i c e pol igono 
n o n è per se solo u n a p rova di r e m o t a a n t i c h i t à , n o n po t endo n e g a r s i la 
v e t u s t à de l le cos t ruz ion i q u a d r a t e di E t r u r i a e de l le p i ù a n t i c h e di R o m a , 
e p o r t a l ' e sempio delle m u r a po l igone del t e m p i o di P r e n e s t e che egl i c rede 
di opera r o m a n a . 

La conc lus ione di t u t t o q u e s t o , e dr que l l o che a p p a r i r à a n c o r a da l l a 
esposiz ione topograf ica , m i g iova r i p e t e r l o , c redo a d u n q u e s ia s e m p r e q u e l l a 
ne l l a qua le v e n n e n e l 1832 il s ignor G e r h a r d : « Il p e r c h è s enza n e a n c h e 
f a r s i a q u e s t i o n a r e se q u a l c u n o dei s i f f a t t i a v a n z i pos sa per r ag ion i s t o r i c h e 

od a r c h i t e t t o n i c h e r i m a n d a r s i a l l ' epoca dei secol i r o m a n i ; pare c h e le a u -
m e n t a t e cogn iz ion i de l l a p iù m a g n i f i c a c lasse d ' i t a l i c i m o n u m e n t i , abb iano 
ne l l e cons ide raz ion i p iù essenz ia l i , anz i o s c u r a t o che r i s c h i a r i t o l ' a t t u a l e 
n o s t r o s a p e r e sui medes imi ' (Meni. I s t . , c.). 

I V . R A S S E G N A T O P O G R A F I C A . 

Introduzione. 

Ed ora, t e d i a t i fo rse s o v e r c h i a m e n t e i m ie i col legl l i con q u e s t a p a r t e 

g e n e r a l e , f a c i a m o c i su i pos t i a 

« Mirar le membra dei g igant i sparte » 
(DANTE, Purg., C. 12). 

Come h o p r e a v v e r t i t o , l a m i a r a s s e g n a s i l i m i t a a l l a p r o v i n c i a r o m a n a , 
po i ché t roppo l u n g o sa rebbe il r i a s s u m e r e di t u t t i g l i avanz i d i c o s t r u z i o n i 
po l igonie spa r s i in a b b o n d a n t e copia ne l l a c e n t r a l e I t a l i a , e n u m e r o s i n e l l a 

i n f e r i o r e e n e l l a i n s u l a r e . 
P r e m e t t o u n b reve a c c e n n o su l la loro d i s t r i b u z i o n e topogra f i ca , il q u a l e 

d i m o s t r e r à s enza che a l t ro b isogni , l a r ag ione de l la loro p o s t u r a ; onde l e 
d ive r se p a r t i de l l a p rov inc i a r o m a n a n e sono con m a r c a t a sp roporz ione p r o v -
v i s t e q u a l i più, qua l i m e n o , e qua l i ne sono de l t u t t o p r ive . 

« In I t a l i a le c i t t à pe l a sg iche so rgono quas i s e m p r e su l l e m o n t a g n e ; 
q u i sono i r e c i n t i ae re i che r i co rda l ' a n t i c o p o e t a (Euripide), i qua l i s e g u o n o 
e d i s e g n a n o e s t e r i o r m e n t e i c o n t o r n i de l le a l t u r e a cui f a n n o corona . Q u i v i 
s i g n o r e g g i a n o , e l egano come in u n a l i nea di d i f e s a , le a l t u r e de l l a S a b i n a 
e del paese deg l i E r n i c i e dei Volsci , e si p r o l u n g a n o d i v e n e n d o p iù r a r e , 
fino a C o r t o n a , e ne l m e z z o g i o r n o fino a l paese dei Mars i , a l Sannio a l l a 
C a m p a n i a . . . . 

« 1 p i ù g r a n d i avanz i r i m a n g o n o oggi a Segni , ad A l a t r i , a F e r e n t i n o , 
a Cora, a Norba, che s e m b r a n o esse re s t a t e f r a le p r inc ipa l i f o r t e z z e p e -
l a s g i c h e . L e m u r a di Segni e di Ala t r i sono le p i ù g i g a n t e s c h e 

« I r e c i n t i de l le c i t t à , e le f o r t e z z e , n o n sono i soli m o n u m e n t i pe la sg ic i 
di cu i r i m a n g a m e m o r i a ; Omero r i co rda i loro r e c i n t i ae re i , d e s t i n a t i ad 
as i l i e ad oracol i , e le rov ine di essi si t r o v a n o in t u t t i i paes i i n cu i l ' a n t i c a 
t r a d i z i o n e d ice ave re a b i t a t o i Pe lasg i ». 

Così il V a n n u c c i (o. c . , T . 1). Ma q u e s t ' u l t i m a s u a os se rvaz ione n o n e 
a f f a t t o e s a t t a . Non s o l a m e n t e in t u t t i i*paesi dove la t r a d i z i o n e p e l a s g i c a 
spa rpag l iò q u e s t o popolo, n o n r i s c o n t r a n s i s e m p r e ed in e g u a l p roporz ione 
c o s t r u z i o n i di n a t u r a pol igonia , m a in a l cun i p u n t i m a n c a n o a f f a t t o , m e n t r e 
c o m e a l t rove , vi si s a r ebbe ro dovu te c o n s e r v a r e v e s t i g i a se fosserv i in o n -
d ine s u s s i s t i t e come espress ione neces sa r i a de l l a t e c n i c a de l popolo c h e 



ab i to que l l a t e r r a ; i n f a t t i il prof . G e r h a r d ed il Bunsen a m m i s e r o il f a t t o 
s t ab i l i t o con so l id iss ime prove, non e s i s t e r e , e m a l g r a d o a l c u n i r appor t i a p o -
crif i , n e s s u n m u r o pol igono al di U dei silaro ( S e l e ) , d o v e le popo laz ion i 
p e l a s g i c h e s a r ebbe ro p iù s icure di q u a l u n q u e a l t r a p a r t e d ' I t a l i a (An I s t 
18-29, c . ) ; m a la m e d e s i m a t e c n i c a , i m e d e s i m i avanz i di f a b b r i c h e e p i m o -
n o l i t e , r i s c o n t r a n s i in r eg ion i dove l a p r e s e n z a di q u e s t o popolo e tn i co è 
e sc lu sa da l la t r ad i z ione , c o m e g ià ebb i a r i co rda re r a m m e n t a n d o in S ic i l ia 
e ne l l e isole finitime, Cefa lù e Gozzo ed a l t r e l o c a l i t à , in ¡specie Erico 
p u r e in Sici l ia su l m o n t e di S. G iu l i ano (c f . Not iz ie scavi c i t , 1883, t e s t o 

g ine ' f e n i c i ^ ^ ^ ****** ^ ^ C ° t e S t Ì V U ° 1 S Ì V 6 d e r e l a d i v e r s a o r i " 

Q u e s t a m a n c a n z a di cos t ruz ion i po l igon ie i n sedi pu r d e s i g n a t e come 
soggiorno di Pe lasg i , no tò ben i s s imo il s i g n o r G e r h a r d venendo pe r a " 
a conc lus ion i c h e n o n m i pa iono p iene e g r a n d e m e n t e pe r suas ive . 

, P e l a S g Ì C h e ° i t t à f o n d a t e n e U ' I t a l i a supe r io re su l le cos te 
de l l 'Adr ia t ico e ne l l a L igu r i a , nu l l a ci a v a n z a di m u r a a poligoni : q u a n t u n q u e 
e ben vero , U P e t i t - R a d e l l im i t i la e s p a n s i o n e pe l a sg i ca ne l l ' S « ' 
ad u n a i m e a che p a r t e n d o da Cosa e S a t u r n i a , si p r o l u n g a fino in Ani fona ' 

t a m e n t e 1 * C ° r t 0 M ^ ^ I s t " ' C">' S m a r c a onè 
Z ^ t • ? n 0 n , p r e n d e i : s i a l l a l e t t e r a > q u a n d o v e d i a m o che sopra Cosa e 
S a t u r n i a es i s tono a l t r i a v a n z i di veri m u r a m e n t i a po l igoni , come a VetuZia 
(Colonna), a Populonia (sopra Piombino) , e t c Vetulonia 

s u a i m X i n f o r T o i r , ? T ™ * ^ ^ U t r a t t ° d e l b a c i n o - e l l a 
P r i d n v f n 1 d e p i ' e S S a V e i ' S 0 m a r e > d a M o n t a l t < > ^ A s t u r a , se togl i 
Py gì , e dove pu re si a f f e r m a che i Pe lasg i f o n d a s s e r o que l l a f r a le più ve -

g i a t p e r i a t o p ° -
. . , 1 n o t i z i e c. a. i88o, p. o l 3 seg. e T a v . XV). 
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s e c o n d a de l ta l o I Z Z V T o Z ^ ' - - , a 
l a sg i ca , come le m a S m e T a » 3 1 o r l g t a e p e " 
c o m e ArPimm, m m Z Z 2 T ' ° ^ A*0tlge0i' 
s tesso ; o in ¡ o t t o , „ ' i n 7 * ' , l S T " M " X " * » > « * " « 
c rede re a n c h e pe r le g e n e a l o J i e S ne ' e l M C ! " e ' C ° m e i n C l Ì E a a 

opera del le colonie S ^ f .1»™ a t t r i b u i t e ; e se 
a a t p o s t e r i o r i d o m i n a t o r i , s iano gl i a v a n z i c i -

d o p i c i p iù l o n t a n i dai confini a s s e g n a t i ag l i Abor igen i , qua l i Alba-, Angitia> 
Arpinum, Alina, Calatia, e t c . 

E v i d e n t e m e n t e q u e s t e conc lus ion i n o n r i so lvono i dubbi , n e sp i egano in 
qua l che modo n a t u r a l m e n t e logico e l e g i t t i m o , il f a t t o de l la i n e g u a l e d i -
s t r i buz ione topogra f i ca . 

S e m b r a m i invece p i ù consono il p e n s a r e con Car lo P r o m i s del q u a l e h o 
g i à r i f e r i t o a l t r e s a n e deduz ion i : 

« Gli a n t i c h i popoli d ' I t a l i a , il t e r r i t o r i o dei qua l i e r a s e m p r e di poca 
super f ic ie , si t r o v a r o n o s f o r z a t i ad ed i f icare con que i m a t e r i a l i che p o t e v a n o 
r i c a v a r e da l propr io paese , e secondo che q u e s t o s o m m i n i s t r a v a loro i p r i s m i 
dei m o n t i o le s t r a t i f i c a z i o n i ob l ique , i m a r m i , i tu f i , e le p i e t r e in g r a n d i 
m a s s i d i s e d i m e n t o , oppure 1' a rg i l l a , così edi f icarono con opera pol igonia , 
q u a d r a t a , o l a t e r i z i a . Ciò è c o m p r o v a t o da l l ' i s t o r i a e da i m o n u m e n t i d i t u t t i 
i paes i , s e m p r e in a n a l o g i a col loro suolo ; in q u e s t o modo e leva rono i Grec i 
le loro m u r a po l igon ie , g l i E g i z i a n i le q u a d r a t e , i Babi lones i pos t i in u n a 

i m m e n s a p i a n u r a , le l a t e r i z i e Così ne l l a p i a n u r a che e s t e n d e s i da l 
m o n t e A r g e n t a r o a T e r r a c i n a , il di cu i suolo è di u n o t t i m o t u f o vu lcan ico , 
le c i t t à , s iano degl i E t r u s c h i che deg l i Abor igen i o L a t i n i , f u r o n o c i n t e d i 
m u r a di ope ra q u a d r a t a ; i m o n t i che coronano q u e s t a p i a n u r a i n u n a g r a n -
d i s s i m a e s t e n s i o n e , in g r a n p a r t e coper t i d i p r i s m i di rocce scabrose , o poco 
o n i e n t e a d a t t i a i l avor i di q u a d r a t u r a , f o r n i v a n o i pol igoni per i r ec in t i e 
t u t t i g l i edilizi degl i a b i t a n t i ; m e n t r e Arezzo il di cu i t e r r i t o r i o , b e n c h é 
n o n m a n c h i di p i e t r e , è però a b b o n d a n t e di o t t i m a arg i l la , si c inse di m u r a 

l a t e r i z i e ; e latore in Italia Aretii egregie factum murum (Vit. a r c h . II, 
c. 8). R a r i s s i m e a n o m a l i e che di rado si p r e s e n t a n o , non o s t a n o a q u e s t a 
legge n a t u r a l e e c o s t a n t e ». (Promis , o. c.). 

S a p p i a m o che il Can ina , c o l l ' a u t o r i t à d i m o l t e p l i c i e sempl i , r i conobbe c h e 
l ' opera c ic lopica « deve cons ide r a r s i e sse re più p rop r i a dei l uogh i in cui s i 
r i n v e n n e r o p i e t r e n a t u r a l m e n t e d iv ise a m a s s i po l igoni , e n o n fac i l i ad e s se r e 
t a g l i a t e a f o r m e q u a d r a n g o l a r i ; c h e de l le epoche p i ù r e m o t e a l le q u a l i si vol le 
u n i c a m e n t e app rop r i a r e da m o l t i d o t t i s c r i t t o r i , i q u a l i s i d iedero a d e t e r -
m i n a r e va r i s i s t e m i c ronologic i , s e n z a p r e n d e r e a cons ide ra r e i n a l cun m o d o 
le i m p o r t a n t i c i r c o s t a n z e local i » (Can ina : E t r u r . Mar i t . c.), c i r c o s t a n z e c h e 
ci si p r e s e n t e r à s u b i t o il d e s t r o di ve r i f i ca re a Pyrgi. 

E p p u r e lo s t e s so G e r h a r d e r a v e n u t o a l l e m e d e s i m e conc lus ion i in d i -
ve r se occas ion i a n c h e d a m e r i c o r d a t e , q u a n d o d i scusse di que l l e c o s t r u z i o n i 
pol igone c h e eg l i a t t r i b u i s c e ad ope ra dei R o m a n i , d i cendo c h e ess i , i 
R o m a n i , t u t t a v i a s egu i rono p i ù p r e s t o la m a n i e r a q u a d r a t a dei v ic in i 
E t r u s c h i , p e r c h e « il t u f o r o m a n o n o n si p r e s t a v a a l c o s t r u i r e a pol igoni , 
come la p i e t r a c a l c a r e dei m o n t i di P r e n e s t e , S i g n i a , Cora, Norba, T e r r a c i n a , 
Circeii e F u n d i , c h e e r a n o u n a l i nea di r o c c h e d e s t i n a t e a l l a d i f e s a de i 
t e r m i n i d e l l ' a n t i c o Laz io , con t ro i l imi t rof i L a t i n i , E t n i c i e Volsci » (An. 
I s t . 1829 c.) ; m e n t r e p i ù a v a n t i c o n f e r m a che le m u r a di C o r t o n a e d i Vol -
t e r r a sono s t a t e e v i d e n t e m e n t e r e g o l a t e dagl i s t r a t i de l le v ic ine rocce . 

T u t t a v i a a n c h e con fe s sando che l a f o r m a n a t u r a l e dei m a s s i c o n t r i b u i v a 
a s sa i per r e n d e r e f r e q u e n t i in a l cun i paes i , a b b o n d a n t i di p i e t r e ca lca r i , il 
modo di c o s t r u i r e a po l i gon i , e in a l t r i , copiosi di p i e t r e t e n e r e , que l lo di 
c o s t r u i r e a m a s s i r e g o l a r i ; laonde i Sann i t i , i Marsi , i Sabini , i Volsci , ed 



i r i t enu t i Pelasgi d e l l e cos te i ta l iche, si prevalsero della cos t ruz ione a po-
l igoni ; non crede p e r ò sciolto il problema ; ques t a medes ima considerazione 
concorrendo a r e n d e r e inspiegabi le come nel la Lucania , ne l l a Calabria , e 
verso le coste de l l 'Adr ia t i co , non egua lmen te si t rovino m u r a di ciclopeo 
aspe t to (Mem. Is t . c . ) . 

Le n o s t r e e s c u r s i o n i sui luoghi g ioveranno anche mol t i ss imo per f o r -
m a r c i un g ius to c o n c e t t o del la s tor ia delle for t i f icazioni degl i an t ich i , e per 
la comprensione d e l l a for t i f icazione dei colli di Roma, dove le t r acce dei 
p iù remot i periodi f u r o n o q u a s i i n t e r a m e n t e cancel la te dalle m a i i n t e r r o t t e 
sue ' v ic i ss i tudin i s t o r i c h e e dallo sviluppo edilizio. 

Così appun to , g i u s t a m e n t e osserva il prof. R ich te r nel suo discorso sulle 
for t i f icazioni di A r d e a (An. I s t . 1884), che è negl i avanzi del le a l t r e c i t t à 
i t a l i che , il cui a m p l i a m e n t o f u r e l a t i v a m e n t e pres to a r r e s t a to , che noi dob-
b iamo cercare e dove t rov iamo in g ran copia il ma te r i a l e per la conoscenza 
del c a r a t t e r e t o p o g r a f i c o del le c i t t à p iù an t i che . « E nel le v ic inanze di 
Roma, s p e c i a l m e n t e l e c i t t à degli E r n i c i : F e r e n t i n o , Anagni ed A l a t r i ; 
quel le dei Volsci ; A r p i n o , Segni , Cori ; f r a le l a t ine , l ' an t i ca Norba, T e r r a -
cina, Ardea, C iv i t a L a v i n i a , Pa les t r ina , Tuscu lo ; l ' e t r u s c a Vei i ; ed a l t r e , 
sono appunto que l l e le cui ce rch ie n a t u r a l i p iù o meno conservate , m a 
sempre r iconosc ib i l i , ci pòrgono sopra t u t t e abbondant i sussidi ». 

« Le c i t t à m e n z i o n a t e (segue il d e t t o professore) nelle loro cerchie m u r a l i 
ora concen t r i che , o r a l ' u n a a l l ' a l t r a a t t a c c a t e , nel la d ivers i tà del la loro cos t ru -
zione, p r e s e n t a n o u n ' i m m a g i n e degli s tad i di sviluppo per cui ebbero a passare ». 

« Una p a r t i c o l a r i t à ch 'esse t u t t e hanno comune f r a loro e con Roma, è 
quel la di pa r t i r e da u n a posizione q u a n t o p iù è possibile l i m i t a t a , m a fo r te 
per n a t u r a ; ne l r e s t o i l loro sviluppo ci m o s t r a una var ie tà spesso sorprenden te , 
d e t e r m i n a t a s empre d a l l a d ive r sa configurazione del t e r r eno . Dal sempl ice 
a l l unga to dorso di co l l ina su cui sorge Feren t ino , fino a Roma che si e s t ende 
su s e t t e col l i ; no i t r o v i a m o r a p p r e s e n t a t e le fo rme più d iverse ; poche ve 
n ' ha così sempl ic i c o m e F e r e n t i n o , così compl ica te come Roma ». 

Ed ora s e r v e n d o m i delle g ià c i t a te enumeraz ion i f a t t e dagl i au tor i c h e 
p iù si occuparono di q u e s t a m a t e r i a , toccherò s o m m a r i a m e n t e del la d i s t r i -
buzione corograf ica n e l l e regioni comprese nel la provincia r o m a n a e ne l l e 
finitime, di m u r a m e n t i i ta l ic i di a n t i c a cos t ruz ione d e t t a ciclopica o poli-
f o n i a , salvo poi a d i r e più p a r t i c o l a r m e n t e di c iascheduno che avanzi e n t r o 
il t e r r i to r io c h e m i s o n o des igna to per q u e s t a r a s segna . 

Facendoci a p e r c o r r e r e l ' e s tesa pe r i f e r i a del bac ino romano , p a r t e n d o 
dal l imi te m e r i d i o n a l e del la provincia sul la spiaggia de l l 'E t ru r i a m a r i t t i m a , 
ravvis iamo i m p o n e n t i s s i m i ruder i di m u n i m e n t i poligoni, p a r t e sul l imi t a re , 
p a r t e più lungi , m a t u t t i fuo r i del t e r r i t o r io r o m a n o : i magnif ic i r e c in t i di 
Cosa od Ansedonia s u l promontor io p r i m a di Orbete l lo ; gli avanzi di Succosa 
ad Orbetellp ; di Saturnia, di Saana, oggi Sovana, ne l l ' i n te rno verso l 'Amia ta , 
e più in là le m u r a di Rxiscllae d ie t ro il colle di Torre Moscona sopra 
Grosse to ; e t o r n a n d o a l l a cos ta t i r r e n a le m u r a d e l l ' a i e del doppio r ec in to 
di Vetulonia. oggi m e s s a fuo r i ques t ione sul colle di Colonna in comune di 
Cast igl ione della. P e s c a j a , f raz ione che r i a s s u m e r à f r a breve f o r m a l m e n t e 
il nome v e t u s t o (cf. Not iz ie scavi an t , a. 1882, p. 52-63 e Tav. IX e X che 
r a p p r e s e n t a n o le m u r a e la p i an t a del la c i t t à c d in torn i di Saturnia, ed 

a . 1883, 1884, 1886 e t av . annesse) ; i res t i di Populonia a Porto Baret t i nel 
promontor io di Piombino (cf. An. I s t . 1843, Monum. Is t . T. I l i , t a v . C., 
Bul le t . I s t . 1848, 186-7, 1870). 

Invece nel la r i m a n e n t e E t r u r i a m a r i t t i m a che r e s t a compresa en t ro ì 
l imi t i del la provincia romana , f r a il Tevere ed il confine toscano, un solo 
b rano di m u r a poligonie si è no ta to presso Vi te rbo ; ed un non es teso rec in to 
di m u n i m e n t o su l l a sponda del ma re a Pyrgi, oggi S. Severa. 

Taluno h a c reduto ravvisare t racce di mura ciclopiche ne l l ' a rea che e 
compresa e n t r o il rec in to del la f amosa for t i f icazione ba s t i ona t a di Antonio 
da Sangal lo Juniore a Nepi (a. 1492 seg.), e r e t t a da que l l ' i ns igne a r c h i t e t t o 
per commiss ione di Pier Luigi Fa rnese , e che r app re sen t a la pr ima inven-
zione, invenzione i t a l i ana , del metodo di bas t ionare a can ton i , a pen tagon i , 
con fuochi incrocia t i , a cor t ina , sca rpa e spal t i terrap ' ienat i (cf. A. Gugl ie l -
mot t i ; S tor ia delle for t i f icazioni nel la spiaggia romana , Ro. 1880). 

Cosicché quel castel lo rappresen te rebbe la s tor ia dell ' a r c h i t e t t u r a m i -
l i ta re di p iù di 30 secoli , conservandovisi grandiose cost ruzioni romane di 
opera quadra t a , ed a l t re opere di varie epoche p r ima dei Sangal lo . 

Per quan to Nepete, e la pross ima Sutrium, van t ino le sol i te t rad iz ioni 
ed i soli t i fondator i del ciclo t ro j ano ; e l 'azione dei p r imi t iv i Italici od 
Aborigeni potrebbe s ta rv i senza con t rosenso ; t u t t a v i a non t rovo m a i f a t t o 
accenno in au tor i che a ques t e r icerche si dedicarono ex professo, di cos i 
f a t t e ves t ig ia poligonie a Nepete ; ne io essendone mol to persuaso, per le 
n o t e ragioni topograf iche, ne avendo avu to modo di a s s i cu ra rmene con 
ispezione, come ho vis te bene le a l t re romane e medioeval i , debbo l imi t a rmi 
a ques to puro accenno , per compiu tezza di t r a t t a z i o n e . 

Al di là de l l ' a l ta c a t ena del l 'Appennino e t rusco , cioè del m o n t e Amiata 
e dei suoi con t ra fo r t i , ne l l 'Umbr ia , si i ncon t r ano le m u r a del quas i in te ro 
rec in to de l l ' an t ica Ameria, oggi Amelia, gli avanzi di Cesi presso la pos t e -
riore r o m a n a Carsv.lae (cf. Notizie c. a. 1884), di Bpoletum, di Nanna, di 
Tuder (Todi) ; m e n t r e nel le vecchie m u r a di Perugia , di Assisi, di Cor tona , 
di Fiesole e di Vol te r ra , si vuol vedere il passaggio dal la man ie ra poligonia 
di cos t ruz ione , a quel la di mass i quas i regolar i , essendo in ques te m u r a 
adoperat i mass i a t ag l io r e t t ango la re , d ispost i in filari quas i or izzontal i , 
m a con innes t a t e p ie t re p iù piccole ; m e n t r e t a lvo l ta i mass i s tessi ne l 
res to r e t t ango la r i , sono t ag l i a t i a fianchi obliqui. 

(Per t u t t o ques to se t to re di paese, v. s p e c i a l m e n t e : Rut i l i i N u m a t i a n i 
• I t ine ra r ium, Ams te rodami , 1677; P i f f e r i : Viaggio an t iqua r io per la via 
Aurel ia , Ro. 1832; Mical i : Stor. an t . pop. i t a l . c. ; Zuccagni -Or landin i : Coro-
grafia del l ' I ta l ia , F i renze , 1841 seg. voi. IX e X, a t l an t e , voi. II toscana c a r t a 
9, e tc . ; Bull. I s t . c., a. 1830, 1848; Ann. I s t . c., a. 1829, 1831 ; Memor. i s t . c. ; 
L. Can ina : E t r u r . Mar. c. ; G. D e n n i s : T h e c i t ies and c e m e t e r i e s of E t r u r i a , 
London Murray 1878, voi. I I ; Guardabass i : Indice-guida dei m o n u m e n t i de l la 
prov. de l l 'Umbr ia : Perug ia , 1882, etc.) . 

Proseguendo il c i rcu i to nel t e r r i to r io sabino che fa p a r t e del la provincia , 
f r a la s in is t ra sponda del Tevere e la des t ra dcl l 'Aniene, r imangono m u -
ragl ie poligone a cominciare dalle fa lde mer id ional i del Monte Gennaro e 
su l Corniculani, e quindi da mezzodì ad or iente per la i n sena tu r a che i m -
m e t t e nel la valle del l 'Amo so t to Tivoli, ed o l t re Tibur verso gli Equ i , m 



diverse loca l i tà che esamineremo una ad una r isalendo l 'Aniene fino a 
Trebam Augustam (Trevi nel Lazio). 

Sono poi numeros iss imi e g igan tesch i gli avanzi di m u n i m e n t i e di r e -
c in t i sacri , o l t re provincia, nel cuore dei m o n t i dei Sabini e degli Aequi od 
Acquicoli, l 'odierno Ciccolano « la Suisse de l ' I ta l ie , e t la t e r r e où l 'osp i tan te ' 
s es t le m i e u x conservee » (An. Ist . 1834), dove si assegnano le sedi dei pr i schi 
Aborigeni, ai qual i e ra più domest ico e proprio ques to modo di cos t ru i re . 

T a n gii avanzi di Turri presso Correse, di Tiora (Torano), di Suna (Mar-
mosedio), di Lista, di Balia presso Beate (Rieti); di Carseoli (Carsoli), di 

^ ¡ t n t ^ f H , , 0 ? - " 0 1 ? ' / - 7 ' T a V " M e m - I s t " 1 8 3 2>' d i d i t e m i la 
capi ta le de l l ' an t ica Sabina (avanzi alle Murate del Diavolo a 3 m. da Aqui la 
presso S ; Vi t tor ino verso Pizzoli, d i s egna t i dal Simelli). 

E più ne l l ' i n te rno Apennino, ne l paese dei Marsi, p r imeggiano le sor -

™ g l Ì e t r i p l i c a t e d i A l U F u c e n t i * ( ^ g i Albe) 
(V. n 5, Tav. II Mem. Ist . c.), che a lcuni topografi a s segnano p iu t tos to agli 
E q u i (cf. Bunsen m An. Is t . 1834 ; Promis, o. c.) ; meno r i l evan t i quel le di Lucls 
Angitiae presso Luco, ed a l t r e ne l bacino del F u c i n o ; di Archippe (Penna dei 
Marsi), di Corfimum (S. Pelino), di Suino (Sulmona) nei Peligni (cf. Pe t i t -Radel : 
Recherches comparees sur les anc iens vi l les de la Sabine , in An. Is t . 1832) 

T u t t e q u e s t e loca l i tà fu rono r i ce rca te , e s amina t e e d isegnate da l l ' a r -
c h i t e t t o M. Simelli , d ie t ro incar ico da togl iene dall 'Accad. delle iscriz. e belle 
l e t t e r e di Parigi nel 1809, ed i l suo i t ine ra r io del viaggio scient if ico, le sue 
P ian te , i suoi disegni , en t ro la Diocesi di Rieti e ne l Cicalano, servi rono poi 
al le i l lus t raz ioni del Pe t i t -Radel , e di t a n t i a l t r i (cf. An. I s t 1834) 

Una ca r ta non mol to fe l ice del res to , che comprende il paese da P o n t e 
Mammolo sin verso Tern i , il G r a n Sasso d ' I t a l i a verso Nord, il Fuc ino e 
Popoli verso Ovest, e cos ì il cuore del paese ne l quale suss is tono quegli più 
v e t u s t i avanzi di c i t t à i t a l i che , f u pubb l i ca ta ne l l a Tav. I, Tomo II dei 
Mon. Is t . ed i l l u s t r a l a dal Bunsen ne l sud. voi. 1834 degli An. (v. a n c h e 
tav . d a g g . A. B. C.), so t to il t i t o l o : « E s a m e corog. e s tor . del s i to dei 
p m an t i ch i s t ab i l imen t i i ta l ici nel t e r r i t o r io r ea t i no e le sue adiacenze », 
dove passa in r assegna con re laz ione al le s t r ade a n t i c h e della regione, 
l alto-piano reatino, cominciando dal corso del la Salaria presso Correse ; l ' a l t a 
pianura dell Atemo ossia i l piano Alternino; la pianura Mar sica, ossia del 
lago di 1. u e n o ; e spiega il ca ta logo di Varrone r i po r t a to da Dionisio, ed il 

S " h p
S r ° a l . r C C r e d 6 t t e V G n Ì m e ' a n c h e s u l l a der ivazione delle 

s t i rp i che con nomi diversi quel le regioni ab i ta rono (cf. a n c h e An. Is t . 1831 

Gl'i i l • 1 8 3 1 ' f m - I S t 1 8 3 3 5 G u a t t a n i ' c- e c a r t a top. annessa , ! 
m a s i - f r ; ? ^ 1

 ,G1 8 m n Ì t Ì C Ì C O n S e r v i i n o c^>kììo m u r a di i r regolar i m a s , , ho pmqato già di e s a r e b b e t ^ 
elisse, perche abbia a fa re a l t re c i taz ion i . 

P - i . T r T ^ * ? 1 P 0 p p 0 s t 0 v e r s a Q t e romano del nos t ro Apennino, n e l 
u Z Tu T 1 ° raVVÌSare mUra P0liS°ne - Gabii su l l a Via Prae-

n - f ; 1 d l ™ U m S O p r a F r a s c a t i <cf- M. De Fo r t i a d ' U r b a n : 
Discours sur les m u r s s a t u m i e n s ou ciclope'ens, Rome, 1813), in quel la 

S 0 t t 0 r A " c i a ' <* - ^ n n v i u r n , oggi Civita'Lavinia m a 
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poligonie r e c e n t e m e n t e comparse su l declivio del medes imo Tuscolo, so t to 
l ' an t i ca c i t t à . 

Quindi, a f facc ia t i su l la valle degl i Ern ic i , ne chiudevano il val ico gli 
es tes i e r i noma t i , benché non mol to in tegr i , r ec in t i di Praeneste. 

E le successive pendic i E m i c h e sul la s in i s t r a del Sacco, mos t r ano b r a n i 
di m u r a poligonie ad Olevano ed a Bel legra, i bast ioni notevol i di Ferentinum, 
i magnif ic i e no t i s s imi m u n i m e n t i di Aletrium (Alatri); a l t r i avanzi del r e -
c i n t o c i Verulae (Veroli), ed a l t r i presso Bauco; m e n t r e ol t re Liri sono r i -
noma t i per s ingola r i t à di cos t ruz ione di m u r a e di p o r t e : Arpinum, Atina, 
Casinum, e meno Aquinum ed Arce ne i Volsci (cf. An. I s t . 1829, Mem. Is t . 
1832, Dionigi Mar ianna , o. c . ; D. Bar to l in i : L ' an t ico Cassino, e tc . , t ip . Cas -
s inese, 1880, Tav. 1 e V;' e tc . 

Risalendo la valle E rn ica , sul l 'opposto ve r san te ne l le m o n t a g n e Volsche 
incon t r i amo maes tos i avanzi delle fo r t ezze che coronarono i con t r a fo r t i dei 
Lepini da Signia, a Cora e Norba. 

Le r e s t a n t i pendici pomet ine di ques t i mont i , che degradano verso le 
cont rade del Lazio m a r i t t i m o , con t inuano a m a n t e n e r e t e s t imon ianze del la 
m e d e s i m a fo rma di cos t ruz ioni a Setia, finche si r agg iunge il p romontor io 
ed il p iano di Anxur (Terracina), la quale eziandio mos t r a s i con avanzi di 
m a n i e r a poligonia, e nei cui d in to rn i sono degne di osservazione le m u r a 
composte di mass i i r regolar i , per lo più bugna t i . 

Il vicino promontor io Circeo h a sul suo dorso acumina to avanzi d ' un 
rec in to pol igono; finalmente passa ta Ter rac ina ne i paesi degli Ausoni ed 
Aurunci, nobili e r i n o m a t i sono gli avanzi dei bas t ioni di Fundi; a cui t e n -
gono segu i to a l t r e ves t ig ia di sos t ruz ioni dell 'Appia così cos t ru i t e , t r a Fundi 
ed I t r i , so t to il cas te l lo di S. Andrea, e lungo l ' andamen to dell 'Appia m e -
des ima presso I t r i a Bagnako, e di là di Formia alle Arcelle (v. Mem. Is t . , 
c. Tav. XX e fig. 4, Tav. Il) ; bas t ando qui anche c i t a re il t ipo pr imievo 
come a Cora, delle m u r a della success iva Aurunca (An. Ist . , 1839, e tav. 
d 'agg. A, e Vannucci , o. c., T. 1°, fig., a p. 214). 

Di t u t t i i qual i m o n u m e n t i di opera poligonia, sono numerose le p ian te , 
i d isegni , le i l lus t raz ioni , r i t r a t t e dai signori Vespignani , Fox , Geli, e p u b -
bl ica te nel le opere di Dodwell , di Pet i t -Radel , di Sikler , di Geli (v. An. I s t . , 
1824, Boi. 1836). 

Possono finalmente consu l ta r s i : Romanell i , o. c., Corcia, o. c . , S m i t h : 
Dictionary of g reeck and roman geography, London, 18"3; e tc . 

Per la s eguen te r a s segna en t ro la provincia, mi sono l im i t a to q u a n t o a 
r icerche , a quegl i au to r i p iù r ecen t i che scrissero di topograf ia r o m a n a ; spe-
c i a lmen te in quel la m i n i e r a che sono le pubblicazioni de l l ' I s t i tu to di corr ispon-
denza archeologica, per t a n t a serie di ann i promotore e pr incipale deposi tar io 
degli s tud i s u l l ' a n t i c h i t à , il quale pur troppo ora accenna a cambiar t r a d i -
zioni ; e non r isal i i o rd ina r i amen te più indie t ro del secolo cor ren te , cosiche 
il Cluverio, l 'Albert i , il Kirker ( L a t i u m , id es t nova e t para le l la La t i i t u m 
veter is , t u m novi descr ip t io ; Ams t . , 1671, con tav.), ed a n c h e Corradinus e t 
Vulpius , o. c., ed a l t r i , fu rono da me t r a s c u r a t i , imperciocché, a p a r t e l a 
pu ra no t a topografica, f ac i lmen te anche essa ince r t i s s ima nei vecchi au to r i , 
m i parve con Bouché-Leclercq, che « il y a souvent p lus de profit à t i r e r 
d 'un ouvrage mediocre, m a i s au cou ran t des decouver tes ou des theor ies 



nouvel les , q u e do c h e f s d 'ceuvres v ie i l l i s e t depasse 's » (Manuel des i n s t i t u -
t . o n s r o m a i n e s , Pa r i s , 1886); la q u a l e s e n t e n z a c o m p l e t a l a r i f less ione f a t t a 
da l P i ranes i a p ropos i to di u n m a d o r n a l e g r a n c h i o del Volpi a p p u n t o , ne l 
g iud i ca r e le m u r a di C o r a : « r e g g a s i q u a n t o t a lo ra sogl iono esse re d iverse 
e no t iz ie c h e t a l u n o r i c a v a da c e r t i s tud i , dal le no t i z i e che dagl i s t u d i 

medes imi r i v a v a u n a l t r o ; se pu r m e r i t a n o d ' e s s e r e c h i a m a t e no t iz ie g l i 
abbag l i » (Pi ranes i : Le a n t i c h i t à di Cora d e s c r i t t e ed incise) 

Procederò p e r i t i n e r a r i , f a c e n d o c e n t r o Roma , e s e g a n d o pe r le v i s i t e 

è da le — n t Ì ' ^ m e d e S Ì m a p i ' ^ e s s i o n e * * a b b o z z a t a , p a r t e n d o 
cioè dal le n o s t i e sp i agge occ iden ta l i , e r i t o rnandov i dopo pe rcor sa a r agg io 

dionaTe™ ^ a n f i t e a t l ' ° ° b a C Ì n ° r ° m a n ° ' ^ ° p p 0 s t 0 l i t 0 

d i r e t i m ^ ! l \ q U e ! l e T d Ì C h e p i ù s i P r e s t a n o ad a c c e d e r e 
d i r e t t a m e n t e su i l u o g h i , e che d 'o rd ina r io vengono da no i p r e sce l t e ne l le 
n o s t r e a scens ion i p r e - a p e n n i n e . 

Anche di q u e s t e a s c e n s i o n i d a r ò breve menz ione , m a p e r s empl i ce a c -
cenno , i n q u a n t o possono a n d a r co l l ega te colla v i s i t i del le J Z o L m k 

d 6 l l e q U a l Ì P 0 Ì ' a l m e » ° ^ ( 1 U e U e C h e 6 P e r i n t e g r i t à m a g -
e , p e r ^ P r e s e n t a n o u n c a r a t t e r e p iù sp i cca to ed e s e m p l a r e d i -

scor re rò p i u t t o s t o che in n u d a f o r m a d e s c r i t t i v a , in m o d o d T d W t i c a 
o n e s t o 0 , 1 T l 6 f C U S S Ì O n Ì C 0 n d 0 t t e s i f r a d 0 " i a l loro propos i to ; pa r n d m i 
q u e s t o s i s t e m a il p m a t t o ad e c c i t a r e lo spir i to d i o s se rvaz ione e di c r i t i c a 

— : e g W ' 0 1 1 6 a b W a n 0 S P 6 S S 0 ° C C a S Ì 0 Q Ì d i t o r n a r e a rivedere 
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de l l a m a t e r i a a i q u a l i s i r i f e r i r à il c o n c e t t o ; o d o v r a n n o i n t e n d e r s i a d o p e r a t i 
c n quel le r e s t r i z i o n i od e s t e n s i o n i che der ivano da l l a s ino a qu i t r a t t a t a 
p a r t e g e n e r a l e p r e p a r a t o r i a d i q u e s t e v i s i t e di c a r a t t e r e a rcheo log ico 

l a r f ' 0 n e c h e c i r c o n d a Roma , c comprende p a r t e d e l P E t r u r i a , ' d e l l a 
Sab ina , ed il Vecch io L a z i o ; i n d i p e n d e n t e m e n t e da l l a c a r t a de l n o s t r o s t a o 
m a g g i o r e ; p o t r a n n o e s se r e con u t i l i t à c o n s u l t a t e le c a r t e topogi fiche d 
Gius. Aut . G u a t t a n i a n n e s s e a l la s u a opera Mon. Sab. c i t . ; d f i Can ina 

e s p o s t a n e ì i ° s t a t o a n t i c ° e — ? a 

p iopo iz ione di 1/60.000 » a n n e s s a a l l a s u a o p e r a : « Topograf ia di R o m a an t i ca 
e s u a c a m p a g n a , Ro. 1839; d i W . Geli , a n n e s s a a l l a s u a ope ra . T h e t o p i 
o Ì i a l - M! +

J b y ' a n n e s 3 a a l l a s u a o p e r a : « Anal is i s t o r . topog. a n t q S 
c a r t a dei d i n t o r n i di R o m a » Ro. 1848. Ai qua l i a u t o r i in g e n e r a l e pe a u e t a 
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1829; G. M a r o c c o : M o n u m . dello S t a t o P o n t , , Ro., 1833, seg . ; P. Cas te l l ano : 
L o S t a t o Pont , ne i suo i r appor t i , e t c . , Ro. , 1837; il n o t i s s i m o e v o l u m i n o -
s i s s i m o z iba ldone di G. Moroni : D iz iona r io di e r u d i z i o n e s t o r i c o - e c c l e s i a s t i c a , 
V e n e z i a , 1840, e s e g . ; e t c . , e t c . 

Avve r to fin da o r a che m i l i m i t o , per q u a n t o c o n c e r n e l a s to r i a del le 
l o c a l i t à che sono d e l nos t ro p r e s e n t e o b b i e t t i v o , a p o c h i s s i m i c e n n i , 
q u a n t i possono s e r v i r e a l l a mig l io re i n t e l l i g e n z a t o p o g r a f i c a , r e s t r i n g e n d o m i 
pe r il r e s t o in q u e l l a sola c e r c h i a c h e m i sono pre f i s so , c ioè a l l a p u r a d e -
t e r m i n a z i o n e degl i a v a n z i di o p e r a po l igona le . 

Quei co l leghi c h e vi si s e n t i r a n n o i n v a g h i t i , p o t r a n n o , pe r t u t t i gli a l t r i 
a s p e t t i di i n t e r e s s e topograf ico , r i c o r r e r e ag l i a u t o r i che di q u e s t e loca l i t à 
m e d e s i m e possono a v e r t r a t t a t o p i ù d i s t e s a m e n t e i n g e n e r a l e o s i n g o l a r -
m e n t e ; t a l u n i dei q u a l i r a m m e n t a i o r a m m e n t e r ò , e gl i a l t r i s a p r a n n o con 
p i ù e s t e se cogn iz ion i b ib l iogra f i che , c h e q u i n o n s i ano conces se , r i n t r a c c i a r e . 

1. P Y R G I , ora S. S E V E R A . 

L a l i nea f e r r o v i a r i a m a r e m m a n a a c i r ca t r e q u a r t i di s t r a d a da R o m a 
a Civ i t avecch ia , c ioè al lcil. 63, f a s t a z i o n e a S. Severa, c a s t e l l o med ioeva l e 
c h e s t a su l l ido del m a r e T i r r e n o . 

F a b b r i c a t o dai c o n t i della T u s c i a n e l x od xi secolo , q u a n d o p rese il 
n u o v o n o m e da u n a ch iesa e r e t t a v i in onore di S. Seve ra , passò ai F r a n g i -
pan i , ag l i Ors in i , ed ora è p r o p r i e t à de l l 'ospedale di S: S p i r i t o di R o m a . 

Chi vog l i a s a p e r n e la d ispos iz ione secondo l a t e c n i c a di q u e s t o t e m p o 
m e d i a n o , v e g g a in A. Gug l i e lmo t t i : (o. c.). 

I n q u e s t o luogo e r a a d u n q u e Pyrgi, po r to di m a r e , e m p o r i o , e borgo d i 
Agylla, d e n o m i n a t a poi Caere, da. c u i , s econdo S t r a b o n e , d i s t a v a 50 s t a d i 
v e r s o l ' i n t e r n o (kil. 9 1/4). 

Servio l a d i c e c i t t à fo r te d e i T i r r e n i ; Diodoro ed il m e d e s i m o S t r a b o n e 
l a f a n n o ope ra de i Pelasgi , c o m e il suo t e m p i o f a m o s o : « C a e r e t a n o r u m 
e m p o r i u m l iabe t L u e i n a e t e m p l u m a Pe lasg i s c o n s t r u c t u m » (Srab. geog . V). 
A l t r i a u t o r i l a a t t r i b u i s c o n o s e n z ' a l t r o a i T i r r e n o - P e l a s g i . 

Così il B u n s e n : « Epoque t r è s r ecu lée , où c e t t e c ô t e e t t o u t e l ' E t r u r i e 
mér id iona l e é t a i t e n possess ion d e s Tyr r l i én i ens -pé l a sges . Auss i l ' époque 
ou ceux -c i f u r e n t dépossédés d ' A g y l a , de P y r g o s e t de t o u t e la cô te , 
p a r a î t d ' a p r è s l e s r e c h e r c h e s de Niebuhr ê t r e p o s t é r i e u r e au seconde 
s ièc le de Rome , ou d u moins à l a p r e m i è r e m o i t i é de ce m ê m e siècle (An. 

Is t . 183-1). . . . 
L u i g i C a n i n a m e g l i o di ogn i a l t r o r i l evò q u a n t o di a n t i c o vi si o s se rva 

a n c o r a , e, s econdo il suo m e t o d o , c h e , f r u t t o di u n o s t u d i o e di u n a o s s e r -
vaz ione m o l t o v a s t i , bene spesso f u p r e s a g o e fe l i ce , n e ideò l a r i c o s t r u z i o n e , 
pubb l i c andone i r i s u l t a t i p r i m a n e g l i An. I s t . 1840 t a v . d ' a g g . E ed F ; poi 
ne l l a E t r u r . Mar i t . c . , vol. I, t a v . X L I I I e XLVII . Eg l i n e l l a Arch . Ant . c . , 



nouvelles, que do c h e f s d'ceuvres vieil l is e t depasse's » (Manuel des i n s t i t u -
t . o n s romaines , Par is , 1886); la quale sen tenza comple ta la riflessione f a t t a 
dal Piranesi a proposi to di u n madorna le granchio del Volpi appunto , nel 
g iudicare le m u r a di C o r a : « r eggas i quanto ta lora sogliono essere diverse 
le notizie che t a luno r i cava da cer t i s tudi , dalle not iz ie che dagli s tud i 
medesimi r ivava un a l t r o ; se pur mer i t ano d 'essere c h i a m a t e notizie gl i 
abbagli » (Piranesi : Le a n t i c h i t à di Cora descr i t te ed incise) 

Procederò pe r i t inerar i , facendo cen t ro Roma, e s e g a n d o per le v is i te 

è da le — n t Ì ' ^ m e d e S Ì m a p i ' ^ e s s i o n e * * abbozzata , pa r t endo 
cioè dalle nos t i e spiagge occidental i , e r i tornandovi dopo percorsa a raggio 

dionaTe!" ^ a n f i t e a t l ' ° ° b a C Ì n ° r ° m a n ° ' ^ o p p o s t o l i t 0 ^ r i -

d i r e t i m ^ ! l \ q U e ! l e T d Ì C h e p i ù s i p r e s t a n o a d accedere 
d i r e t t a m e n t e sui luoghi , e che d 'ordinario vengono da noi prescel te nelle 
nos t re ascensioni p r e - apenn ine . 

Anche di ques t e ascens ioni darò breve menzione, m a pe r semplice a c -
cenno, i n q u a n t o possono anda r col legate colla v i s i t i delle J Z o L m k 

d 6 l l e q U a l Ì P 0 Ì ' a l m e ì l ° ^ ( 1 U e U e C h e 6 P e r i n t eg r i t à m a g -
e , p e r ^ P resen tano un ca r a t t e r e più spiccato ed esemplare d i -

scorrerò p iu t tos to che in nuda fo rma descr i t t iva , in modo d T d W t i c a 
au 1 i n 0 , r 1 6 f C U S S Ì ° n Ì C ° n d 0 t t e s i f r a d o t t i a l ^ r o proposi to ; par nd m i 
ques to s i s t ema il p iù a t t o ad ecc i ta re lo spirito di osservazione e di c r i t ica 
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del la ma te r i a ai qua l i si r i f e r i r à il c o n c e t t o ; o dovranno in tenders i adopera t i 
c n quelle res t r iz ion i od es tens ion i che derivano dal la sino a qui t r a t t a t a 
pa r t e genera le p r epa ra to r i a di ques t e vis i te di c a r a t t e r e archeologico 

l a r f ' 0 n e c h e c i r c o n d a *>ma , c comprende par te de lPEtrur ia , ' de l la 
Sabina, ed il Vecchio Laz io ; i nd ipenden temen te dal la ca r t a del nos t ro s t a o 
maggiore ; po t ranno essere con u t i l i t à consu l ta te lo ca r t e topogr t f i ch di 
Gius. Aut. G u a t t a n i a n n e s s e alla sua opera Mon. Sab. c i t . ; d f i Canina 

e s p o s t a n e ì i ° s t a t o a n t i c ° e — ? a 

p iopoizione di 1/60.000 » annessa a l la sua opera : « Topografia di Roma ant ica 
e sua campagna.> Ro. 1839; di W . Geli, annessa a l la sua opera . T h e t o p i 
c a r t a i ^ m ! \ J b y ' a n n e s s a a » a ^ o p e r a : « Analisi s tor . topog. an t q S 
c a r t a dei d in torn i di Roma » Ro. 1848. Ai qual i au tor i in genera le pe a u e t a 

M ~ a t t e n u t o , come avrò a n c t r a T a ^ 
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1829; G. Marocco: Monum. dello S ta to Pon t , , Ro., 1833, seg. ; P. Castel lano : 
Lo S ta to Pont, nei suoi rapport i , e t c . , Ro., 1837; il no t i s s imo e vo lumino-
s i ss imo zibaldone di G. Moroni : Dizionario di e rudiz ione s tor ico-eccles ias t ica , 
Venez ia , 1840, e s e g . ; e tc . , e tc . 

Avver to fin da ora che mi l im i to , per q u a n t o conce rne la s tor ia delle 
loca l i t à che sono de l nost ro p r e s e n t e obb ie t t i vo , a poch iss imi c e n n i , 
quan t i possono se rv i re a l la migl iore in te l l igenza topograf ica , r e s t r ingendomi 
per il r e s to in que l l a sola cerchia che mi sono prefisso, cioè a l la pura de -
t e rminaz ione degli avanz i di opera pol igonale . 

Quei colleghi che vi si s e n t i r a n n o invaghi t i , po t r anno , per t u t t i gli a l t r i 
a spe t t i di in t e resse topografico, r i cor re re agli au to r i che di ques t e local i tà 
medes ime possono ave r t r a t t a t o p iù d i s t e s a m e n t e in genera le o s ingolar -
m e n t e ; t a l u n i dei qua l i r a m m e n t a i o r a m m e n t e r ò , e gli a l t r i sapranno con 
più es tese cognizioni bibl iografiche, che qu i non s iano concesse , r in t r acc ia re . 

1. P Y R G I , ora S. S E V E R A . 

La l inea fe r rov ia r ia m a r e m m a n a a c i rca t r e q u a r t i di s t r ada da Roma 
a Civi tavecchia, cioè al lcil. 63, fa s t az ione a S. Severa, cas te l lo medioevale 
che s t a sul lido del m a r e T i r reno . 

Fabbr i ca to dai cont i della Tusc ia n e l x od xi secolo, quando prese il 
nuovo nome da u n a chiesa e re t t av i in onore di S. Severa , passò ai F r a n g i -
pani , agli Orsini , ed ora è propr ie tà dell 'ospedale di S: Spi r i to di Roma. 

Chi voglia sape rne la disposizione secondo la t e cn i ca di ques to t empo 
mediano , vegga in A. Gugl ie lmot t i : (o. c.). 

In ques to luogo e r a adunque Pyrgi, porto di m a r e , emporio , e borgo d i 
Agylla, d e n o m i n a t a poi Caere, da. cu i , secondo St rabone , d i s t ava 50 s tad i 
verso l ' i n t e rno (kil. 9 1/4). 

Servio la d ice c i t t à forte de i T i r r en i ; Diodoro ed il medes imo St rabone 
l a f anno opera dei Pelasgi, come il suo t e m p i o f a m o s o : « Cae re t anorum 
empor ium liabet Lue inae t e m p l u m a Pelasgis c o n s t r u c t u m » (Srab. geog. V). 
Altr i a u t o r i la a t t r i bu i scono senz ' a l t ro ai Ti r reno-Pelasgi . 

Così il Bunsen : « Epoque t r è s reculée , où ce t t e côte e t t o u t e l ' E t r u r i e 
méridionale é t a i t e n possession des Tyrr l iéniens-pélasges . Aussi l 'époque 
ou ceux-ci f u r e n t dépossédés d ' A g y l a , de Pyrgos e t de t o u t e la côte , 
p a r a î t d ' a p r è s les r echerches de Niebuhr ê t r e pos té r ieure au seconde 
siècle de Rome, ou du moins à la p remiè re moi t i é de ce m ê m e siècle (An. 
Ist . 1834). . . . 

Luigi Canina megl io di ogni a l t ro r i levò q u a n t o di an t i co vi si osserva 
ancora , e, secondo il suo metodo, che , f r u t t o di u n o s tud io e di una osse r -
vazione mol to va s t i , bene spesso fu presago e fel ice, ne ideò la r i cos t ruz ione , 
pubbl icandone i r i s u l t a t i p r ima negl i An. I s t . 1840 tav . d ' agg . E ed F ; poi 
ne l la E t r u r . Mari t . c . , vol. I, t av . XLIII e XLVII . Egl i ne l l a Arch. Ant. c . , 



Sez. l ì , r i a s sunse le regole che d o v e t t e r o r e g n a r e ne l l a c o s t r u z i o n e a n c h e 
dei ba luard i di p i ù a n t i c a s t r u t t u r a , secondo che poi i n s e g n ò Vi t ruv io . Ve-
das i a n c h e l ' a l t ro l ib ro del m e d e s i m o a u t o r e : « Desc r i z ione di Cere a n t i c a » 
c. e t a v . l a . 

Pyrgos (torre), p l u r a l e Pyrgoi, d e t t o a p p u n t o Turres d a l l ' i t i n e r a r i o di 
An ton ino , e r a d u n q u e l ' a n t i c o por to di Agyl la o Caere , la q u a l e poi c o r r i -
sponde a l l ' a t t u a l e l o c a l i t à di Ce rve t e r i (Caerevetus). 

Can ina de l inea le t r a c c e s u p e r s t i t i delle m u r a c h e c i r c o n d a v a n o l ' an t i co 
cas te l lo , ed e n t r o le q u a l i v e n n e e r e t t o il m o d e r n o che n e o c c u p a u n a p a r t e 
r i s t r e t t a de l l ' a rea , s e n z a f a r co inc idere le sue m u r a col le a n t i c h e . 

L ' a n t i c o r e c i n t o e r a u n r e t t a n g o l o q u a d r i l a t e r o , d i poco p iù di u n o s t ad io 
o l impico (m. 1S4. 98) ne l l a t o da E . ad 0 . ve r so t e r r a , come a p p a r e a n c h e 
ora. La s u a l a r g h e z z a è m e n o d e t e r m i n a t a , e s s e n d o n e verso m a r e m a n c a n t i 
i r e s t i . 

L e poche re l iquie s u p e r s t i t i d i t a l e r ec in to , c h e s p o r g o n o in var i l uogh i 
a l cun poco da l t e r r e n o , sono di c o s t r u z i o n e c ic lope a, c h e il Can ina c rede 
pe lasg ica , po i ché egl i s t a pe r q u e l l a t r ad i z ione , sono cioè a p i e t r e po l igo-
na l i i r r ego la r i . 

E poiché la s u a m e t r o p o l i , Agy l l a , il cu i s t a b i l i m e n t o s i a t t r i b u i s c e a i 
Pe lasg i co l lega t i cogli Abor igen i , f u ed i f i ca t a con o p e r a q u a d r a t a ; m e n t r e 
Pyrg i , oss ia il suo t empio , si dice f o n d a t o dai so l i Pe lasg i , e f u f a t t o d i 
ope ra po l igon ia ; n e t r a e c o n f e r m a il C a n i n a c h e q u e s t o modo di f a b b r i c a r e 
s ia a p p u n t o dei soli P e l a s g i ; m e n t r e poi a c c e n n a p iù s o t t o a l l a sp iegaz ione 
p i ù log ica , g i à da m e p iù vo l t e s in q u i r i c o r d a t a , de l l a d ive r sa q u a l i t à dei 
m a t e r i a l i d i sponib i l i su l ' l uogo . 

A l c u n e p i e t r e di t a l e m u r o h a n n o l a r a g g u a r d e v o l e l u n g h e z z a di o l t r e 
m e t r i 2 e m e z z o , l aonde l ' opera e r a di u n complesso degno di spec ia le c o n -
s ide raz ione . 

Il Can ina poi, su l le t r a c c e s u p e s l i l i , dà l a i n t e r a d ispos iz ione del c a -
s te l lo , m u n i t o di t o r r i l u n g o l a c i n t a , secondo che il n o m e suo s t e s so d e n o t a ; 
e t e n e n d o l a d i s t a n z a dei metapirgi, g i u s t a la r e g o l a v i t r u v i a n a , cioè q u e l l a 
d i s t a n z a f r a t o r r e e t o r r e , c h e n o n o l t r epas sa s se il t i r o di u n a f r e c c i a , a f -
finchè se u n a t o r r e e r a a s s a l i t a , i l n e m i c o po tesse e s se r e colpi to dai t i r i 
de i d i f enso r i pos t i su l l e t o r r i a d e s t r a ed a s i n i s t r a (v. a r c h . a n t . Tav. VII B 
ed V i l i Sez. I l ) ; m e n t r e le t o r r i q u a d r a t e doveano e s se r e poco s p o r g e n t i s e -
condo l ' a c c e n n o degl i avanz i s u p e r s t i t i . 

Il t e m p i o r i cch i s s imo e v e n e r a t i s s i m o di Lenéolea, l a Madre Matuta de i 
R o m a n i secondo Ar is to te le ) , o di Lucina od Elezia (secondo Dionis io di Al i -
c a m a s s o ) , s acchegg i a to d a Dionisio t i r a n n o di S i r a c u s a (406-388, a. E . V ) 
dovea so rge re ne l mezzo , f a t t o ne l m e d e s i m o s t i l e , m a n o n n e r i m a n g o n o 

Su l d a v a n t i c ioè verso m a r e , doveano p r o t e n d e r s i i mo l i a r t e f a t t i (epei-

Z Z l r V r T ° n e d C l l e n a V Ì ; n U l h l P e r Ò 3 6 n e v e d e ' f » o r ^ q u a l c h e l eggero indiz io di s o s t r u z i o n e verso o c c i d e n t e . 
Can ina ne dà la icnograf ia s u p p o s t a a l l a T a v . X L V I I , c o m e n e dà la 

r cos t ruz ione delle m u r a , n o t a n d o l a d i v e r s i t à di s t r u t t u r a f r a esse e que l le 

' d e t e n ; m m r e l a E d u z i o n e * * m e t o d o c ic lopico p o s t e r i o r m e n t e 
a que l l a conosc iu t a so t to il n o m e di ope ra q u a d r a t a , u s a t a dag l i Abor igen i 

ed E t r u s c h i in Caere , che si s a p r e e s i s t i t a fin da q u a n d o la reg ione e ra t e -
n u t a da i Sicul i . 

E d è qu i dove l'A. a t t r i b u i s c e de l r e s to , p a r m i p i ù p r a t i c a m e n t e , t a l e 
d i v e r s i t à a l la d iversa q u a l i t à di m a t e r i a l i d i sponib i l i nei due luoghi , d i 
Agyl la e d i Pyrgi ; e s sendos i pe r q u e s t ' u l t i m o p o t u t o a p p r o f i t t a r e del le p i e t r e 
ca l ca r i n a t u r a l m e n t e a m a s s i d i f o r m a po l igona c h e of f r ivano i s o p r a s t a n t i 
m o n t i oggi d e t t i del Sasso, m e n t r e ne i colli d i Cere r i n v e n g o n s i s t r a t i t u f a c e i . 

(V. a n c h e : Piffer i , o. c. ; An. I s t . , 1840, Bui . , 1838 ; i lu t i l i i , i t i n e r . c. ; 
Nibby, Ana l i s i , c. ; Geli , t op . c . , e George Denn is , o. c . , Voi. I, a l cap. XXII , 
che d à ez iand io la p i a n t a di Pyrgi , e per Caere , cap. XX ; etc.) . 

2 . V I T E R B O - B O M A R Z O . 

N e l l ' a t t u a l e c i r condar io di V i t e rbo , cos ì pieno di t e s t i m o n i a n z e del lo 
sp l endo re a cui e r a a r r i v a t a la c iv i l t à e t n i s c a ; in q u e s t o t r a t t o i n t e r m e d i o 
f r a i m o n u m e n t i pol igoni s u p e r s t i t i in g r a n d e copia ne l l 'Apenn ino u m b r o , 
e que l l i a l l e fa lde de l l 'Apenn ino e t r u s c o ; come g i à avve r t i i , non n e r i m a n -
gono avanz i che m e r i t i n o pe r se s t e s s i u n a s i ngo l a r e v i s i t a . 

Due soli m e s c h i n i t r a t t i di m u r a pol igonie a m a s s i d i p i e t r a ca l ca re , 
f u r o n o scope r t i d a l s i g n o r K n a p p in d u e luoghi su l l a s t r a d a c h e da Viterbo 
pe r Bagnala, m e t t e a Bomarzo, 9 o 10 h i lom. c i rca da Vi te rbo (v. An . I s t . , 
1832, C a n t ù , S t . Un . c. Arch.) . 

Q u e s t a p e n u r i a di a v a n z i pol igonal i , e l ' a b b o n d a n z a dei m o n u m e n t i d i 
ope ra q u a d r a t a , t r o v a n o la loro logica sp iegaz ione neg l i a r g o m e n t i g i à p r e -
mess i , e che qu i h a n n o c o n f e r m a , pe l l a n a t u r a dei m a t e r i a l i d i sponib i l i in 
q u e s t o t r a t t o d i p a e s e . 

Quel l i de i n o s t r i co l l egh i che s p i n g e s s e des ide r io di r e c a r s i su l posto , 
q u a n d o n o n p r e f e r i s s e r o v e n i r v i d i r e t t a m e n t e d a Vi te rbo , a p p r o f i t t a n d o di 
t u t t a la n u o v a f e r r o v i a c h e si s t a c c a d a l l a l i nea R o m a - O r t e - S i e n a , a l l a 
s t a z i o n e di A t t i g l i a n o ; vi g i u n g e r a n n o p iù s o l l e c i t a m e n t e a b b a n d o n a n d o l a 
l i nea p r i m a di t o c c a r e la s t a z i o n e di A t t i g l i ano , cioè so f f e rmandos i a q u e l l a 
di S. Michele in Teverina, e r ecandov i s i pe r B a s s a n o in T e v e r i n a . 

Oppure vi possono a n c h e a n d a r e dopo a b b a n d o n a t a la f e r r o v i a pe r V i -
t e rbo , a l l e Grotte, s o t t o Monte f i a scone , e di l à s c e n d e n d o pe r Vi torc l i i ano . 

In q u e s t a g i t a s a r à loro di c o m p e n s o la v i s i t a de l l ' o r ig ina le p a e s e di 
Grotta S. Stefano e de l l a f r a z i o n e di Magugnano d e t t a a n c h e il Traforo, la 
cu i popolaz ione vive s a n i s s i m a da t r og lod i t i , in a b i t u r i s c a v a t i ne i fianchi 
del le col l ine t u f a c e e , d a cu i n o n v e g g o n s i spo rge re che i l u c e r n a r i o f u -
m a i o l i , e l a cu i c h i n a n a t u r a l e n o n è i n t e r r o t t a che da q u e s t i e da l l e a p e r -
t u r e deg l i i ng re s s i ; od in v a n i che f u r o n o cel le di a n t i c h i sepolcr i e t r u s c h i 
o ve r e case ipogee. 

Poch i a n n i or sono, si c o n t a v a n o su l l e d i t a le a b i t a z i o n i a l l ' a p e r t o ; o r a 
l ' a s p e t t o a n c h e di q u e s t i l uogh i si v i ene t r a s f o r m a n d o . 

Né m i n o r e d i l e t t o p o t r a n n o r i t r a r r e da l l a v i s i t a dei non m o l t o d i s cos t i 
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a v a n z i ' m o n u m e n t a l i de l l ' a n t i c a Ferentum, d e g n i q u e s t i soli di u n a v i s i t a 
spec ia le , ed a i q u a l i si a r r i v a d i r e t t a m e n t e da l paese de l le G r o t t e , pe r d i -
s c r e t i s e n t i e r i (v. Can ina , Denn i s , o. c.). 

3. G R O T T E T O R R I presso C U R E S , ora C O R R E S E . 

Sul la l i nea f e r r o v i a r i a l l o m a - F i r e n z e , l a s econda s t a z i o n e c h e si t occa , 
dopo Monte ro tondo , è q u e l l a g i à d e t t a d i Passo Cor rese , il cu i n o m e f u t e s t e 
m u t a t o in que l lo di Fara Sabina, d a l l a t e r r a p i ù popolosa ed i m p o r t a n t e 
c h e gl i è p r o s s i m a , po i ché Cor rese è u n paese l lo d i m o l t o m i n o r con to . 

Poco l o n t a n o da q u e s t a s t a z i o n e s o n o r i m a r c h e v o l i a v a n z i d i m u r a c i -
c lopiche che n o n v a n n o t r a s c u r a t i , e d i cui h o c r e d u t o n o n a b b a n d o n a r e l a 
m e n z i o n e a p p u n t o in r i g u a r d o a l l a l o r o i m p o r t a n z a ed a l l a c e l e b r i t à de l 
luogo, q u a n t u n q u e s i a n o a l d i f u o r i d e l conf ine de l la p rov inc ia , il q u a l e 
t u t t a v i a q u a s i r a s e n t a n o . 

Ma po iché s i a m o q u i e n t r a t i i n S a b i n a , e ci dov remo r i m a n e r e pe r 
q u a l c h e t e m p o , n o n s a r à , r e p u t o , f u o r i l u o g o r i c o r d a r e a b r e v i t r a t t i q u e s t a 
r eg ione , con le p i t t o r e s c h e ed i n s i n u a n t i pa ro l e d i A t t o V a n n u c c i ; la q u a l 
cosa r i pe t e rò m a n m a n o c h e a r r i v e r e m o s u l l i m i t a r e de l le a l t r e a n t i c h e d i -
v is ion i r eg iona l i che i n t e r e s s a n o l a n o s t r a p r o v i n c i a . 

« Secondo Virg i l io ed a l t r i s t o r i c i , i S a b i n i p r o v e n i e n t i d i A m i t e r n o i m -
p r e s e r o a popola r q u e s t a r e g i o n e c h e a n c o r a c o n s e r v a il loro n o m e , ed il 
cu i gen io f u a l lo ra il pater Sabinus Vitisator (Virg. Aeneid. ) , e t o g l i e n d o l a 
ag l i Abor igeni , s cese ro pe l m o n t e Lucrelile (Gennaro) e pe r la va l le d e l -
1 ; Aniene , fino a l l a r iva de l T e v e r e . 

« Le loro sedi c e r t e f u r o n o n e l c u o r e deg l i A p e n n i n i , p i ù c o n f a c e n t i a 
popolo rozzo e vago de l la l i b e r t à che m e g l i o si conse rva ne l l e f o r t e z z e de i 
m o n t i . Il fiume Nar (Nera) g l i d i v i d e v a d a g l i U m b r i e da l le a l t r e p a r t i 
conf inavano coi m o n t i c h e sono a l l a t o a l P i ceno , coi Ves t in i , e col Laz io 
l u n g o l 'Aniene fino a l suo c o n f l u e n t e n e l T e v e r e ; a p o n e n t e il Teve re s t e s so 
gl i d ivideva da i V e j e n t i e F a l i s c i . B a g n a v a n o q u e s t a r e g i o n e il Velino, 
l 'An ione e la Nera; e t r a i m i n o r i Vinello, (Imelle), il Fai ari o Far/aro 
(Farfa) , i l l u s t r i ne i r i cord i p o e t i c i ; VAUia d i t r i s t i s s i m a f a m a n e l l a s t o r i a 
di R o m a ; e t r a i m o n t i r i c o r d a t i d a g l i a n t i c h i v i s o r g e v a n o il Fiscello (Si-
bil la), dove h a le s u e f o n t i l a N e r a ; il m o n t e Severo (nei m o n t i di Can t a l i c e 
oggi d e t t i C i m a di m o n t e , m o n t e Corvo e Ti l i a ) , i m o n t i Gurguri ne l l ' ag ro 
r e a t i n o (fra R ie t i e Leonessa) , e il m o n t e Tetrico (pare s ia il Termini l lo) 
c e l e b r a t o perule s u e o r r ide r u p i ». 

(Avverto che q u e s t e a t t r i b u z i o n i s o n o i n c e r t i s s i m e , v. R i v i s t a Alp. 1886 
p. 113 « S a l i t a a l T e r m i n i l l o »). 

« e fiore d'Italia (Flos I t a l i a e r o b u r R e i p u b b l i c a e - Cicerone) , f u d e t t o 

t u t t o l ' ag ro Sab ino , r icco di g r e g g i e d i a r m e n t i , ed a b b o n d a n t i s s i m o di ol ivi 
e di vi t i e d i squ i s i t i f r u t t i . 

« Fra il fiume Nar e l ' A n i e n e in v a r i e d i r a m a z i o n i de l l 'Apenn ino s t a -

vano t u t t e le c i t t à dei S a b i n i . . . Cure, p iccola m a f a m o s a c i t t à , che posc ia 
d e t t e a R o m a i re T a z i o e N u m a Pompi l io , ed il n o m e di Qu i r i t i ai R o m a n i . 
So rgeva sopra u n colle che i m m e d i a t a m e n t e s o v r a s t a a l c o n f l u e n t e de l Co-
r e s e e de l Corbu lano , poco p r i m a che le due a c q u e si g e t t i n o ne l Teve re . . . 
E r a la c a p i t a l e de l l a n a z i o n e S a b i n a ed ivi si r a d u n a r o n o i g e n e r a l i c o n -
s ig l i . . . . I Sab in i m e n a v a n o d u r a v i t a , e s i i n g a g l i a r d i v a n o il corpo col le 
f a t i c h e ; p a s t o r i su i m o n t i , co l t iva to r i ne l l e val l i , e d a p p e r t u t t o prodi so l -
d a t i . Durò l u n g a m e n t e la f a m a del loro co ragg io , dei pu r i e s c h i e t t i co -
s t u m i , de l l e d i sc ip l ine severe , del t e m p e r a t o v ivere e d i t u t t e le f o r t i v i r t ù 
che r i c o r d a r o n o i t e m p i p i ù a n t i c h i ; e l u n g a m e n t e andò proverb ia le la 
s e m p l i c e e seve ra v i r t ù del le donne , r i c o r d a t a poscia a r i m p r o v e r o di a l t r e 
g e n t i c o r r o t t e . A v a n t i che R o m a sorgesse , e r ano , dopo gl i E t r u s c h i , il po-
polo p i ù p o t e n t e d ' I t a l i a pe r f o r z a d ' u o m i n i e d i a r m i , e n e d e t t e r o prove 
g r a n d i c o m b a t t e n d o e g r e g i a m e n t e con t ro i p o t e n t i v ic in i a d i f e s a di loro 
i n d i p e n d e n z a » (Vannucc i , o. e., T . 1). 

A s o s t e g n o de l nesso e del la p o t e n z a de l l a naz ione s a b i n a , s a p p i a m o c h e 
u n a de l l e i sc r i z ion i del Museo naz iona l e di Napoli , s c r i t t e in d i a l e t t o osco-
s a n n i t i c o , s c o p e r t e ne l 1857-58 n e l t e r r i t o r i o di P i e t r a b b o n d a n t e , ne l l e c u i 
v i c i n a n z e su l l a cos t a del m o n t e Saraceno r i t i en s i fosse l a g i à in p recedenza 
m e n z i o n a t a Bovianum velus, e dove sus s i s tono m u r a g l i e d i r e c i n t i a l la p iù 
a n t i c a m a n i e r a c ic lopica ; c o n t i e n e u n a legge s a n n i t i c a col n o m e a n t i c o c h e 
il popolo dava a sé s t e s s o di Sabini, come si c h i a m a r o n o i suoi p r o g e n i t o r i , 
e che f e c e i m p r i m e r e ne l le m o n e t e de l la g u e r r a s o c i a l e ; l aonde è s e m p r e 
p i ù c o n f e r m a t a la e s t e n s i o n e de l la r a z z a Osca cos ì da r e n d e r l a u n a de l le 
p iù r a d i c a t e d e l l ' a n t i c a I t a l i a . 

I l i m i t i del t e r r i t o r i o dei Sabini , così r i p o r t a t i da l V a n n u c c i , sono i p i ù 
g e n e r a l m e n t e a m m e s s i , e d ' a l t r o n d e i p iù r i s p o n d e n t i a que l l e topogra f i che 
d e m a r c a z i o n i s t r a t e g i c h e , che s e m p r e a n c h e ne i p iù r e m o t i t e m p i i popoli 
di un m e d e s i m o ceppo o consorz io d o v e t t e r o r i c e r c a r e n e l l e b a r r i e r e che l a 
s t e s s a n a t u r a of f r iva loro a d i f e s a de l conf ine , ne i m o n t i , ne l l e val l i , n e i 
fiumi. 

T a n t o che se il conf ine de l la Sabina p o r t a t o fino al con f luen te de l l 'Amo 
ne l T e v e r e p resso ad Antemnae, f u m e s s o in c o n t r o v e r s i a da pa recch i t o p o -
graf i , i qua l i c r e d e t t e r o che que l l a r e g i o n e n o n po teva scende re t a n t o in 
giù a l l e po r t e dove f u poi Roma , e non c o m p r e n d e s s e a s s o l u t a m e n t e t u t t e 
le t e r r e a nord del l 'Anio, m a dovesse a r r e s t a r s i da q u e s t a p a r t e , alle f a lde 
del Genna ro (cf. E r n . D e s j a r d i n s : E s s a i s u r la topograp l i i e du L a t i u m , Par is , 
1854); q u e s t a obbiez ione può t e n e r s i per g i u s t a n o n in r a g i o n e a s s o l u t a , m a 
a v u t o r i g u a r d o ad u n a process ione c r o n o l o g i c a ; la r e s t r i z i one dei confini 
sab in i essendos i v e n u t a e f f e t t u a n d o in epoca pos te r io re , m a n , m a n o che i 
P r i sch i L a t i n i , od i Roman i , si f e c e r o p o t e n t i e si e s t e se ro a scap i to dei 
loro n e m i c i finitimi. 

Ma n e s s u n o p o t r à d i sconosce re che de l l a p o t e n t e ed o r i g i n a r i a Sab ina , 
conf ine n a t u r a l e s t r a t e g i c o n o n p o t e t t e g i à e s s e r e la b reve v a l l e t t a c h e 
divide il G e n n a r o da i Comiculani, m a la s i c u r a b a r r i e r a di t u t t o il corso 
del fiume Aniene fino a l l a s u a foce ; e da l à t u t t a la s i n i s t r a sponda de l 
T e v e r e ; t a n t o che il Miche le t (Hist. de Rome), p o t e t t e p a r a g o n a r e l a Sab ina 
ad u n f e r r o di l a n c i a (e curii, v e d e m m o g i à , r i t e n e r s i avere s ign i f i ca to p resso 



ì Sabini lancia, onde dalla conformazione del paese da loro occupato , de t t e ro 
il nome alla loro metropol i , e Giunone p ro t e t t r i c e ebbe l ' appel la t ivo di 
curile, a r m a t a di lancia) ; e come può vedersi dal le t e s t imon ianze p o r t a t e da l 
Corcia (o. c., T. 1), e dal Romanel l i (o. c., P. III) ; e nessuno po t r à n e g a r 
valore a l la t radizione del r a t t o del le Sabine , le qual i scesero a vedere le 
f e s t e del la n a s c e n t e Roma, da t u t t e ques t e c i t t à c o n f i n a m i non mol to l on -
t a n e clic s t avano appunto in ques to t r iangolo f r a i due fiumi ed il p r ea -
pennino sabino, e che t u t t e ver remo qu i pel nos t ro a r g o m e n t o r icercando. 

L ' indicato r ip iano su cui , ora è fuor i dubbio, e s i s t e t t e Cures, è su l la 
s in i s t ra de l l ' an t ica via Salaria, e d is ta dal la s t az ione del la fe r rov ia circa 
4 k i l ome t r i . 

La locali tà è de s igna t a da u n a c h i e s e t t a d i r u t a di S. Maria dell'Arci; 
più addentro è il vil laggio di Correse. 

La moderna via che dal la s tazione m e t t e capo a l la Fara, dove t te 
essere il t r a m i t e di un ' a n t i c a per Cures, e dove t t e condur re a n c h e a l la 
loca l i tà che è di nos t ro i n t e r e s s e ; non f u per a l t ro l a S a l a r i a , come 
c rede t t e il Gal le t t i , e la qua le correva p iù d iscos ta a d e s t r a so t to Monte 
L ib re t t i e Nerola. 

La nos t r a loca l i t à è dunque posta al di là del Colle di Arci, a s e t t e n -
t r ione , circa 2 ki l . Vi si g iunge deviando da l l a s t r a d a a s in i s t ra , contro il 
ripido ciglione che f o r m a il l im i t e s e t t en t r i ona l e del colle di Cures sopra 
il t o r r en t e Correse che scende a des t r a . 

È un poggio scoperto, pra toso , che r e s t a p iù in l à f r a i t o r r en t i Correse 
e F a r f a il profondo e ricco di t r o t e ; « opacae F a r f a r u s u m b r a e », d i s t a n t e 
5 kil . dal Tevere , e 7 da F a r a ; e si c h i a m a oggi con a c c e n t o paesano Turri, 
grotte di Turri; così nei bassi t e m p i r inviens i d e n o m i n a t o Turris e Galti-
moni. Pare che nel la c a r t a dello s t a to magg io re s ia des igna to so t to il nome 
di Stallone, al la q u o t a di m. 188. 

In ques t a non g rande e m i n e n z a a l l a quo ta di c i rca m. 160 su l l ivello 
del m a r e , è un rec in to quadr i lungo di s ingolare conservazione , di m u r a 
poligone di m. 96 X 93. 

I mass i sono di brecc ia locale , l avora t i a scalpel lo, di va r i e g randezze 
e fo rme irregolari , meno quel l i degli angol i , che sono r in f i anca t i da mass i 
a l inee orizzontal i , l ungh i da m. 1.50 a 2.50, g ross i c i rca m . 0.90 a 1.12. 

Le due c a n t o n a t e di t r a m o n t a n a e di mezzodì sono le p iù conserva te . 
In uno degli angol i su l la l inea s e t t e n t r i o n a l e , sono scolpi t i in ri l ievo 

sopra u n a delle p ie t re t r e phalli o s imboli pr iapici , e r e t t i , ed u n i t i al loro 
ver t ice nel senso della lunghezza . In un a l t r o angolo è pure scolpi ta u n a 
figura che il G u a t t a n i c h i a m a « la sol i ta b e s t i a che m a l si d iscerne per la 
devas taz ione f a t t a n e , se cane, vi tel lo, o bove sia », m a di cui confesso, io 
non arr ivai a t rovare neppur l ' impron ta . 

Nel lato mer id ionale , a l l 'angolo che g u a r d a ponen te , m a più in basso, 
è un a l t ro phallo mura l e in maggior rilievo. 

L ' e n t r a t a del r ec in to era ne l mezzo del la to S - E , m a le ves t ig ia o r a n e 
sono scomparse . 

Questo rec in to per en t ro è t u t t o q u a n t o a be l l i s s imi a rch ivo l t i ed a m -
bient i in par te in te r ra t i , di cost ruzione pos ter iore s ' in tende , che ora servono 
a ricovero del bes t i ame che pascola in quei d in torn i , d 'onde il nome s rag io -

na to del la nos t ra ca r t a dello s t a to maggiore , la quale per ques to r iguardo 
delle n o m e n c l a t u r e non segna davvero un progresso. 

Nar ra il Gal le t t i che ques to luogo, come t a n t ' a l t r i , i paesani fecero 
sempre a rgomento delle sol i te fole di t e sor i nascost i , di segre t i mis te r ios i , 
onde in ogni t empo ci si f rugò , cont r ibuendo così a dannegg ia r e quelle 
solide cos t ruz ioni . 

Sembra che qu i sorgesse nei bass i t e m p i ragguardevole fort i l izio, d i 
cui f u padrone quel Cresenzio che ne l 1011 fu p r e f e t t o di Roma, e m o r ì 
nel 1019. 

La n a t u r a ciclopica di ques t e m u r a , ed i phall i scolpit ivi , le fecero sup -
porre al G u a t t a n i un oppidum coevo colla pross ima Cures pr ima che essa 
venisse a s s o g g e t t a t a ai Romani , o ad essa avere appa r t enu to come d ipen -
denza . 

La cos t ruz ione di ques t e m u r a egli ch iama opus incertum, secondo la 
e r ronea definizione sua , che già des ignai al capo I del la pa r t e genera le ; 
ed il Ga l l e t t i che si affat icò a provare , oramai è d imos t ra to , senza a lcuna 
ombra di f o n d a m e n t o , che ques to luogo fosse il suo Gabio Sabino, m e n t r e 
il luogo di Gabii è fuo r i con tes taz ione nel la t e n u t a di Pantano su l la Via 
Prtenestina (cf. Notizie scavi an t . 1855 e tav.), dice ques t e m u r a « un avanzo 
dei più magnif ic i e son tuos i del la Sabina », e appun to per il suo proposito 
anch 'eg l i le r i t e n n e del la opera i n c e r t a di Vitruvio, e le volle f a t t u r a ro -
m a n a della m a n i e r a dei p r imi t e m p i del la Repubblica. (Galletti , Gabio a n t i c a 
c i t t à di Sabina, ovvero le g ro t t e di Torri , Roma, 1757). 

I n ques t ' ope ra il Ga l l e t t i diede p i an t a e figure del luogo, il quale fu a l -
t r e s ì i l lus t ra to dallo Chaupy (Decouverte de la maison de campagne d ' I Ioracc, 
T. Ili), e d i segna to dal s ignor Prosseda. Un prospet to del la m u r a g l i a a N. 
colla figura del t r ip l ice pha l lo f u pubbl ica ta dal G u a t t a n i (o. c., T. II). 

Ques te m u r a fu rono eziandio s tud i a t e dal s ignor Simelli che raccolse i 
ma te r i a l i pel Pe t i t -Rade l , e le indicò come a poligoni piccoli e p iu t tos to 
ma l compost i (An. I s t . , 1829, e 1834). 

Sul qua le proposi to di ques t i s imboli itiphallici c o m m e n t a t i dal s ignor 
Radei (An. Is t . , 1832), e che il Gal le t t i propende a credere essere s t a t i ado-
pera t i come a m u l e t i cont ro il fasc ino , ed a l t r i disse emblemi del la f ede l t à 
e del la forza (cf. Guardabass i : Indice-guida dei m o n u m e n t i del la provincia 
del l 'Umbria , Perugia , 1882), avrò occasione di t r a t t a r e più d i f fusamente nel 
m o m e n t o della vis i ta dell 'acropoli di Alelrium. 

I n t a n t o è da avver t i r e che il G u a t t a n i c o m b a t t e v a l 'opinione del Gal le t t i 
che il rec in to quadr i l a te ro di Turr i « sia s t a t o un tempio , cioè il t empio di 
Enialo il Marte Sabino » con ques te parole : « Sia pu r vero che l 'osceni tà dei 
fal l i non si opponesse ne l paganes imo al la s a n t i t à di quel cul to, s t a n t e 
l ' a l lus ione di essi a l la fecondi tà , Dea r e p u t a t a o s t i m a t a non meno delle 
a l t re . Ma come i m m a g i n a r e un tempio quadrato di quel l 'ampiezza e con m u r a 
incerte e ciclopiche (sic), opera che secondo le genera l i osservazioni imp ie -
ga t a vedesi nei recinti, nel le vìe, nel le fortificazioni o sostruzioni a n t i c h i s -
s ime di un pago, di un oppido? » 

Il Nibby che d imos t r a la insuss i s tenza della opinione di coloro che v i -
dero in ques t i , gli avanzi di Cures , t o rnò t u t t a v i a a sos tenere che q u e s t i 
avanzi medes imi , in luogo di p resen ta re l ' apparenza di una c i t t à , od oppidum 



« si r iducono a l l ' a r e a di u n t e m p i o pe lasg ico » di f o r m a quas i q u a d r a t a ; 
n o n o s t a n t e l a opin ione di G e r h a r d che r i t i e n e le m u r a pol igone di q u e s t o 
l u o g o esse re di opera r o m a n a (An. I s t . , 1829). 

(V. G u a t t a n i , o. c . , T . I I ; Nibby , o. c . , Voi. I ; Geli, o. c . ; G u a r d a b a s s i , 
o. e . , e tc . ) . 

Dopo v e d u t e le m u r a de l le G r o t t e d i T u r r i , l a escurs ione n o s t r a p u ò 
e s t e n d e r s i a l l a v i s i t a de l l a l o c a l i t à dove s t e t t e Cures ed ai suoi poch i r u d e r i 
s u p e r s t i t i , ne l g ià m e n z i o n a t o a l t i p i a n o d i S. Maria di Arci; e può c o m p i r s i 
s a l e n d o il col le (m. 489) su cui i n p r o s p e t t i c a ed a m e n a posizione è s i t u a t a 
Fara, a c i r c a 2 ore di c a m m i n o d a Cures , ed al le cui radici , su l l a f a l d a op -
pos t a , f u l a ce lebre a b a z i a nullius d e l l ' o rd ine di S. Benede t t o , di Far/a (m. 376). 

Chi poi d i r e t t a m e n t e da l la s t a z i o n e di F a r a volesse imprende re l a v i s i t a 
a l l e l oca l i t à che v e r r ò e n u m e r a n d o n e l cap i to lo s e g u e n t e so t to il t i t o l o 
« su i colli C o r n i c u l a n i ed a l l e f a l d e de l G e n n a r o », p o t r à far lo a g e v o l m e n t e 
e s e n z ' a l t r o , a n d a n d o da l l a s t a z i o n e a Mon te L i b r e t t i ed a Moricone c a p o -
l i nea di q u e l l a e scu r s ione ; o g i r a n d o p i ù in largo, f a r capo s e m p r e a Mori-
c o n e , per Correse , Nerola e Montor io , su l q u a l e t r a m i t e l ' escurs ione a p p o r t e r à 
s e m p r e m o t i v i di d i l e t t o n e l p a s s a g g i o , ed in r icordi a rcheologic i , s i n g o l a r -
m e n t e a l l a o s t e r i a di Nero la pe r dove t r a n s i t a v a l ' a n t i c a Salar ia . 

Sul la m e d e s i m a l i nea f e r r o v i a r i a , l a s t az ione g ià d i Montorso, oggi di 
Poggio Mirteto, success ivament fe a q u e s t a d i F a r a , s e g n a d 'ordinar io p e r no i il 
p u n t o di p a r t e n z a de l la e s c u r s i o n e che h a per obb ie t t i vo l a v e t t a d i Monte 
Tancia (m. 1282). Due ore c i r c a occo r rono a piedi da l l a s taz ione al paese di 
Poggio Mi r t e to , ed a l t r e q u a t t r o poi pe r r a g g i u n g e r e l a c ima del m o n t e . 

L ' a l t r a s t a z i o n e di Simigliano che si s u s s e g u e i m m e d i a t a m e n t e , è il 
l uogo p i ù oppor tuno pe r c o m p i e r e con so l l ec i t ud ine la sa l i t a de l lo s to r ico 
m o n t e Soratte, il Soractes Apollinis, a l l e cu i f a lde mer id iona l i s t e t t e il s e -
condo c e l e b r a t i s s i m o e r i c c h i s s i m o s a n t u a r i o di F e r o n i a , s a c c h e g g i a t o d a 
Ann iba l e . 

Ques to b r a n o de l l ' a v a n f o r t e a p e n n i n i c o è c o m p l e t a m e n t e d i s t a c c a t o 
da l l a c a t e n a r i m a n e n t e , e r e s t a , s e n t i n e l l a a v a n z a t a su l l a c a m p a g n a r o m a n a , 
i so l a to su l l a d e s t r a del T e v e r e . 

A f i anch i n u d i e r ip idi , con c i n q u e p u n t e d e n t e l l a t e a cu i pa r e abbia 
a l l u so Virgi l io (Aen.) ne l verso : « H i S o r a c t i s h a b e n t a r ce s , fiaviniaque a rva », 
q u e s t o m o n t e a t t i r ò s e m p r e la c u r i o s i t à dei fisici, a cominc ia r da Pl in io e 
da S t r a b o n e c h e n e m e n z i o n a n o le c a v e r n o s i t à del v e r s a n t e o r i e n t a l e , le 
q u a l i da l volgo si d e s i g n a n o col n o m e : li meri, e le loro esa laz ioni ; po iché 
di n a t u r a c a l c a r e a g i u r a s s i c a n e i b a n c h i super ior i , p a r e s 'adagi i n t i e r a m e n t e 
sop ra s t r a t i f i c a z i o n i v u l c a n i c h e ; ed i t u f i vu l can i c i e r u t t a t i dai d i s cos t i v u l -
cani Saba t in i , si e l e v a n o qu iv i fino a l l ' a l t e z z a di 400 m e t r i sul m a r e . 

V e r a m e n t e il prof . M a n t o v a n i a v v e r t e che essi quiv i si appoggiano a l 
c a l c a r e fino a q u e l l ' a l t e z z a , e c h e q u e s t o è il p i ù a l t o livello a cu i s i ano 
g i u n t i per stratificazione i p r o d o t t i e r u t t i v i de l v u l c a n i s m o r o m a n o . L e c a -
v e r n e de l la c i m a s u cui f u e r e t t o il m o n a s t e r o di S. Si lves t ro , r a c c h i u d e -
rebbero n u m e r o s i d e n t i ed o s s a m i c e m e n t a t i da u n ca lcare r o s s a s t r o . (V. 
M a n t o v a n i ; Cos t i t uz ione g e o l o g i c a de l s u o l o r o m a n o , in Monog. o. c.). 

Il S o r a t t e che m i s u r a solo m . 691 su l m a r e , pe r q u e s t a s u a pos iz ione 
a v a n z a t a , i so la ta , c u l m i n a n t e , o f f r e u n o s t u p e n d o p a n o r a m a de l l a v a l l a t a 

t i b e r i n a dov ' essa s ' a l l a r g a n e l l a v a s t a conva l le r o m a n a , e s p e c i a l m e n t e s u l -
l ' ag ro dei g i u s t i Patisci-, dei Capenati, dei Vejenti; e f u u n a del le m i g l i o r i 
bas i t r i g o n o m e t r i c h e pe r la t r i a n g o l a z i o n e de l le c a r t e t o p o g r a f i c h e . 

Dal la s t a z i o n e di S t imig l i ano , t r a v e r s a t o il T e v e r e a l l a scafa s o t t o il g i à 
m o n a s t e r o di S. A n d r e a di Ponzano , pe r s e n t i e r i f r a le m a c c h i e c h e n e co -
p r o n o la zona i n f e r i o r e di ques to v e r s a n t e , si può r a g g i u n g e r e la v e t t a i n 
t r e ore o t r e ore e m e z z a a s econda , t o c c a n d o il paese di S. Ores te , p o s t o 
su l l a p r i m a c r e s t a a S . - E . (m. 392). 

4 . Sui C O R N I C U L A N I ed alle falde di M O N T E G E N A R O . 

Uno dei g rupp i p i ù c a r a t t e r i s t i c i e p iù i n t e r e s s a n t i pe r a n t i c h i t à , pe r 
f o r m a z i o n e , e pe r l ' a p e r t o p a n o r a m a che vi si gode, f r a le e m i n e n z e c h e 
f a n n o c o r o n a a l l a c a m p a g n a r o m a n a è il Monte Gennaro, col le sue q u a t t r o 
p u n t e : il Pizzo-, m . 1271, che le n o s t r e c a r t e del lo s t a t o m a g g i o r e si i n t i g n a n o 
a c h i a m a r e m o n t e Zappi , e l a Morra, m . 1026, sul d a v a n t i ; l a Guardia-, m . 1185, 
e Monte Marcone, m . 1017, n e l l ' i n t e r n o a grecaP-levante; l a p r i m a de l l e q u a l i 
è la p iù e m i n e n t e dopo il Guadagnolo , ed a n c h e la p iù a v a n z a t a su l l a p i a n u r a , 
del s i s t e m a a p e n n i n i c o che f o r m a il c o n t r a f f o r t e r o m a n o , ed è o r n a t a a l l a ba se 
da t r e m o n t i c e l l i pu re i so la t i s p o r g e n t i verso R o m a , che s o n o i Corniculani ; 
onde se rv ì s e m p r e , a L e m è r e e Boscowich ed agl i a l t r i t u t t i , di eg reg io p u n t o 
di s egna laz ione t r i g o n o m e t r i c a per la m i s u r a z i o n e e t r i a n g o l a z i o n e de l le c a r t e . 

11 ca lca re g i u r a s s i c o b i anco che c o s t i t u i s c e q u e s t o g r u p p o , c o n t i e n e in 
q u a n t i t à t e r e b r a t u l e ed a l t r i foss i l i del l i a s medio . 

Delle t r e co l l ine dei Corn icu lan i , c h e sono que l l e d i S. Angelo in Ca-
poccia, oggi S. Angelo Romano, di Poggio Cesi• e di Montecelio, le d u e u l t i m e 
sono f o r m a t e da l l ias super io re , di ca l ca re rosso, p i eno di bel le e n u m e r o s e 
spec ie d i a m m o n i t i ; e la p u n t a di q u e l l a di Montece l io è di c a l c a r e s i l i c i -
f e r o ool i t ico , o m a r m o m a j o l i c a ; ed a l l e sue f a lde sono cave n e l l a m a r n a , 
r i c c h e di foss i l i , e d i f o r m a z i o n e p l iocen ica . 

Il prof . Man tovan i , da cu i t o lgo q u e s t i c e n n i geo log ic i , s o g g i u n g e c h e 
q u e s t o g r u p p o m o n t u o s o « r a p p r e s e n t a il t e r r e n o p i ù a n t i c o che pos sa o s -
s e r v a r s i n e l t e r r i t o r i o r o m a n o » (Monog. o. c.). 

Non cade dubb io , s i a pe r la topogra f ia c h i a r a m e n t e e sp re s sa , s i a per l a 
f o r m a t i p i c a r a f f i g u r a t a da l l ' appe l l a t ivo , su l n o m e di Corniculani c h e gl i a n -
t i c h i s to r i c i , come Livio , Pl inio, Dionisio, F lo ro , e t c . , d i e d e r o a q u e s t i t r e 
col l i « la loro e t i m o l o g i a dovendo r i n t r a c c i a r s i ne l l a f o r m a a c u m i n a t a de l l e 
loro c ime , s o m i g l i a n t i a co rna che si i n n a l z a n o su l l a p i a n u r a , f o r m a t a n t o 
c a r a t t e r i s t i c a da n o n po te r s i con fonde re » (A. N ibby : Viagg io a l la v i l l a d 'O-
raz io , a Subiaco, a T rev i , e t c . V. in Memorie Ro. d ' a n t i c h i t à e d i be l l e a r t i , 
voi . 4, Pesaro , 1827). 

Invece su l la d e n o m i n a z i o n e a n t i c a di Monte G e n n a r o gl i s c r i t t o r i m o -
d e r n i n o n sono t u t t i d ' accordo . 

L 'Ol s t en io in Cluver io , d a p p r i m a , a s seve rò s enza d u b b i o che il g r u p p o 
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« si r iducono a l l ' a r e a di u n t e m p i o pe lasg ico » di f o r m a quas i q u a d r a t a ; 
n o n o s t a n t e l a opin ione di G e r h a r d che r i t i e n e le m u r a pol igone di q u e s t o 
l u o g o esse re di opera r o m a n a (An. I s t . , 1829). 

(V. G u a t t a n i , o. c . , T . I I ; Nibby , o. c . , Voi. I ; Geli, o. c . ; G u a r d a b a s s i , 
o. e . , e tc . ) . 

Dopo v e d u t e le m u r a de l le G r o t t e d i T u r r i , l a escurs ione n o s t r a p u ò 
e s t e n d e r s i a l l a v i s i t a de l l a l o c a l i t à dove s t e t t e Cures ed ai suoi poch i r u d e r i 
s u p e r s t i t i , ne l g ià m e n z i o n a t o a l t i p i a n o d i S. Maria di Arci; e può c o m p i r s i 
s a l e n d o il col le (m. 489) su cui i n p r o s p e t t i c a ed a m e n a posizione è s i t u a t a 
Fara, a c i r c a 2 ore di c a m m i n o d a Cures , ed al le cui radici , su l l a f a l d a op -
pos t a , f u l a ce lebre a b a z i a nulli-us d e l l ' o rd ine di S. Benede t t o , di Far/a (m. 376). 

Chi poi d i r e t t a m e n t e da l la s t a z i o n e di F a r a volesse imprende re l a v i s i t a 
a l l e l oca l i t à che v e r r ò e n u m e r a n d o n e l cap i to lo s e g u e n t e so t to il t i t o l o 
« su i colli C o r n i c u l a n i ed a l l e f a l d e de l G e n n a r o », p o t r à far lo a g e v o l m e n t e 
e s e n z ' a l t r o , a n d a n d o da l l a s t a z i o n e a Mon te L i b r e t t i ed a Moricone c a p o -
l i nea di q u e l l a e scu r s ione ; o g i r a n d o p i ù in largo, f a r capo s e m p r e a Mori-
c o n e , per Correse , Nerola e Montor io , su l q u a l e t r a m i t e l ' escurs ione a p p o r t e r à 
s e m p r e m o t i v i di d i l e t t o n e l p a s s a g g i o , ed in r icordi a rcheologic i , s i n g o l a r -
m e n t e a l l a o s t e r i a di Nero la pe r dove t r a n s i t a v a l ' a n t i c a Salar ia . 

Sul la m e d e s i m a l i nea f e r r o v i a r i a , l a s t az ione g ià d i Montorso, oggi di 
Poggio Mirteto, success ivament fe a q u e s t a d i F a r a , s e g n a d 'ordinar io p e r no i il 
p u n t o di p a r t e n z a de l la e s c u r s i o n e che h a per obb ie t t i vo l a v e t t a d i Monte-
Tancia (m. 1282). Due ore c i r c a occo r rono a piedi da l l a s taz ione al paese di 
Poggio Mi r t e to , ed a l t r e q u a t t r o poi pe r r a g g i u n g e r e l a c ima del m o n t e . 

L ' a l t r a s t a z i o n e di Simigliano che si s u s s e g u e i m m e d i a t a m e n t e , è il 
l uogo p i ù oppor tuno pe r c o m p i e r e con so l l ec i t ud ine la sa l i t a de l lo s to r ico 
m o n t e Soratte, il Soractes Apollini s, a l l e cu i f a lde mer id iona l i s t e t t e il s e -
condo c e l e b r a t i s s i m o e r i c c h i s s i m o s a n t u a r i o di F e r o n i a , s a c c h e g g i a t o d a 
Ann iba l e . 

Ques to b r a n o de l l ' a v a n f o r t e a p e n n i n i c o è c o m p l e t a m e n t e d i s t a c c a t o 
da l l a c a t e n a r i m a n e n t e , e r e s t a , s e n t i n e l l a a v a n z a t a su l l a c a m p a g n a r o m a n a , 
i so l a to su l l a d e s t r a del T e v e r e . 

A fianchi n u d i e r ip idi , con c i n q u e p u n t e d e n t e l l a t e a cu i pa r e abbia 
a l l u so Virgi l io (Aen.) ne l verso : « H i S o r a c t i s h a b e n t a r ce s , flaviniaque a rva », 
q u e s t o m o n t e a t t i r ò s e m p r e la c u r i o s i t à dei fisici, a cominc ia r da Pl in io e 
da S t r a b o n e c h e n e m e n z i o n a n o le c a v e r n o s i t à del v e r s a n t e o r i e n t a l e , le 
q u a l i da l volgo si d e s i g n a n o col n o m e : li meri, e le loro esa laz ioni ; po iché 
di n a t u r a c a l c a r e a g i u r a s s i c a n e i b a n c h i super ior i , p a r e s 'adagi i n t i e r a m e n t e 
sop ra s t r a t i f i c a z i o n i v u l c a n i c h e ; ed i t u f i vu l can i c i e r u t t a t i dai d i s cos t i v u l -
cani Saba t in i , si e l e v a n o qu iv i fino a l l ' a l t e z z a di 400 m e t r i sul m a r e . 

V e r a m e n t e il prof . M a n t o v a n i a v v e r t e che essi quiv i si appoggiano a l 
c a l c a r e fino a q u e l l ' a l t e z z a , e c h e q u e s t o è il p i ù a l t o livello a cu i s i ano 
g i u n t i per stratificazione i p r o d o t t i e r u t t i v i de l v u l c a n i s m o r o m a n o . L e c a -
v e r n e de l la c i m a s u cui f u e r e t t o il m o n a s t e r o di S. Si lves t ro , r a c c h i u d e -
rebbero n u m e r o s i d e n t i ed o s s a m i c e m e n t a t i da u n ca lcare r o s s a s t r o . (V. 
M a n t o v a n i ; Cos t i t uz ione g e o l o g i c a de l s u o l o r o m a n o , in Monog. o. c.). 

Il S o r a t t e che m i s u r a solo m . 691 su l m a r e , pe r q u e s t a s u a pos iz ione 
a v a n z a t a , i so la ta , c u l m i n a n t e , o f f r e u n o s t u p e n d o p a n o r a m a de l l a v a l l a t a 

t i b e r i n a dov ' essa s ' a l l a r g a n e l l a v a s t a conva l le r o m a n a , e s p e c i a l m e n t e s u l -
l ' ag ro dei g i u s t i Falisci, dei Capenati, dei Vejenti; e f u u n a del le m i g l i o r i 
bas i t r i g o n o m e t r i c h e pe r la t r i a n g o l a z i o n e de l le c a r t e t o p o g r a f i c h e . 

Dal la s t a z i o n e di S t imig l i ano , t r a v e r s a t o il T e v e r e a l l a scafa s o t t o il g i à 
m o n a s t e r o di S. A n d r e a di Ponzano , pe r s e n t i e r i f r a le m a c c h i e c h e n e co -
p r o n o la zona i n f e r i o r e di ques to v e r s a n t e , si può r a g g i u n g e r e la v e t t a i n 
t r e ore o t r e ore e m e z z a a s econda , t o c c a n d o il paese di S. Ores te , p o s t o 
su l l a p r i m a c r e s t a a S . - E . (m. 392). 

4 . Sui C O R N I C U L A N I ed alle falde di M O N T E G E N A R O . 

Uno dei g rupp i p i ù c a r a t t e r i s t i c i e p iù i n t e r e s s a n t i pe r a n t i c h i t à , pe r 
f o r m a z i o n e , e pe r l ' a p e r t o p a n o r a m a che vi si gode, f r a le e m i n e n z e c h e 
f a n n o c o r o n a a l l a c a m p a g n a r o m a n a è il Monte Gennaro, col le sue q u a t t r o 
p u n t e : il Pizzo, m . 1271, che le n o s t r e c a r t e del lo s t a t o m a g g i o r e si i n t i g n a n o 
a c h i a m a r e m o n t e Zappi , e l a Morra, m . 1026, sul d a v a n t i ; l a Guardia, m . 1185, 
e Monte Marcone, m . 1017, n e l l ' i n t e r n o a grecaP-levante; l a p r i m a de l l e qua l i 
è la p iù e m i n e n t e dopo il Guadagnolo , ed a n c h e la p iù a v a n z a t a su l l a p i a n u r a , 
del s i s t e m a a p e n n i n i c o che f o r m a il c o n t r a f f o r t e r o m a n o , ed è o r n a t a a l l a ba se 
da t r e m o n t i c e l l i pu re i so la t i s p o r g e n t i verso R o m a , che s o n o i Corniculani ; 
onde se rv ì s e m p r e , a L e m è r e e Boscowich ed agl i a l t r i t u t t i , di eg reg io p u n t o 
di s egna laz ione t r i g o n o m e t r i c a per la m i s u r a z i o n e e t r i a n g o l a z i o n e de l le c a r t e . 

11 ca lca re g i u r a s s i c o b i anco che c o s t i t u i s c e q u e s t o g r u p p o , c o n t i e n e in 
q u a n t i t à t e r e b r a t u l e ed a l t r i foss i l i del l i a s medio . 

Delle t r e co l l ine dei Corn icu lan i , c h e sono que l l e d i S. Angelo in Ca-
poccia, oggi S. Angelo Romano, di Poggio Cesi• e di Montecelio, le d u e u l t i m e 
sono f o r m a t e da l l ias super io re , di ca l ca re rosso, p i eno di bel le e n u m e r o s e 
spec ie d i a m m o n i t i ; e la p u n t a di q u e l l a di Montece l io è di c a l c a r e s i l i c i -
f e r o ool i t ico , o m a r m o m a j o l i c a ; ed a l l e sue f a lde sono cave n e l l a m a r n a , 
r i c c h e di foss i l i , e d i f o r m a z i o n e p l iocen ica . 

Il prof . Man tovan i , da cu i t o lgo q u e s t i c e n n i geo log ic i , s o g g i u n g e c h e 
q u e s t o g r u p p o m o n t u o s o « r a p p r e s e n t a il t e r r e n o p i ù a n t i c o che pos sa o s -
s e r v a r s i n e l t e r r i t o r i o r o m a n o » (Monog. o. c.). 

Non cade dubb io , s i a pe r la topogra f ia c h i a r a m e n t e e sp re s sa , s i a per l a 
f o r m a t i p i c a r a f f i g u r a t a da l l ' appe l l a t ivo , su l n o m e di Corniculani c h e gl i a n -
t i c h i s to r i c i , come Livio , Pl inio, Dionisio, F lo ro , e t c . , d i e d e r o a q u e s t i t r e 
col l i « la loro e t i m o l o g i a dovendo r i n t r a c c i a r s i ne l l a f o r m a a c u m i n a t a de l l e 
loro c ime , s o m i g l i a n t i a co rna che si i n n a l z a n o su l l a p i a n u r a , f o r m a t a n t o 
c a r a t t e r i s t i c a da n o n po te r s i con fonde re » (A. N ibby : Viagg io a l la v i l l a d 'O-
raz io , a Subiaco, a T rev i , e t c . V. in Memorie Ro. d ' a n t i c h i t à e d i be l l e a r t i , 
voi . 4, Pesaro , 1827). 

Invece su l la d e n o m i n a z i o n e a n t i c a di Monte G e n n a r o gl i s c r i t t o r i m o -
d e r n i n o n sono t u t t i d ' accordo . 

L 'Ol s t en io in Cluver io , d a p p r i m a , a s seve rò s enza d u b b i o che il g r u p p o 
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del Gennaro è quello degli anticl i i m o n t i Ceraunii « Cerauni i m o n t e s c e r -
t i s s i m u m es t a Dionisio in te l l ig i J a n u a r i u m m o n t e m » e tc . , e lo seguirono 
il G u a t t a n i (o. e., T. II) ed a l t r i . Ma il Nibby r i t e n n e ques to u n errore , do-
vendo i Cerauni i in tenders i quei mon t i che oggi si ch i amano di Nuria, f r a 
il Velino ed il Turano sopra Riet i (Nibby, Anal . , c . , T. II), negl i Aequicolani 
(Cicolano). 

Il Canina ed a l t r i lo credono il Lucretilis, r i noma to per i vers i di Orazio 
e per la villa che quel poeta vi aveva al le fa lde ; m a anche ques to supposto 
non è incont roverso , perchè , come si espr ime il Geli, se il Lucre t i l e fece 
p a r t e del la c a t e n a de l Gennaro, o viceversa , egli in r e a l t à non è che il 
m o n t e oggi ch i ama to li Cornazzani o l i Campanili, f r a Licenza e Roccagio-
v ine , come avver t ì il Sebas t ian i (Viaggio a Tivoli, Fu l igno , 1820, P. II), ne l le 
c a r t e dello S t a t o maggiore segna to col nome di Monte Rotondo (m. 980). 

Oltre che essere s t a to sacro « Jovi Cacano » a cacumine montis, come 
provò un cippo scoper tos i su l la c ima de l Pennecchio, u n a l t ro dei suoi t e n -
tacol i u n po' più isolato a t r a m o n t a n a , cippo t r a spo r t a to ne l paese di 
Canemor to , ora Orvinio, in Sabina (V. Biondi, in A t t i Accad. Ro. d 'archeol . , 
a . 1811 e cf. G u a t t a n i e Sebas t iani o. c.); non possiamo asser i re dunque 
nu l la a l t ro di p iù di quello che ne d isse il menz iona to Sebast iani , che il 
nome di Gennaro sia der iva to da u n a famig l ia Januaria, t e s t i m o n i a t a da 
var ie iscrizioni t rova t e in que l l ' ambi to di t e r r i to r io , e con t inua to forse da 
u n a chiesa S. Januarii e s i s t e n t e alle fa lde del m o n t e presso Marcel l ina , d i 
cui si h a n n o memor ie nel secolo x. 

Noi dobbiamo v i s i t a re ques t e pendic i amen i s s ime , e m i sono u n poco 
es teso qui pr incipiando a par lare di q u e s t e loca l i t à , perchè così i colli Cor-
n icu lan i , come i fianchi del la conca che gira i n t e rpos t a f r a essi ed il Gen-
naro , sono d i s semina t i di n u m e r o s i avanz i di cos t ruz ioni poligonie. 

E poiché or ora è s t a t o aper to a l l 'eserciz io il pr imo t ronco ferroviar io 
del la Roma-Su lmona , ne approf i t t e remo per andare fino a l la s taz ione di Mon-
tecel io , proprio ai piedi del p r imo colle Corniculano, e cominceremo da qu i 
la nos t r a v i s i t a . 

I Corniculani e le fa lde del Gennaro erano t u t t i pieni di ville r omane , 
fonda te sopra b a s a m e n t i di opera pol igonia , e perciò mol t i sc r i t to r i , e f r a 
essi il Geli, misero assa i in dubbio che ques te cost ruzioni prees is tessero e 
s iano quindi di g rande a n t i c h i t à . 

Ma a l t r i do t t i r i t e n n e r o che q u e s t e murag l i e a r ipiani , sul le coste e 
sulle c ime dei colli, i den t i che a quel t ipo del le circondane finitime, le qual i 
non può m e t t e r s i in dubbio n o n fossero i r ec in t i di oppidi p re - romani ; co-
s t i tu i s se ro a l t r e t t a n t i hieron o t empl i , o r ec in t i sacri , di an t i ch i s s imo r i to , 
come avremo ancora occasione di n o t a r e p iù a proposi to, e di cui poscia 
si approf i t ta rono i r oman i per fondarvi i loro luoghi di delizie rura l i , come 
r icorda S t rabone essere di sol i to avvenu to ; e s iccome quell i per cu i in or i -
gine erano s t a t i scel t i i p u n t i n a t u r a l m e n t e p iù prospet t ic i , dove la d iv in i tà 
potesse contemplars i ed invocars i ad o r i en t e ed in ape r t a cerchia di v isuale . 

S ingo la rmente i s ignori Dodwell e Pe t i t -Rade l sono di ques to avviso, 
ed il r i su l t a to delle loro indagin i in t u t t a q u e s t a plaga delle fa lde del Gen-
naro, f u da essi i l l u s t r a to con disegni , ed è r i a s sun to nel le Mem. Is t , c. a. 1832. 

Ma o l t re ques t e mu rag l i e di sos t ruz ion i isolate , che sono a s sa i n u m e -

rose, vi si no tano , come dissi , a n c h e a l t r e m u r a di c a r a t t e r e del le circon-
dane come le designa il G u a t t a n i , cioè che dovet te ro cos t i tu i re ver i r ec in t i 
e m u n i m e n t i di c i t t à od oppidi. 

In Livio, Plinio, St rabone, Dionisio, e tc . , si menz ionano a l cune a n t i c h i s -
s ime c i t t à che diconsi degl i Aborigeni, o dei Prisci Latini, m a c e r t a m e n t e 
s tavano en t ro il confine sabino, ed e r an sabine come già assodai, le qual i 
fu rono sop ra f a t t e e rese d ipendent i , o s m a n t e l l a t e scompar i rono in progresso 
di t empo , dal la c rescen te ed assorben te potenza romana, ancora so t to Romolo 
dopo il r a t t o delle Sabine, e poi ad opera di Tarquinio Pr isco; le qual i do-
vevano essere s i t u a t e in ques t a reg ione ; e sarebbero spec ia lmen te Ficulea, 
Comiculum, Cameria, Ameriola, Medullia, Caenina. 

T u t t i i modern i topograf i si a f fa t icarono a p iazzare ques t i oppidi, ch i 
in un luogo, chi in un a l t ro , dove suss is tono ves t ig ia , ada t t andov i i passi 
degli an t i ch i i s tor ic i secondo il diverso cr i te r io ; m a r a r a m e n t e essi si t r o -
vano d 'accordo (cf. a n c h e Desjardins , o. c . ; N. N. Nicolai in Disser taz . del la 
pont i f . Accademia Ro. di Archeol . T. V, Roma 1835, etc.) . 

Per la qual cosa non si può proprio andar s icuri ne l l ' a f fe rmare che in 
u n dato luogo fosse u n o p iu t t o s to che l ' a l t ro di t a l i oppidi ; e s o l a m e n t e 
può r i t eners i ident i f ica to Comiculum su una delle t r e s o m m i t à dei Corni-
cu lan i da cui t r ae il nome. 

Mi l imi terò p e r t a n t o a passare in r assegna i ruder i supers t i t i , avve r t endo 
luogo per luogo le opinioni dei topografi p iù autorevol i , e r imandando ai loro 
sc r i t t i per le pa r t i co la r i t à s tor iche . 

MONTECELIO. 

Moviamo per la breve ch ina del delizioso colle su cui è posto il paesello 
di Montecelio (m. 389), in apr ica posizione, t u t t o a t e l l i t o di olivi e di f r u t t e t i , 
spec i a lmen te nel v e r s a n t e che p rospe t t a m o n t e Gennaro . 

È u n a v ic inanza cui la r ecen te fer rovia por te rà ce r to vantaggioso a v -
veni re , perchè la a m e n i t à del luogo e del te r r i tor io , vi r i ch iamerà anco ra 
f r e q u e n t i i cives che s ' a f faccendano ne l polverìo d.c,\Yaelerna Roma. 

Ma poi, per noi che vogliamo essere sempre un poco f anc iu l l i , o capi 
scar ichi , o sia pure a r t i s t i , Montecelio ha u n ' a l t r a a t t r a t t i v a p rove rb i a l e ; 
poiché nel le Sabine, figlie di que l l a t e r r a e delle progeni t r ic i dei Servi Tull i i , 
non è ora minore il vigor del seno che deve aver mossa la gola degl i scapo-
Ioni del la Roma quadrata; ed oggi come allora, p o t r e m m o per esse adoperare 
le parole di quel subl ime ep i ta lamio che è il Cant ico de ' Cant ic i : 

« Oscule tur me osculo oris sui : qu ia mel iora s u n t ube ra t u a vino ; 
F l a g r a n t i a u n g u e n t i s op t imis . . . . » 

« Baciami col baciar della tua bocca ; 
Soli più dolci del v in le tue mammelle, 
Onde d 'ot t imi cfUuvii un nembo fiocca ». 

e vor remmo anche sen t i rc i r ispondere, come allo sposo divino : 
« Nigra suin, sed formosa, filiae Je rusa lem, s i cu t t abe rnacu lo Cedor . 

s icut pcl lcs S a l o m o n i s . . . . 



« Fasc icu lus myr r l i ae d i l e e t u s meus ir.ilii, i n te r ube ra mea commo-
rab i tu r ». 

« Io sono bruna , o figlie di Sione, 
Come le tende di Cedor, ma bella 
Siccome i padigl ion di Salomone. » 

« E m m i fastel di mir ra il caro mio ; 
E i r imarrass i e avrà meco riposo 
Delle mammel l e mie sopra il pendio ». 

(Versioni del la Bibbia del l 'ab. B a s t i a n o Barozzi, Belluno 1870). 
Il Nibby, sul la menz ione clie fa Livio delle ot to c i t t à conqu i s t a t e da 

Tarquin io Prisco al domin io di Roma , cioè : Fidenae, Ficulea, Crustumerii, 
Nomentum, Medullia, Corniculum, Ameriola e Caineria; e su l l a fede della 
na r raz ione che Dionisio f a del la spedizione di quel Re ; crede che su ques to 
colle fosse Corniculum, perchè d ' a l t r o n d e la fo rma di q u e s t a p u n t a « è 
quel la che p r e sen t a l a e t imologia p iù d i re t t a del nome, dividendosi a p p u n t o 
come in due corna, que l l a cioè su cui è posta la te r ra , e quel la su l l a quale 
è il convento g ià dei f r a t i m i n o r i di S. Francesco » (Anal. c. T. II , e v iaggio 
a l la Villa d'Orazio, c.). 

Ma a l l ' in fuor i degl i avanzi di e t à r o m a n a « ne nel la Te r ra , n é ne l suo 
circondario, a lmeno al la d i s t anza di u n miglio » il Nibby n o n ve ne scoperse 
a l t r i che confe rmasse ro l ' e s i s t enza del p iù ve tus to oppido. 

Invece il s ignor L. Ceselli osservò, circa 1 kil . dal paese , ne l declivio 
ad Es t , due m u r a che fino allora n o n erano s t a t e da a l t r i no t a t e . Una espos ta 
a Sud è f o r m a t a di grandi m a s s i t ag l i a t i a poligoni i r regolar i , col legat i a 
secco, e di modo da t ende re a l la disposizione or izzonta le del la t e r z a m a -
n i e r a ; l ' a l t r a espos ta ad E s t è f o r m a t a alla medes ima man ie ra , m a però in 
l inea quas i r e t t a . Gli avanzi di q u e s t e m u r a si es tendono per vari m e t r i . 

Crede dunque il s ignor Cesell i che in ques to pun to si potrebbe' r i cono-
scere i l Corniculum, invece che dove è la t e r r a a t tua le di Montecelio. 

Anche il Canina e l a ca r t a de l Kiepert (col?) pongono Corniculum su l 
cucuzzolo di Montecel io ; invece il Geli la prefer isce su quel la a l tu ra dove 
è il paese di S. Angelo Romano . 

Il menz iona to s igno r Ceselli soggiunge , e ciò s t a in relazione colla c i -
t a t a no t a geologica de l prof. Mantovani , che nel vecabolo Caprine sono cave 
di t r aver t ino , ne i cui sed iment i f u r o n o t rova t i cranii , ed ossa, ed a r m i silicee, 
quali f a n n o t e s t i m o n i a n z a del la p resenza dell 'uomo, ed essere es i s t i ta ne l 
t e r r i to r io corniculano u n a s t az ione de l l ' e t à neol i t ica (v. An. I s t . , 1873). 

S. A N G E L O ROMANO. 

Alla breve d i s t anza di circa m e z z ' o r a di cammino verso ponen te , è l ' a l t ro 
colle p iù e levato (m. 400), che, n o n so su quale fondamento , il Pa lmier i (To-
pografia s t a t i s t i c a dello S ta to Pon t . , e tc . , Ro. 1857) des igna so t to il nome 
di Mons Patulus ; ce r to q u a n t o a patere o patescere, è la p u n t a più a c u m i -
n a t a e sporgente verso Roma, e quindi la p iù i so la ta o scoper ta delle t r e 
di quel piccolo gruppo d i e m i n e n z e . 

Venendo da Montecelio, e d isces i nella insena tura f r a l 'uno e l ' a l t ro 

colle, abbiamo lasc ia to a d e s t r a verso N-E il t e rzo colle i n t e rmed io de i 
Corniculani , che è il p iù a l t o dei t r e (m. 415), Poggio Cesi, che non p r e s e n t a 
se i^on ricordi dei bassi t e m p i . 

Il paese di S. Angelo Romano, si c h i a m a v a fino a poco f a S. Angelo in 
Capoccia, da una f amig l i a Capoccia a cui venne inci rca l ' anno 1207; ed 
è adossato a l la c res t a del colle a p p u n t i t o , quas i i n t e r a m e n t e ar ida e 
sas sosa . 

Le rovine di m u r a e r e t t e su ques t a s o m m i t à , e di cui es is tono cons i -
derevoli avanzi , spec i a lmen te fuor i del paese presso la chiesa di S. L ibe ra t a , 
compost i di mass i poliedri i r regolar i e rozzi , possono secondo Geli con c e r -
tezza , a t t r i bu i r s i ad un periodo assa i r e m o t o ; ed i n f a t t i le loro c a r a t t e r i -
s t i che sono quelle del la p iù a n t i c a m a n i e r a ciclopica rozza, o t i r i n t i a , a 
p ie t re grezze, con a l t r e p iù piccole messe negl i i n t e r s t i z i . Il Geli dà a n c h e 
la figura di u n b rano di t a l i avanzi (v. fig., pag. 56, o. c.). 

Il recinto chiudeva sul la s o m m i t à del mont ice l lo , l 'acropoli , e n t r o l ' a m -
bito del la quale è accoccolato il paese moderno , e s t ava al ve r t i ce d ' un 
t r iangolo i cui l a t i cor revano giù per il declivio S - 0 a l lon tanandos i uno 
dall ' a l t ro . Un te rzo la to li r iun iva ad angolo e fo rmava così la base del 
t r i angolo a t t r ave r so la ch ina . 

"W. Geli r i t i ene che fosse q u e s t a la posizione di Corniculum, a r g o m e n -
tandolo dal la sua n a t u r a l e fo r t ezza , mol to p iù c h e non potesse essere a 
Montecelio, imperc iocché si sa che a p p u n t o fidando ne l l a robus tezza del le 
loro m u r a e del loro si to, i Corniculani r e s i s t e t t e r o a Tarqu in io Prisco, il 
quale poi prese e incendiò la c i t t à . Le cui m u r a n e s s u n a not iz ia f a supporre 
che fossero r iedif ica te dappoi, e quindi debbono r iguardars i , come esse si 
des ignano, dal la più r emota e genu ina a n t i c h i t à . 

11 Canina al cont rar io , ed il Nibby, e la c a r t a del Kieper t (col?), v e g -
gono qui p re fe r ib i lmen te Meiullia, la quale il Geli, vedremo, des igna neg l i 
avanzi che s t anno sot to il Gennaro presso Marcel l ina. Il Nibby si fonda spe -
c i a l m e n t e sul passo di Livio che denomina con ordine di progressione da 
Roma, le c i t t à prese da Tarquin io Prisco ; e su quello di Plinio che e n u m e r a 
le c i t t à scomparse a suo tempo. 

E crede che, s iccome il medes imo Livio r icorda Medullia quale u n a c i t t à 
tuta munitionibus, t u t t i ques t i c a r a t t e r i corr ispondano bene in S. Angelo 
Romano . 

Ma dopo t u t t o , la ubicazione r e s t a t a l e e qua le i n c e r t i s s i m a ; poiché 
osservo che il tuta munitionil/us può valere per qua lunque degli a n t i c h i 
oppidi, i qual i e rano sempre in luoghi e levat i , ed a r t i f i c i a lmen te resi p iù 
s i cur i ; e che il Nibby lia f a t t o r icorso a l l 'o rd ine di enumeraz ione di Livio, 
e se ne giovò, quando gli fece comodo e p iacque , m e n t r e in a l t re occasioni 
non ne ha a s so lu t amen te t e n u t o conto , quando p u r e dovevasi , come vedremo 
t r a t t ando del luogo ove egli pone Camer ia . 

A M E R I O L A . 

T a n t o il Geli, che il Nibby, sono d 'accordo ne l l ' a ssegnarc Ameriola sopra 
un colle che si eleva a t r a m o n t a n a del paese di S. Angelo, a l la d i s t anza di 



circa un kil. e mezzo, d e t t o Monte S. Angelo. I l Canina la s i t u a invece f r a 
Corniculum e l 'Aniene, cioè ad E s t dei Corn icu lan i . 

Le rovine che il Geli indica nel la sua c a r t a , sono que l le di u n a c i t t à 
di poca impor t anza , e consis tono nel le so l i t e m u r a a m a s s i poligonali che 
corrono in to rno la e m i n e n z a difendibi le . 

I mass i i r regolar i sono par te eubici , pa r t e pol iedri . 
Ambedue i m e n z i o n n t i topograf i avve r tono c h e la b reve d i s t anza che 

separa ques to da l l ' a l t ro oppido sul colle dove è il paese di S. Angelo Romano, 
non può fare ostacolo, g i acché Amerio la s e m b r a essere s t a t a di piccola i m -
por tanza ed avere es teso i l suo te r r i to r io verso s e t t e n t r i o n e , m e n t r e il t e r -
r i torio del l 'a l t ro oppido poteva a l l a rgars i verso mezzodì ; essendo s c a m b i e -
vo lmente e n a t u r a l m e n t e divise e t u t e l a t e da u n o scosceso avva l l amento 
e s i s t en t e f r a i due coll i . 

P A L O M B A R A S A B I N A . 

La ragione progressiva del la nos t r a e scu r s ione ci c h i a m a a Palomera. 
Da S. Angelo vi si g i u n g e anche per s en t i e r i d i r e t t i ; p iù comodo forse 

è discendere fino alla s t r a d a consorziale pa lombarese a Ponte Levatore, e r i -
sal i re per q u e s t a fino a Pa lombara Sabina. 

Non disagia t i e piacevoli sono i sen t ie r i che vi conducono da Montecelio 
in poco più di un 'ora , t r averso pendic i co l t i va t e e va l l e t t e macchiose . 

Il paese di Pa lombara (m. 372), è sopra un col le i sola to , che h a la f o r m a 
di un cono r ego l a rmen te rotondo, e spo rgen te d i circa 100 m. dal la c i rco-
s t a n t e quota di depress ione ; il suo t e r r i to r io , o l t r e la no t a r inomanza pel-
la produzione ole i fera , e per la squis i tezza e g r a n d e z z a dei f r u t t i del lauras 
cerasus che vi a l l igna a b b o n d a n t e m e n t e , è conosc iu to per gl i es tes i deposi t i 
di a labas t ro ca lca re che va in commerc io so t to il nome del la loca l i tà . 

Quest i deposi t i sono di fo rmaz ione assa i pos ter iore al calcare g iurass ico 
genera le di ques to gruppo di cont ra f for t i , cioè de l l ' epoca q u a t e r n a r i a , e deb-
bonsi ai s ed imen t i ch imic i opera t i dalle acque de l periodo pl iostocenico (V. 
Mantovani , o. c.). 

Certo, bene avver te il Nibby, la posizione n a t u r a l m e n t e idonea del colle 
di Pa lombara , non può essere s t a t a t r a s c u r a t a da l le popolazioni p r imi t ive 
i t a l iche che fecero gli a l t r i oppidi nei d in to rn i ; ed i n f a t t i gli a rcheo log i -
topografi vollero sbizzar i rs i come il sol i to, s i t uandov i a l cuna delle n o t a t e 
c i t t à menz iona te dagl i an t i ch i sc r i t t o r i . Così Gel i vi pose Regillum, Canina 
Carderia-, lo s tesso la c a r t a del Kiepert (cai?); a l t r i Crustumerii, e così via . 

Tu t t avo l t a il luogo non conserva a lcuna t e s t i m o n i a n z a di veri rec in t i , 
m u r a circondarle, come direbbe il G u a t t a n i , di appidi del l 'epoca p r e - r o m a n a 
della indipendenza ; ed anz i il Nibby n iun a v a n z o , di n e s s u n a forma, t rovò 
in quel le v ic inanze che possa r i sa l i re a que l l ' epoca . 

Nondimeno b ran i di m u r a poligonali de l la m a n i e r a ciclopica r imangono 
ancora anche presso Pa lombara , in u n a v igna g i à Desideri , andando appun to 
per i sent ier i verso Montecelio (Geli, o. c., Meni. Is t . , 1832). 

Da Palombara per il vallone di S. Nicola, appiedi del quale in un a m e n o 

recesso e solingo, sono gli avanzi d 'una chiesa e di un monas te r io (m. 411) 
che diedero il nome al la local i tà , e dove incomincia la macch ia di ilici e 
di f rass in i , si può ascendere al Pizzo del Gennaro in qua t t ro ore, volendosene 
t r e a toccare la p r ima force l la a capo il vallone. 

• 

MORICONE. 

La provincia le maremmana inferiore congiunge Pa lombara Sabina a Mo-
ricone, 8 ki l . c i rca verso maes t ro . 

Moricone anch 'esso occupa la eminenza di u n a l ac in ia che scende dal la 
c a t e n a del Gennaro, e che si es tende in direzione appun to di N.-O., a l l a 
q u o t a di m . 296. 

Circa k i l . 1 1/2 p r ima di a r r ivare a l la Te r r a moderna , sopra u n a eguale 
col l ina a s in i s t r a del la s t rada , nel luogo de t to I Pedicati o Le Pedicati, sono, 
ins ieme a cos t ruz ioni di epoca poster iore , avanzi di u n a r i p e t u t a c in ta di 
murag l i e a t rapez i i i r regolar i , e ad o rd inamen t i or izzontal i , del la 3 a maniera^ 
c h e il G u a t t a n i ch iama le p iù robus te e mass icce f r a que l le che egli co-
nobbe in Sabina . 

Non t u t t i gli scr i t tor i , e m i pare con ragione, concordano in ques to g iu -
dizio, m a il G u a t t a n i scriveva quando ancora non s ' e r a f a t t a t u t t a quel la 
luce che si sparse poi sulle cos t ruz ioni abor igene del Reat ino , spec ia lmente 
del Cicolano (Aequicolani). 

Geli (o. c., p. 138) esibisce l ' a spe t to di u n a f r o n t e di t a l i murag l ie , le 
qual i c o m u n e m e n t e si a t t r ibu i scano ad Orvinium c i t t à degl i Aborigeni , od 
a Cameria dei Pr ischi La t in i . Ma Nibby vi r iconobbe il posto di Regillum 
c i t t à sabina, che vedemmo Geli avere s i t ua to a Palombara . Curioso è in-
t a n t o che n o n o s t a n t e il tes to , la ca r t a del Nibby m a n t i e n e qui (come a l t rove 
per a l t re loca l i tà controverse si vede) la a t t r ibuz ione di Geli. 

Dove e l ' u n o e 1' a l t ro dei due topografi si t rovano d' accordo, è nello 
esc ludere che vi fosse suss i s t i to Orvinium, c i t t à la quale secondo il ca -
ta logo var ron iano r i f e r i to da Dionisio e che en t r amb i anal izzano, deve por-
t a r s i più c o r r e t t a m e n t e come Vesbula, Suna e Mcfula, ne l l a valle del Sal to 
( l 'ant ico Himella secondo a lcuni scri t tori) , cioè negl i Acquicoli; in ubicazione 
n o n concorde, poiché a l t r i la volle a Civitella di Nesce, come il Nibby, 
m e n t r e il Kieper t vi no t a Nersae; ed il paese di C a n e m o r t o nel l 'opposto 
bacino del Turano , r ivendicò per sè t a l e an t i ca denominaz ione . 

Le ragioni che adducono t a n t o il Nibby in appoggio del la opinione che 
Moricone fosse Reg i l lum, q u a n t o Geli e Canina che invece vi s tesse Cameria, 
sono topogra f i camen te per e n t r a m b i di t a l valore da lasc ia re i r reso lu to i l 
giudizio. 

Quello in cui pa rmi che il Nibby non abbia proprio imbrocca to g ius to , 
è nel sos tenere com'egl i f a che Cameria , g ià co lonizza ta da Romolo, m a 
poi r i conqu i s ta ta , essendo u n a f r a le o t to c i t t à prese colle a r m i da T a r -
quinio Pr isco; che r i t i ens i fonda ta dagli Aborigeni , ed una delle loro c i t t à 
p iù fiorenti, dicendola Dionisio sommamente illustre-, sorgesse ne l l a valle d e l -
l 'Aniene, p iù in su di Tibur, come farò no ta re a suo luogo. 

Visti g l i avanzi dei Pedicati presso Moricone, da dove pot rebbe aver p r i n -



circa un kil. e mezzo, d e t t o Monte S. Angelo. I l Canina la s i t u a invece f r a 
Corniculum e l 'Aniene, cioè ad E s t dei Corn icu lan i . 

Le rovine che il Geli indica nel la sua c a r t a , sono que l le di u n a c i t t à 
di poca impor t anza , e consis tono nel le so l i t e m u r a a m a s s i poligonali che 
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separa ques to da l l ' a l t ro oppido sul colle dove è il paese di S. Angelo Romano, 
non può fare ostacolo, g i acché Amerio la s e m b r a essere s t a t a di piccola i m -
por tanza ed avere es teso i l suo te r r i to r io verso s e t t e n t r i o n e , m e n t r e il t e r -
r i torio del l 'a l t ro oppido poteva a l l a rgars i verso mezzodì ; essendo s c a m b i e -
vo lmente e n a t u r a l m e n t e divise e t u t e l a t e da u n o scosceso avva l l amento 
e s i s t en t e f r a i due coll i . 

P A L O M B A R A S A B I N A . 

La ragione progressiva del la nos t r a e scu r s ione ci c h i a m a a Palomera. 
Da S. Angelo vi si g i u n g e anche per s en t i e r i d i r e t t i ; p iù comodo forse 

è discendere fino alla s t r a d a consorziale pa lombarese a Ponte Levatore, e r i -
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di un cono r ego l a rmen te rotondo, e spo rgen te d i circa 100 m. dal la c i rco-
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la produzione ole i fera , e per la squis i tezza e g r a n d e z z a dei f r u t t i del lauras 
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cipio ques t a escurs ione per chi prefer i sse ven i rv i d i r e t t a m e n t e dopo v i s i t a t e 
le m u r a presso Cures , come avver t i i ne l l a escurs ione del capi to lo p receden te 
in fine ; ci conviene re t rocedere fino a Pa lombara , e da là c o n t i n u a r e a t t o r n o 
la f a lda mer id ionale del Gennaro , ne l la conval le f r a essa ed i Corniculani , 
per Marcel l ina e Tivoli . 

Ques ta s t r a d a che è s e m p r e la odierna provinciale m a r e m m a n a infer iore , 
segue il t r a m i t e di u n a antica -via, che dove t t e servire di comunicaz ione f r a 
l a a n t i c a Via Salaria, d ipa r tendóvis i da E return, o da Aquae Labanae che a 
seconda degli au to r i si pongono a Gro t t a Marozza f r a Monterotondo, Castel-
chiodato e Cre tone ; e la a n t i c a Via Tiburtina ne l la quale si i m m e t t e v a 
p r ima del pon te de l l 'Aquor ia so t to Tivoli, non ne l l a Valeria come a lcuno 
disse, che Valeria nomavas i il p ro segu imen to della T i b u r t i n a da Tibure in sù . 

Più che u n d iver t icolo , essa dove t t e essere s t a t a u n a ve ra s t r a d a di 
qua lche impor t anza , a g iud ica re dal la l a rghezza f r a crepidine e crepidine, e 
dai res t i , e dai mol t i cen t r i p r imi t iv i che es i s tevano lunghesso , e dal le ville 
romane poster ior i , a cui dove t t e servire . 

Da Palombara , spec i a lmen te a c i rca t r e ki l . , e poi fino a l la T i b u r t i n a , 
t u t t a ques t a v ia i n t e r m e d i a di a l l a c c i a m e n t o m o s t r a q u a e là res idui del 
l a s t r i ca to poligonale an t i co , e delle sos t ruz ion i e crepidini la tera l i ; r e s t i che 
vanno di giorno in giorno s empre p iù scomparendo pe r la ignoranza dei r u -
ral i , ed i l-comodo dei m a n u t e n t o r i de l la moderna s t r ada , che t u t t i si s e r -
vono del ma te r i a l e an t i co pe r us i nuovi . 

Noi esamineremo le loca l i t à sui l a t i di q u e s t a v ia dove suss is tono le 
cost ruzioni di nos t ra r i ce rca , mano m a n o che le ve r r emo incon t rando . 

M O N T E V E R D E . 

A circa 5 kil . da Pa lombara , scorgesi a d e s t r a del la s t r ada un collicello 
sul quale sono le rovine di u n cas te l lo dei bass i t e m p i . È de t to Monteverde, 
e t a l nome por ta t u t t a que l l a loca l i tà . 

Quivi a s in i s t r a (m. 245) incominc ia uno dei sen t ie r i per cui si ascende 
al mon te Gennaro , d e t t o la Scarpellata. 

Poco sopra s t r a d a a n c h e su l l a s in i s t ra di ta le sen t ie ro , lungo u n declivio 
che s taccasi i m m e d i a t a m e n t e so t to il cono di m o n t e Gennaro, alle sue falde, 
in vocabolo de t to a n c h e Catibbio, sono gli avanzi di u n a c i n t a di u n an t ico 
oppido che dove t te essere t i r a t o , a f o r m a di t r i angolo isoscele anch 'esso , col 
la to di base verso l ' an t i ca s t r a d a ; f o r m a che t r o v a m m o a Sant 'Angelo Ro-
mano , r i t roveremo a S a x u l a , a P renes t e ed al t rove. 

Rimane qui t u t t ' o r a u n g r a n d e t r a t t o del muro infer iore , a m a s s i i r r e -
golari di grande d imens ione , del la t e r z a epoca, e per l ' a l t ezza quas i pe rse -
ve ran te di q u a t t r o s t ra t i f i caz ion i , di non o l t re u n me t ro . 

Il s ignor Geli ne diede la figura (o. c., p. 312), pescandovi co l i ' occh io 
della fede, e col t e n e r e a l c u n i m a s s i a posto , a l t r i t r aendone , l ' i nd iz io di 
u n a ipote t ica l inea di r ozza a r c u a z i o n e ; ipotesi ta le che ci può r iusc i re in 
quals ivogl ia muro i r r ego la re , come i m o s t r i ne l le nubi . 

Nelle murag l i e che si p r e s e n t a n o sul ver t ice del t r iangolo , dove era 
c e r t a m e n t e Varx o c i t t ade l l a , il s ignor Dodwell, che per p r imo s tudiò e r i -

t rasse ques t i ruder i (V. Mem. Is t . c., 1832 e fig.a), r iconobbe grandi vest igi 
di un hieron o t empio di cos t ruz ione ciclopica, il cui muro di f ron te ha la 
l u n g h e z z a di c i rca m . 32, e l ' a l t ezza di circa m. 5. I mass i ne sono ben c o m -
bac ia t i , m a le facce loro sono a bozze come nel la 2 a epoca o 3 a m a n i e r a , 
m a con deciso o rd inamen to or izzontale . Geli r i t r a s s e un b rano a n c h e d i 
ques t a m u r a g l i a (fig. a p. 314). 

Non m i t r a t t e n g o qu i sul proposi to di ques t i hieron o bornos ( templi od 
are) secondo il r i tua le che vuoisi proprio dei Pelasgi , o delle g e n t i v e n u t e 
di o r ien te di r emota o r ig ine ; pe rchè ve r r à il Juogo propizio a ciò ne l l a v i -
s i t a di consimil i magg io r i m o n u m e n t i di Ale t r ium, di Signia, di Norba. 

Gli a l t r i avanzi di m u r a t r ave r se che si possono no ta re , sono di eguale 
cos t ruz ione , m a a mass i sp iana t i come vedemmo a l l a b a s e ; e t u t t e ques t e 
rovine dove t t e ro coprire u n a c i rconfe renza di poco meno di 1500 m e t r i . 

Gli spazi i n t e rpos t i f r a le murag l i e che sorreggevano a l t r e t t a n t e sp ia -
n a t e , dando al la c i t t à la configurazione a scagl ioni od a t e r r azze dal la base 
al ver t ice , sono spars i di f r a m m e n t i di embr ic i e di p ie t re , e mos t r ano anche 
ves t ig ia di cos t ruz ion i di epoca r o m a n a . 

L 'erezione del p ross imo cas te l lo medioevale di Monteverde, h a con t r i -
bui to a l la d i s t ruz ione ma te r i a l e degl i avanzi di q u e s t a a n t i c a c i t t à . 

La qua le il Geli r e p u t a fosse Medullia, una del le soli te c i t t à soggiogate 
da Tarquinio , Vurbs tuta munitionibus che Nibby e Canina scorsero sul colle 
di Sant 'Angelo Romano, ed il Dodwell designò più avant i sul nost ro t r a m i t e 
a Txirrito o Cesalonga come vedremo. 

11 Nibby invece, il quale ne l l a es tens ione delle m u r a di c i rcui to t r ae con-
f e r m a che la c i t t à dovea essere di qua lche impor tanza , suppone che fosse 
u n a delle c i t t à l a t ine s i t ua t e , come E r e t u i n , quale avampos to cont ro i L a -
t in i , e crede che non sia improbabi le la opinione che ivi fosse Regillum, 
m e n t r e a l t rove , come scorgemmo, r i t enne Regi l lum a Moncone., il qua le 
Geli designò a Pa lombara . 

Questo p u n t o della s t r ada dove ci t roviamo (m. 245), al principio del la 
Scarpellata, è quello che p iù di sovent i e più d i re t to noi prescegl iamo per 
le nos t re escurs ioni sul Gennaro. Esso ci sarà t a n t o più so t to m a n o ora che 
ci si può venire a due passi colla ferrovia fino a l la s taz ione di Marcel l ina. 

Per toccare la c ima del Gennaro al segnale t r igonomet r ico (m. 12T1), se 
p r i m a occorrevano sei ore e più di c a m m i n o da Ponte Lucano, ora da Marcel l ina 
b a s t e r a n n o q u a t t r o e mezzo, r i se rba te quas i e sc lus ivamente a l la vera sa l i t a . 

Il s en t i e re a z ig-zag de t to la Scarpellata, che è un po' fa t icoso perchè 
pieno di de t r i t i e scoperto, ' e noioso per la sua lunghezza , con lo s tesso suo 
nome s e m b r a accennare ad una or igine a r t e f a t t a , a cui a l lude il Geli d i -
cendo che l ' e s i s tenza di una c i t t à su l la m o n t a g n a (?), rende ragione del le 
pene prese per la costruzione della pa r t e superiore del la s t r ada della Sca r -
pel la ta . 

M A R C E L L I N A . 

Dopo Monteverde si procede nel la a m e n a conca della Marcellina, coro-
n a t a verso greco da l l ' acumina to ed isolato cacume della Morra m. 1036), u n a 
delle s o m m i t à del Gennaro, e t u t t ' i n t o r n o r ipa ra t a alle spalle ed ai fianchi 



dalle lacinie di quel m o n t e , in modo da formare una i n s e n a t u r a ap e r t a solo 
a mezzodì . 

Cosichè la p laga è d i un c l ima t a n t o t emp e ra t o anche d ' inverno, e t a n t o 
piacevole e propizio d ' e s t a t e , da p e r m e t t e r v i u n a l u s s u r e g g i a n t e vegetaz ione , 
ed abbondante è la f e r t i l i t à della t e r ra , la quale produce come nei cl imi più 
mer idional i , f r u t t a e mandor l i , e fichi di r i n o m a t a squis i tezza . 

Il verde e le ombr i e che nei t e m p i passa t i dove t t e ro esservi anche più. 
seducent i , le n u m e r o s e ves t ig ia di a n t i c h i t à che vi r imangono sparse in 
t u t t i i sensi , ed i t r o v a m e n t i f a t t i v i , chiar iscono ad evidenza che il posto 
era u n r ido t to di v i l le deliziose, dove, s ingo la rmen te so t to l ' imper io di 
Adriano, sappiamo che i l m o n a r c a ed i r icchi Quir i t i , da l la v ic ina Roma 
venivano a godersi comode t r e g u e procul a negotiis. 

Le poche case r u r a l i di Marcell ina sono sparpagl ia te f r a m m e z z o i campi 
e gli a lber i a s in i s t r a sop ra s t r a d a (m. 280-330), un ch i lomet ro p iù in là di 
Monteverde ; ed al le f a z i o n i feroci dei t e m p i arcaic i , ed a l l a son tuos i t à l u s -
sur iosa degli u l t i m i t e m p i romani , è ora succedu ta e r egna sovrana u n a 
a m e n i t à so l i t a r i a e p a s t o r a l e . 

In ques to luogo r inv iens i un te r rapieno sos tenu to da u n a g rande m u -
rag l i a a mass i pol igoni , che Dodwell giudicò il rec in to sacro di un hieron. 

Sul prossimo colla Malatiscolo si p resen ta u n ' a l t r a superba m u r a g l i a di 
cost ruzione ciclopica a p ie t re liscie e di pe r f e t t o lavoro, che a l medes imo 
signor Dodwell s e m b r a a l t r e s ì la f acc i a t a di u n grande h ie ron f o r m a t o a 
t e r rap ieno come i g ià m e n z i o n a t i e quell i che ve r remo anco ra osservando. 

C E A N O , CIANO, CIGLIANO e T U R R I T O . 

È una loca l i tà a poch i s s ima d i s t anza dopo sorpassa ta Marcel l ina, l a 
quale a brevi in te rva l l i , in vocaboli Scoccia Santo, Ciano o Cigliano, Turrito 
a d e s t r a del la s t r ada , e le Ciavoli a s inis t ra , p r e sen t a es tes i ed imponen t i 
t r a t t i di murag l i e di o p e r a poligonia. 

Anche ques te , c o m e quelle del la Scarpe l la ta , e le a l t r e su l nos t ro t r a -
m i t e , fu rono per la p r i m a vo l ta r i ce rca te , r i t r a t t e e d ivo lga te da Dodwel, 
che le agg iunse a l l ' e l enco delle 342 local i tà di eguale i n t e r e s se scient i f ico 
g i à note p r i m a di a l l o r a (V. Mem. Is t . 1832 c.). 

A Scoccia Santo u n lungo muro di mass i i r regolar i di m a n i e r a ciclopica 
p e r f e t t a vedesi a t t r a v e r s a t o da u n a cloaca, la cui a p e r t u r a è s o r m o n t a t a da 
u n a p ia t t abanda d ' u n a so la p ie t ra . Per ques ta a p e r t u r a i l Geli , che ne dà 
la prospe t t iva (o. e., p. 134), la c rede t te un serbatoio d ' acqua , r i m a n e n d o in 
dubbio ne l l ' a s segnare l ' epoca a ta le rovina, che lascia supporre possa a t t r i -
buirs i ad opera r o m a n a . 

Un poco più in là , s u l l ' a l t u r a di Ciano o Cigliano, si vedono le m u r a 
di c i n t a s iccome di u n a l t r o h ieron, di mass i più grandi e di esecuzione p iù 
accu ra t a e finita ne l l e commissure , come apparisce a n c h e dal d isegno del 
Geli (o. c., fig. a p. 129). 

La lunghezza d e l l a m u r a g l i a è incirca di 16 m., e conserva t r e ordini 
a l mass imo. 

Dovet te essere q u e s t o il sommo dell 'acropoli di u n a c i t t à so t topos ta che 

adagiavas i per i l fianco del colle, di cui r imangono avanzi di m u r a in d i -
verse l inee. 

Passando un poco più avan t i su l la s in i s t r a del la s t rada , è u n a rov ina 
c h i a m a t a le Ciavoli, co s t i t u i t a da un muro di t e r rap ieno a blocchi i r r ego-
la r i d ispost i p a r t e t u m u l t u a r i a m e n t e , pa r t e o r i zzon ta lmente . T u t t i poggiano 
sopra u n b a s a m e n t o regolare , laonde il Geli suppone che possano avere a p -
p a r t e n u t o ad u n a vi l la f a t t a forse pos t e r io rmen te con mass i di epoca a n -
te r io re . 

L ' an t i ca s t r a d a è in ques to t r a t t o un poco megl io d is t inguib i le per i 
mur icc io l i l a t e ra l i di sos tegno alle fa lde del colle, f o r m a t i di blocchi poli-
goni c o m m i s t i a blocchi regolar i , ce r to in e t à r o m a n a , ed a l lora presi da 
a l t r e cos t ruz ion i v ic ine . 

Ques to g ruppo di cost ruzioni di u n an t i co cen t ro le cui t e s t imon ianze 
r i m a n g o n o pur così r imarcabi l i , dovet te essere rovina to e depaupera to forse 
ancora da epoca che si r iempirono q u e s t e pendici di ville ai t e m p i i m p e -
rial i , don l ' adoperarne i ma te r i a l i nel le a n t i c h e s t rade e per e r igere sul colle 
di Turrito che s t a al di là di Ciano, ol t re la val le , quel le m u r a che vi si 
veggono a blocchi poligoni ne l l a pa r t e infer iore , s o r m o n t a t e da cos t ruz ioni 
di p ie t re q u a d r a t e a c e m e n t o e dai ruder i del cas t ro dei bass i t empi . 

Sul colle di Ceano, Geli, forse condot tovi a n c h e dalla embriologia del la 
mode rna denominaz ione , p re fe r ì vedere la pr isca Caenina, u n a di quelle c i t t à 
conqu i s t a t e da Romolo dopo il r a t t o delle Sabine, credendo che il luogo vi 
si acconci megl io che ogni a l t ro di ques t i d in torn i . 

Ma il Nibby non conviene in ques t a opinione, sembrandogl i che quivi 
non potesse essere una c i t t à f r a quel le t r e più prossime a Roma , che p iù 
colpite dal r a t t o delle loro donne, presero p r ime le a r m i contro i Romani 
per f a r n e aspra vende t t a , e fu rono invece sopraf fa t te da Romolo. 

Egli scorge quindi il posto di Caenina den t ro il t e n i m e n t o d e t t o Marco 
Simone, sopra un colle a 10 m. da Roma, a d e s t r a del la Nomen tana , colle 
che col nome del secolo vi l i Anivas o Aninas gli parve serbar le t r acce del 
nome ant ico , e loca l i t à secondo esso che concil ia topograf icamente le con-
dizioni del la a n t i c a s t r a t eg i a e l 'anal is i degli is tor ic i . 

Egl i crede che Ciano sia s t a to uno degli oppidi dei T ibur t in i verso i 
Sabini . Mi pare che se ques to potrà anche supporsi per epoche più vicine 
a i t e m p i r o m a n i , non sia mol to e s a t t o r i f e r ib i lmen te al l 'epoca or ig inar ia , 
in cui sapiamo, ed ho ben r imarca to , che lo s t a to dei Sabini faceva confine 
colla sponda d e s t r a del l 'Amo ; e qui s iamo quindi in t e r r i to r io sabino. 

Tur r i t o poi e la v ic ina loca l i tà di Cesalonga, il Dodwell avrebbe assegna to 
a Medullia, che vedemmo p iu t tos to cont roversa su u n a delle p u n t e dei Cor-
n i cu lan i ed a Monteverde. 

D a V I T R I A N O a TIVOLI . 

Per la s t r a d a che success ivamente prosegue verso Tivoli, i ncon t rans i 
loca l i t à dove r imangono a l t re m u r a poligonie n o t a t e dal Dodwell : Vitriano 
o Mitriano, i Cavallini, c irca 7 ki l . da Tivo l i ; colle Farinello, più di 5 ki l . 
da Tivoli ; colle Nocello, o Coloncelli, o Colonelle, a 5 kil . da Tivoli, poco 
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p r i m a che l u n g o il n o s t r o c a m m i n o s i g i u n g a ad i n c o n t r a r e l ' a n t i c a Via 
T i b u r t i n a J e s u l l a d i rez ione de l la p iacevo le s t r a d a che da Tivol i pe r il p o n t e 
de l l 'Aquor i a v i e n e verso Montece l io . 

Quivi è u n a ba se po l igona le s u cu i f u poi costrui to, u n sepolcro r o m a n o , 
e l ' avanzo di u n t emp io , il cu i s u p e r b o r e c i n t o del la 3 a m a n i e r a , con qua l che 
t o r r e , è r i t r a t t o ne l l a Tav . II, 3, de l le M e m . i s t . , 1832, c. 

Sulle qua l i denominaz ion i d i V i t r i a n o , Collenocel lo, e t c . , può veders i in 
F . A. S e b a s t i a n i : Viaggio a Tivol i , c i t a t o , p . 2. e c a r t a t o p . a n n e s s a . 

Un k i l . e m e z z o dal p o n t e d e l l ' A q u o r i a , la via c h e scende per le u l t i m o 
l ac in i e del m o n t e Pesch i ava to re , a l l e cu i f a l d e r i m a n g o n o i r u d e r i p i ù c o -
m u n e m e n t e c o n s i d e r a t i o ra del la v i l l a d i Qu in t i l i o Varo , a l l a Madonna di 
Quint i l io lo , i n c o n t r o il clivus Tiburtinus; p a s s a v ic ino ad u n m u r o di b locch i 
pol igonal i che h a t u t t a l ' a p p a r e n z a di g r a n d e a n t i c h i t à . 

11 Geli a v v e r t e che il m u r o n o n è che u n s o s t e g n o d e l l ' a n t i c a s t r a d a , 
o de l t e r r a p i e n o che s t a v a i n n a n z i la v i l l a . 

5. N E L L A V A L L E D E L L ' A N I O . 

Mantenendoc i s e m p r e su q u e s t a s p o n d a s a b i n a d e l l ' A m e n e , s e n z a pe r ora 
t o c c a r e Tivoli , e lasc ia to a l l a n o s t r a d e s t r a l ' a n t i c o p o n t e d e t t o dell'Aquoria, 
(Aqua Aurea), m . 37, i n c o m i n c i e r e m o a r i s a l i r e la va l le i n p r o s e c u z i o n e de l 
n o s t r o g i ro di c i r cu i t o a t t o r n o le f a lde d e l Genna ro . 

S u p e r a t a l a ch ina di Quin t i l io lo f r a m e z z o gli olivi ed i v a s t i r u d e r i de l l a 
r o m a n a vi l la , d i spos t a a r ip ian i , su l v e r s a n t e opposto a l l e s t o r i c h e Cascalelle, 
e p i egando a s i n i s t r a l u n g h e s s o la c o s t a s a s s o s a e q u a s i s c o p e r t a de l P e s c h i a -
v a t o r e , e l a l inea de l la n u o v a f e r r o v i a , si a r r i v a ad u n a v a l l e t t a inve r so 
s e t t e n t r i o n e , dove il t e r r e n o ar ido è a p p e n a s e m i n a t o di q u a l c h e u l ivo . 

Vi r i m a n g o n o rude r i d ' u n ' a l t r a v i l l a ; e po iché l a v a l l e t t a è c h i a m a t a 
Vassi, c rede il Sebas t i an i (o. c.) che p i ù c h e a Ven t id io Basso asco lano , a p -
p a r t e n e s s e ai Bass i , f a m i g l i a r i c ca e p o t e n t e , i n d i g e n a d i Tivol i . 

Dice il m e d e s i m o S e b a s t i a n i che l a v i l l a e r a a t r e g r a n d i s p i a n a t e , le 
cu i sos t ruz ion i , a gross i pol igoni d i c a l c a r e b ianco , s e n z a c e m e n t o , r a s s o -
m i g l i a n o in s t r u t t u r a , se n o n per m o l e , a l l e m u r a d e t t e c ic lop iche de l le 
c i t t a S a t u r n i e del Lazio . Ques t e m u r a p e l a s g i c h e ( c o n t i n u a egli), sono de l 
secondo s t i l e . S e m b r a che a p p a r t e n e s s e r o a q u a l c h e a n t i c a c i t t à , o a l m e n o 
a q u a l c h e vico dei T i b u r t i n i » (sic) (o. c.). 

R i t o r n a t i su i n o s t r i pass i in p r o s p e t t i v a del le Cascatene, o Col leghi che 
s i e t e p i t t o r i , a r t i s t i , a m a n t i d i t u t t o ciò c h e è s u b l i m e m e n t e bel lo , r i t r a e -
t e l e a n c o r a , s t a m p a t e l e in m e n t e q u e s t e C a s c a t e n e c h e d e t t e r o a Tivoli , 
i n s i e m e a l la ce l e s t i a l e a m e n i t à , ed a l l a s t o r i c a r i n o m a n z a dei l u o g h i , f a m a 
m o n d i a l e , onde Tivoli doven tò s i n o n i m o di i n s u p e r a t e r u r a l i be l l ezze . 

I m p e r c i o c c h e prosa ico t o r n a c c o n t o , a scopo d ' i n d u s t r i e , come con u n 
co po di m a n o le h a g ià in p a r t e f a t t e s c o m p a r i r e (le C a s c a t e n e d e t t e pic-
cole), fo rse l a s p u n t e r à a s o p p r i m e r l e de l t u t t o , m a l g r a d o gl i s fo rz i del le a u -

t o r i t à t u t e l a t a c i dei m o n u m e n t i , le qua l i pu r t r oppo non t r o v a n o s e m p r e ne l l e 
r a p p r e s e n t a n z e c i t t a d i n e il v ig i le aus i l io c h e pu r s a r e b b e l e g i t t i m o il suppor re . 

Le a c q u e de l le C a s c a t e n e c h e per t a n t i secoli b a l z a n d o da u n ' a l t e z z a 
di 80 m e t r i si r e s t i t u i s c o n o a l n a t i v o A n i e n e i n f r a n t e in m i n u t i s s i m a po l -
vere l a t t e a , dopo a v e r s e r v i t o a scopi m a n u f a t t u r i e r i (poiché T i b u r f u s e m p r e 
empor io i n d u s t r i a l e , ed è m e n z i o n a t o da Pl in io e da a l t r i s tor ic i ) , e corso in 
cana l i pa ra l l e l i a l c igl io d i r u p a t o de l la va l l e ; sono ad arie i m p r o v v i s a m e n t e 
v o l t a t e p e r p e n d i c o l a r m e n t e ve r so le ba lze , per ottenere quel determinalo ef-

fetto prospettico, ed a u m e n t a r e l a i n c a n t e v o l e v a g h e z z a del s i to . 

Cosi è de l l a p i ù a n t i c a p r e sa d ' a c q u a d e t t a la Forma, che s i f a r i s a l i r e 
a t e m p o di A u g u s t o , e il cui cana l e a r r i v a t o ag l i edifìzi o r ip i an i de l t e m p i o 
di E rco l e V inc i to re , d e t t i e r r o n e a m e n t e Villa d i M e c e n a t e , i nvece che p r o -
s e g u i r e ad a l i m e n t a r e a l t r i opifici p iù a va l l e , v o l t a ad angolo r e t t o , e s c a r i c a 
le sue a c q u e da i d i rup i ; cos ì de l le a l t r e prese d e t t e Brizio, Casacotta, Spada, 
fino a l l a u l t i m a f a t t a ne l 1795 s o t t o Pio VI, che andò ad a c c r e s c e r e le o r a m a i 
s p a r i t e Cascatelle piccole, f o r m a n d o l a i n c r e s p a t a c a d u t a che a v e a preso il 
n o m e di Cascatelle di Mecenate. 

Ora r i m a n g o n o a n c o r a le supe r io r i C a s c a t e l l e d e t t e Grandi, fin che r i -
m a r r a n n o ; m a la m i n a c c i a è loro i m m i n e n t e , a due p a s s i ; u n c a n a l o n e di 
convogl ¡az ione p r o n t o ad i n g h i o t t i r s e n e le a c q u e a l i m e n t a r i , e p o r t a r s e l e via , 
a l t r o v e , n i e n t e m e n o c h e fino a c o n t r a s t a r e il l ibe ro t e r r e n o a l la Crabra ed a l l a 
Tepula, s o t t o le pend i c i di Castromoenium (Marino); se i p r o g e t t i n o n f a l l a n o ! 

E d i re che il g e n e r o s o A n i e n e da r ebbe q u a n t ' a c q u a vuois i a l l e m a g g i o r i 
i n d u s t r i e , s e n z a b i sogno di s a c r i l e g a r e colle C a s c a t e l l e ! 

S c u s a t e m i lo s fogo , e t o r n i a m o ad hominem. 
L a s t r a d a che poi q u a s i in p i a n o si d e l i n c a t o r n o t o r n o la sponda op -

p o s t a a l l ' ac ropol i T i b u r t i n a , ci conduce in b reve a l l a c h i e s e t t a ^ romitorio 
di S. Antonio (m. 200). 

Quivi i m o d e r n i edifìzi sono c o s t r u i t i sop ra avanz i cons iderevo l i di u n a 
a n t i c a v i l la , a t t r i b u i t a da a l c u n i a l m e d e s i m o Vent id io Basso m e n z i o n a t o 
poco f a , da l Nibby p i u t t o s t o a Sa l lu s t i o , e per l u n g o t e m p o c r e d u t a la s t o r i c a 
Vi l la d 'Orazio , l a q u a l e f u invece f u o r i dubbio a l l e f a lde del Lacrctile, s u l l a 
d e s t r a de l Digenliae rivus, c o m e a v r ò m o t i v o di r i co rda re p i ù i n n a n z i . 

È b e n s ì vero c h e il S e b a s t i a n i , che con t a n t o e n t u s i a s m o ci de sc r i s s e 
il suo v iagg io t i b u r t i n o , n o n s i vol le p r i v a r e de l la c o m p i a c e n z a di m a n t e -
n e r e f e r m a per q u e s t o pos to la pe r suas ione di u n a villa Tiburtina del poe t a 
m e c e n a z i a n o , l a sc i ando a l l ' a l t r a l o c a l i t à la ora i n d i s c u t i b i l e villa Sabina. 

A d u n q u e in q u e s t o pos to dove s i a m o g i u n t i , il m u r o r o m a n o di r e t i c o -
l a t o e di opera i n c e r t a è in u n a p a r t e addossa to ad u n a s o s t r u z i o n e p i ù 
a n t i c a , che il Nibby dice c o s t i t u i t a d i m a s s i pol iedr i , r a d d o p p i a t a di fianco 
e di s o t t o da a l t r e s o s t r u z i o n i c h e f o r m a v a n o u n t e r r a z z o i n f e r i o r e su l l a 
r ip ida cos t a (Nibby, Anal . c. T. III). 

S. B A L B I N A . 

Dopo S. An ton io , l a s t r a d a p r o s e g u e s e m p r e in l a r g o c i r c u i t o c o n t r o 
Varx t i b u r t i n a , che des igna i suoi due t e m p l i f a m o s i sospesi sopra la r u p e 



p r i m a che l u n g o il n o s t r o c a m m i n o s i g i u n g a ad i n c o n t r a r e l ' a n t i c a Via 
T i b u r t i n a J e s u l l a d i rez ione de l la p iacevo le s t r a d a che da Tivol i pe r il p o n t e 
de l l 'Aquor i a v i e n e verso Montece l io . 

Quivi è u n a ba se po l igona le s u cu i f u poi costrui to, u n sepolcro r o m a n o , 
e l ' avanzo di u n t emp io , il cu i s u p e r b o r e c i n t o del la 3 a m a n i e r a , con qua l che 
t o r r e , è r i t r a t t o ne l l a Tav . II, 3, de l le M e m . Is t . , 1832, c. 

Sulle qua l i denominaz ion i d i V i t r i a n o , Collenocel lo, e t c . , può veders i in 
F . A. S e b a s t i a n i : Viaggio a Tivol i , c i t a t o , p . 2. e c a r t a t o p . a n n e s s a . 

Un k i l . e m e z z o dal p o n t e d e l l ' A q u o r i a , la via c h e scende per le u l t i m e 
l ac in i e del m o n t e Pesch i ava to re , a l l e cu i f a l d e r i m a n g o n o i r u d e r i p i ù c o -
m u n e m e n t e c o n s i d e r a t i o ra del la v i l l a d i Qu in t i l i o Varo , a l l a Madonna di 
Quint i l io lo , i n c o n t r o il clivus Tiburtinus; p a s s a v ic ino ad u n m u r o di b locch i 
pol igonal i che h a t u t t a l ' a p p a r e n z a di g r a n d e a n t i c h i t à . 

11 Geli a v v e r t e che il m u r o n o n è che u n s o s t e g n o d e l l ' a n t i c a s t r a d a , 
o de l t e r r a p i e n o che s t a v a i n n a n z i la v i l l a . 

5. N E L L A V A L L E D E L L ' A N I O . 

Mantenendoc i s e m p r e su q u e s t a s p o n d a s a b i n a d e l l ' A m e n e , s e n z a pe r ora 
t o c c a r e Tivoli , e lasc ia to a l l a n o s t r a d e s t r a l ' a n t i c o p o n t e d e t t o dell'Aquoria, 
(Aqua Aurea), m . 37, i n c o m i n c i e r e m o a r i s a l i r e la va l le i n p r o s e c u z i o n e de l 
n o s t r o g i ro di c i r cu i t o a t t o r n o le f a lde d e l Genna ro . 

S u p e r a t a l a ch ina di Quin t i l io lo f r a m e z z o gli olivi ed i v a s t i r u d e r i de l l a 
r o m a n a vi l la , d i spos t a a r ip ian i , su l v e r s a n t e opposto a l l e s t o r i c h e Cascalelle, 
e p i egando a s i n i s t r a l u n g h e s s o la c o s t a s a s s o s a e q u a s i s c o p e r t a de l P e s c h i a -
v a t o r e , e l a l inea de l la n u o v a f e r r o v i a , si a r r i v a ad u n a v a l l e t t a inve r so 
s e t t e n t r i o n e , dove il t e r r e n o ar ido è a p p e n a s e m i n a t o di q u a l c h e u l ivo . 

Vi r i m a n g o n o r u d e r i d ' u n ' a l t r a v i l l a ; e po iché l a v a l l e t t a è c h i a m a t a 
Vassi, c rede il Sebas t i an i (o. c.) che p i ù c h e a Ven t id io Basso asco lano , a p -
p a r t e n e s s e ai Bass i , f a m i g l i a r i c ca e p o t e n t e , i n d i g e n a d i Tivol i . 

Dice il m e d e s i m o S e b a s t i a n i che l a v i l l a e r a a t r e g r a n d i s p i a n a t e , le 
cu i sos t ruz ion i , a gross i pol igoni d i c a l c a r e b ianco , s e n z a c e m e n t o , r a s s o -
m i g l i a n o in s t r u t t u r a , se n o n per m o l e , a l l e m u r a d e t t e c ic lop iche de l le 
c i t t a S a t u r n i e del Lazio . Ques t e m u r a p e l a s g i c h e ( c o n t i n u a egli), sono de l 
secondo s t i l e . S e m b r a che a p p a r t e n e s s e r o a q u a l c h e a n t i c a c i t t à , o a l m e n o 
a q u a l c h e vico dei T i b u r t i n i » (sic) (o. c.). 

R i t o r n a t i su i n o s t r i pass i in p r o s p e t t i v a del le Cascatene, o Colleglli che 
s i e t e p i t t o r i , a r t i s t i , a m a n t i d i t u t t o ciò c h e è s u b l i m e m e n t e bel lo , r i t r a e -
t e l e a n c o r a , s t a m p a t e l e in m e n t e q u e s t e C a s c a t e n e c h e d e t t e r o a Tivoli , 
i n s i e m e a l la ce l e s t i a l e a m e n i t à , ed a l l a s t o r i c a r i n o m a n z a dei l u o g h i , f a m a 
m o n d i a l e , onde Tivoli doven tò s i n o n i m o di i n s u p e r a t e r u r a l i be l l ezze . 

I m p e r c i o c c h e prosa ico t o r n a c c o n t o , a scopo d ' i n d u s t r i e , come con u n 
co PO di m a n o le h a g ià in p a r t e f a t t e s c o m p a r i r e (le C a s c a t e n e d e t t e pic-
cole), fo rse l a s p u n t e r à a s o p p r i m e r l e de l t u t t o , m a l g r a d o gl i s fo rz i del le a u -

t o r i t à t u t e l a t r i c i dei m o n u m e n t i , le qua l i pu r t r oppo non t r o v a n o s e m p r e ne l l e 
r a p p r e s e n t a n z e c i t t a d i n e il v ig i le aus i l io c h e pu r s a r e b b e l e g i t t i m o il suppor re . 

Le a c q u e de l le C a s c a t e n e c h e per t a n t i secoli b a l z a n d o da u n ' a l t e z z a 
di 80 m e t r i si r e s t i t u i s c o n o a l n a t i v o A n i e n e i n f r a n t e in m i n u t i s s i m a po l -
vere l a t t e a , dopo a v e r s e r v i t o a scopi m a n u f a t t u r i e r i (poiché T i b u r f u s e m p r e 
empor io i n d u s t r i a l e , ed è m e n z i o n a t o da Pl in io e da a l t r i s tor ic i ) , e corso in 
cana l i pa ra l l e l i a l c igl io d i r u p a t o de l la va l l e ; sono ad arte i m p r o v v i s a m e n t e 
v o l t a t e p e r p e n d i c o l a r m e n t e ve r so le ba lze , per ottenere quel determinalo ef-

fetto prospettico, ed a u m e n t a r e l a i n c a n t e v o l e v a g h e z z a del s i to . 

Cosi è de l l a p i ù a n t i c a p r e sa d ' a c q u a d e t t a la Forma, che s i f a r i s a l i r e 
a t e m p o di A u g u s t o , e il cui cana l e a r r i v a t o ag l i edifìzi o r ip i an i de l t e m p i o 
di E rco l e V inc i to re , d e t t i e r r o n e a m e n t e Villa d i M e c e n a t e , i nvece che p r o -
s e g u i r e ad a l i m e n t a r e a l t r i opifici p iù a va l l e , v o l t a ad angolo r e t t o , e s c a r i c a 
le sue a c q u e da i d i rup i ; cos ì de l le a l t r e prese d e t t e Brizio, Casacotta, Spada, 
fino a l l a u l t i m a f a t t a ne l 1795 s o t t o Pio VI, che andò ad a c c r e s c e r e le o r a m a i 
s p a r i t e Cascatelle piccole, f o r m a n d o l a i n c r e s p a t a c a d u t a che a v e a preso il 
n o m e di Cascatelle di Mecenate. 

Ora r i m a n g o n o a n c o r a le supe r io r i C a s c a t e l l e d e t t e Grandi, fin che r i -
m a r r a n n o ; m a la m i n a c c i a è loro i m m i n e n t e , a due p a s s i ; u n c a n a l o n e di 
convogl ¡az ione p r o n t o ad i n g h i o t t i r s e n e le a c q u e a l i m e n t a r i , e p o r t a r s e l e via , 
a l t r o v e , n i e n t e m e n o c h e fino a c o n t r a s t a r e il l ibe ro t e r r e n o a l la Crabra ed a l l a 
Tepula, s o t t o le pend i c i di Castromoenium (Marino); se i p r o g e t t i n o n f a l l a n o ! 

E d i re che il g e n e r o s o A n i e n e da r ebbe q u a n t ' a c q u a vuois i a l l e m a g g i o r i 
i n d u s t r i e , s e n z a b i sogno di s a c r i l e g a r e colle C a s c a t e l l e ! 

S c u s a t e m i lo s fogo , e t o r u i a m o ad hominem. 
L a s t r a d a che poi q u a s i in p i a n o si d e l i n e a t o r n o t o r n o la sponda op -

p o s t a a l l ' ac ropol i T i b u r t i u a , ci conduce in b reve a l l a c h i e s e t t a ^ romitorio 
di S. Antonio (m. 200). 

Quivi i m o d e r n i edifizi sono c o s t r u i t i sop ra avanz i cons iderevo l i di u n a 
a n t i c a v i l la , a t t r i b u i t a da a l c u n i a l m e d e s i m o Vent id io Basso m e n z i o n a t o 
poco f a , da l Nibby p i u t t o s t o a Sa l lu s t i o , e per l u n g o t e m p o c r e d u t a la s t o r i c a 
Vi l la d 'Orazio , l a q u a l e f u invece f u o r i dubbio a l l e f a lde del Lucretile, s u l l a 
d e s t r a de l Digenliae rivus, c o m e a v r ò m o t i v o di r i co rda re p i ù i n n a n z i . 

È b e n s ì vero c h e il S e b a s t i a n i , che con t a n t o e n t u s i a s m o ci de sc r i s s e 
il suo v iagg io t i b u r t i n o , n o n s i vol le p r i v a r e de l la c o m p i a c e n z a di m a n t e -
n e r e f e r m a per q u e s t o pos to la pe r suas ione di u n a villa Tiburtina del poe t a 
m e c e n a z i a n o , l a sc i ando a l l ' a l t r a l o c a l i t à la ora i n d i s c u t i b i l e villa Sabina. 

A d u n q u e in q u e s t o pos to dove s i a m o g i u n t i , il m u r o r o m a n o di r e t i c o -
l a t o e di opera i n c e r t a è in u n a p a r t e addossa to ad u n a s o s t r u z i o n e p i ù 
a n t i c a , che il Nibby dice c o s t i t u i t a d i m a s s i pol iedr i , r a d d o p p i a t a di fianco 
e di s o t t o da a l t r e s o s t r u z i o n i c h e f o r m a v a n o u n t e r r a z z o i n f e r i o r e su l l a 
r ip ida cos t a (Nibby, Anal . c. T. III). 

S. B A L B I N A . 

Dopo S. An ton io , l a s t r a d a p r o s e g u e s e m p r e in l a r g o c i r c u i t o c o n t r o 
Varx t i b u r t i n a , che des igna i suoi due t e m p l i f a m o s i sospesi sopra la r u p e 



a picco, e sopra i bu r ron i e le g r o t t e d e t t e di N e t t u n o e delle Sirene cava te 
so t to il vecchio adi to del l a t t eo Aniene , VAlbula ¡storico, dove in lunghe fila 
sbucano e ca lano p i t to re sche , o in g r a n d i masse nascondons i sbuffando nel le 
cavernos i t à e r ip rec ip i t ano le acque d e l cana le del la Stipa; ed in prospe t t iva 
del la moderna g rande c a t a r a t t a a r t i f i c i a l e a p e r t a al fiume pei due cunicoli 
ogivali , fo ra t i so t to la co s t a di m o n t e Cati l lo. 

È un complesso di v i s t e i n e n a r r a b i l i , il p iù p i t toresco ed ineffabile ; 
dove regna quas i con t inuo l ' emb lema de l pa t to di pace f r a il cielo e la t e r r a : 
« Arcurn m e u m ponam in nub ibus , e t e r i t s i g n u m foeder is i n t e r me e t in te r 
t e r r a m » (Gen., cap. IX); è u n i n s i e m e a cui r e c e n t e m e n t e agg iunse s ingo-
l a r i t à la fe r rovia che quivi sbocca e t o r n a a scompari re t r averso gal ler ie e 
v iadot t i a g rand i a rcuaz ioni ; è u n a n g o l o di t e r r a di marav ig l ie , che non 
può comprendere chi non ebbe la b u o n a v e n t u r a d ' ammira r l e . 

Dove l 'Anio, r o t t a la ba r r i e ra f r a gl i opposti e cozzan t i con t ra f for t i 
del l 'arce t u b u r t i n a a d e s t r a (m. 200), e de l Cati l lo che si e leva a p u n t a sul la 
nos t r a s in i s t ra (m. 348), sopra i r u d e r i del la vi l la di Manlio Yopisco, a l l ' an -
t ico ponte Valer io di cui nel 1832 si scopersero gli avanzi presso la po r t a 
Sublacense , successa a l la g ià d e t t a Cornuta d e l l ' an t e r i o r e rec in to (v. « T i -
bur i s romani munic ip i i cnograph ia » a n n e s s a all 'o. c. di Sebast iani) , ad o r ien te 
del la c i t t à ; avea principio la m a g n i f i c a Via Valeria, condo t ta nel 447, U. c., 
per contenere gli Aequi ed i Marsi , e che , r i sa l i t a la d e s t r a del la val le fino 
a l la s tazione ad Lamnas (osteria de l l a Fe r r a t a ) l ' abbandona per t r ave r sa r e 
lo spar t iacque f r a l 'Anio ed il T u r a n o , da Arsoli a Carsóli [Carseoli) e pro-
s e g u i r e per l ' a l t ip iano del la Mars ica , ad Alba Fucentia (An. I s t . 1834). 

Da qui fuori la por ta Sub l acense d i Tibure , la n o s t r a escurs ione con t i -
n u e r à dunque per la d e t t a Via Va le r i a , a l l a quale corre para le l la n u o v a m e n t e 
a l l ' aper to la nuova l inea f e r rov i à r i a R o m a - S u l m o n a , che per ques to secondo 
t ronco f r a Tivoli e Cineto Romano , e r a g i à in esercizio da parecchio t empo . 

A c i rca 7 ki l . da Tivoli , a s i n i s t r a , poco d i s t a n t e sopra s t rada, in loca l i t à 
d e t t a S. Balbina (m. 313), sono a v a n z i i ncogn i t i di murag l i e di nos t ro i n t e -
resse,. delle qua l i , s o r m o n t a t e a n c h e q u e s t e da cos t ruz ion i più t a rde , si 
approf i t ta rono i Romani per f o r m a r n e u n a vil la . 

Anche ques t i ruder i de l la val le de l l 'Amo , come gli a l t r i che andremo a 
vedere poi del la valle degl i Archi , c o m e quell i delle fa lde del Gennaro, f u -
rono per pr imo s tud ia t i e p u b b l i c a t i d a Dodwell (v. Mem. I s t . , c.). 

Le m u r a di S. Balbina, a pol igoni p u l i t i e bene conness i , g e n e r a l m e n t e 
di non grandi d imensioni e d ispos t i i r r e g o l a r m e n t e , cioè senza accenno ad 
o rd inamen t i or izzonta l i , d i f fer iscono e s s e n z i a l m e n t e da que l le di Saccomuro 
che v i s i t e remo poco più a v a n t i . 

Al di sopra, ed a n c h e cont ro l a loro f r o n t e n o r m a l m e n t e , r imangono 
avanzi delle m u r a di opus reticulalum de l l ' e t à romana . 

Il Geli dà la p rospe t t iva di u n l a t o di t a l i ruder i (o. c., fig. a p. 116), 
ed anche qu i egli t o r n a a vedere la p a r t i c o l a r i t à di p ie t re disposte in modo 
da f o r m a r e u n a specie di rozzo a rco i n t o r n o ad uno o p iù b locch i ; cioè m e -
d ian te t r e esagoni ed u n pen t agono o r d i n a t i come sopra u n cen t ro ; p a r t i -
co la r i t à che crede r i p e t u t a ne l l a t o oves t sopra u n a m a s s a di p i ù ' c h e 20 
p ie t re . 

Egl i af ferma sabine q u e s t e edif icazioni pr imi t ive , ed il Nibby vede in 

ques t e mura , la cui t e cn i ca des igna sempre so t to la dizione di mura a poliedri, 
uno degli oppidi d ipendent i da Tibur , r icordat i da Livio (L. VII, c. 18 e 19). 

SACCO MURO. 

Circa 3 k i l . più avan t i di S. Balbina, poco dopo sorpassa te le rovine del 
cas t ro dei bass i t empi , f r a la s t r a d a ed il fiume, loca l i tà ora d e t t a Sacco 
Muro; a s in i s t r a sopra s t rada , a l la quo ta 327, è un luogo di s ingolare i n t e -
resse pel nos t ro obbiet t ivo, il quale p r e s e n t a es tese ves t ig ia di uno dei soli t i 
v e t u s t i oppidi. 

A. Nibby fin da quando de t tò il suo : Viaggio an t iqua r io alla Villa di 
Orazio, e t c . , g ià c i t . , descr isse ques t e ves t ig ia sul le qual i il Dodwell avea 
g ià f e r m a t a l ' a t t enz ione dei do t t i , q u a n t u n q u e il Nibby dica di averle sco-
pe r t e lui ne l 1825. 

Scrive egli adunque che poco ol t re la mola di Cas t e lmadama , to r regg iano 
sopra un colle che scende dal giogo di Santo Polo, gli avanzi di u n a vi l la 
e r e t t a sul le rovine di u n a c i t t à g ià pr ima scomparsa . Conservansi le t r a c c e 
di t u t t o il rec in to , delle s t rade pr imi t ive , e t r a t t i considerevoli delle m u r a 
c o s t r u t t e di grossi mac ign i t ag l i a t i a poligono, di una specie di breccia . 

Stendendosi da or iente ad occidente , ch iudevano i due colli su cui r i m a n -
gono le rovine p iù visibil i , e il solco in te rmedio , e le t r acce delle vie l a -
s t r i c a t e a poligoni del la s t e s s a . p i e t r a ; e si conosce la c i t t à avere occupa to 
u n giro di quas i 3 migl ia . Il colle ad E s t , dove r imangono più i n t a t t e le . 
m u r a più pross ime al la via, è isolato, e dove t t e essere l 'acropoli , e conserva 
b ran i considerevoli di doppio rec in to ; il più es te rno è ancora in piedi per 
c i rca 50 m. verso il fiume, e per 30 m. c i rca verso occidente . 

Sopra ques t e m u r a si osservano le cos t ruz ion i re t i co la te del la villa ro-
m a n a , che il Nibby crede del l 'epoca a u g u s t a n a . 

Per la cos t ruz ione i ta l ica del le m u r a di epoca an t i ch i s s ima , a m m e t t e 
il Nibby che pot rebbe essere qui s t a t o uno degl i oppidi dei T ibur t in i m e n -
z ionat i da Liv io ; m a per la sua g randezza propende a r i t ener lo indipendente 
da Tibur , e c i t t à la t ina , sui confini degl i Aequi di cui e ra la super iore 
Varia, e dei Sabini ne l cui t e r r i to r io e r a i n t e ro il mons Lucretilis, che egli 
ident i f ica col Gennaro . 

Per le qual i cose conclude il Nibby col t rova re qu i il posto a Cameria, 
la c i t t à l a t i n a g ià d iscussa , u n a di quel le che col legate coi Sabini ai dann i 
di Roma fu rono da ques t a sopraf fa t te e che d i s t r u t t e più non r isorsero, onde 
Plinio le annoverò f r a le i l lus t r i che g ià ai suoi t e m p i p iù non es i s tevano. 

lo invero non so sp iegarmi come il Nibby po tesse conci l iare ques t e sue 
d i spa ra te opinioni topograf iche, e nel medes imo v e r s a n t e sab ino m e t t e r e a 
due passi, a S. Balbina, p r ima un oppido T ibu r t i no , e poi qui dove s iamo 
u n a c i t t à dei Pr ischi La t in i , e poi Varia degl i Aequi ; ma dove p a n n i che egli 
s ia proprio fuo r i s t rada , è nel voler sos tenere la ubicazione in ques to luogo 
di Camer ia , ch iamando in suo appoggio il passo di Livio: « Ad s ingula oppida 
c i r cumfe renda a r m a omne n o m e n l a t i n u m domui t (Tarquinio), Corniculum, 
Ficulea vetus, Cameria, Crustumerii, Ameriola, Medullia, Nomentum » (L. I, c. 28;. 

Di ques t 'o rd ine di enumeraz ione egli s ' e ra g iovato a l t rove per disporre 



t opogra f i camen te t a l e quale , con quel medes imo ordine, le a l t r e menz iona t e 
c i t t à , r in facc iando a sc r i t to r i di d iversa opinione, la dizione di Livio. 

Ora non si g ius t i f ica come egli abbia vo lu to m e t t e r qui Camer ia , fuo r i 
quell 'ordine, ed a t a l e d i s t anza da R o m a , f r a m m e z z o ad oppidi che a l t empo 
di Tarquin io non erano ancora a soggezione dei Romani . 

Vedemmo che Camer ia f u r i t e n u t a da Canina e dal la c a r t a del Kieper t 
a Pa lomba ra Sabina, e che il Geli la pose a Moricone ; a l t r i au to r i t u t t i l a 
cercarono più vicino a Roma (cf. Nicola i , in Disser taz . Pont . Accad. 
a rch . c.}. 

Geli esc lude quindi r e c i s a m e n t e la idea che Camer ia fosse qui , dicendo 
che q u e s t e ru ine sono quel le di u n luogo di piccola impor t anza , e non di 
u n a g rande c i t t à . 

Ques t i avanzi che egli pure sogg iunge essere notevol i , propende a r i -
t e n e r e aver a p p a r t e n u t o ad uno degl i oppidi dei T ibu r t i n i ; ed in to rno ad 
essi no t a che due s t rade sa l ivano s u l colle, u n a dalla pa r t e del fiume, ed 
u n a da l l a par te opposta , e si i n c o n t r a v a n o ne l l a i n s e n a t u r a f r a i due colli, 
e n t r a n d o per una sol po r t a a d e s t r a . 

La s t r ada a l l a por ta , od a l l a p a r t e più bas sa del la c i t t à , è ancora visibile. 
Lo st i le delle m u r a somigl ia a que l lo delle a l t r e m u r a di p i e t r a ca lcarea , 

con decisa t endenza agli o r d i n a m e n t i or izzontal i , e p reva lenza di mass i p iù 
regolar i , r iun i t i i n s i eme ad i n ca s t r i , come osse rveremo ne l le m u r a e s i s t en t i 
fuor i la por ta del Colle a Tivoli ; ed in ques to differ iscono e s senz ia lmen te 
dalle finitime di S. Balbina . 

Il Geli ne dà la figura (o. c., p. 388), come pure de l l ' a l t ra m u r a t u r a di 
sós t ruz ione della s t r a d a che sa l iva d a verso l 'Anio, le qual i sono di f a t t u r a 
mol to p iù rozza, ed a m a c i g n i in g e n e r e di m a g g i o r mole , commis t i a p ie t re 
p iù piccole (o. c . , p. 389). 

A ques to p u n t o la n o s t r a e s c u r s i o n e , dirò così a rca ica , in Sabina, è 
finita. Ma potrebbe proseguire con g r a n d e u t i l i t à la escurs ione archeologica 
ed a lp in is t ica , fino a compie re q u a s i il nos t ro ciclo a t t o r n o al m o n t e Gennaro . 

Sempre sul la des t ra del l 'Anio, dopo poco m e n o di 5 k i l . i n c o n t r e r e m m o 
l ' an t i ca Varia oppido degl i E q u i (oggi Vicovaro), nel cui doppio r ec in to m u -
rale qua lcuno volle r avv i sa re il c a r a t t e r e ciclopico, i l quale per a l t ro ne è 
a s s o l u t a m e n t e escluso ; i m p e r c i o c c h é q u a n t u n q u e i mass i n e s iano di s i n -
golar i d imens ioni , i r regolar i e non p e r f e t t a m e n t e conness i , pure la loro f o r m a 
è di paral le lepipedi decisi , a p e r f e t t o o rd inamen to or izzonta le , sia pure di 
t ipo arca ico . 

Al t r ivio di S. Cos imato si e n t r e r à a s in i s t r a , a b b a n d o n a t a la val le p r i -
m a r i a de l lAn iene , ne l l a va l le c o n f l u e n t e Ustica, qua le e ra d e t t a la odierna 
del la Licenza dal rivo del la Licenza da cui é so lca ta , i l 

• . . gelidus Digentia rivus, 
Quem Mandela bibit rugosus frigore pagus. 

(ORAZ., ep . 18, L . I ) . 

nel la quale ad ogni passo t r o v e r e m o le r emin i s cenze del poe ta v'enosino. 
Sal i remo la pendice su cu i s i e d e a circa 6 kil . di d i s t anza , in d i le t tevole 

p l aga f r a vigne ed a lber i di f r u t t i , il paesel lo di Roccagiovine , « ad duas 
casas » presso il « . . . f a m m i p u t r e Vacunae » (Oraz., ep. 10,1. I), e incon t ro 

sul la opposta pendice del la val le osserveremo Mandela, il rugosus frigore 
pagus. 

Da Roccagiovine eziandio si può toccare la p u n t a del Gennaro , i n t e r -
nandos i per la va l l e t t a del Rio, e per a n g u s t e gole f r a i mon t i Fogliettoso, 
Frassineto e Monte Marcane, per Vena scritta, quel masso di rocc ia rasa pe r -
pendicolare che se rba gli indec i f ra t i c a r a t t e r i di buona fo rma r o m a n a 
FQS- = M-ARRE ; la cui soluzione u n a vol ta proposi per gioco ad un amico 
cos ì : Fabius, Quintilianus, Sofns, . . . (anni t rascors i nel la mi l iz ia ) Miles, 
Armis, Relictis, Rura, Excolit: e qu indi piegando a s in i s t ra per il fon tan i l e 
di Campiteli», ed il Fratone. 

Ma noi c o n t i n u e r e m m o ancora ol t re Roccagiovine per a l t r i 2 kil . per u n 
viot to lo f r a m m e z z o alle co l te pendici , e sos te remmo sul luogo famoso dove 
f u la vi l la Sabina di Orazio, in u n a i n sena tu r a vol ta a g reco- levan te del la 
ch ina del Lucretilis (Monte Rotondo, m . 980), d e t t o dai locali m o n t e delti 
Cornazzani o dalli Campanili. 

Sot to le zolle dei campi e le ombrie dei peschi , i paesani vi f anno ve-
dere ancora i p ianc i t i a musa ico ; e poco discosto sgorga ancora l impida e 
f r e s c a 

« cavis impositara ilicem 
Saxis unde loquaces 
Lympliae des i l iunt . . . » 

la ineffabile 
« fons Bandusiae, splendidior vitro, 

Dulci, d igne mero . . . » 
(ORAZ , e p . 14, L . I ) . 

(cf. De S a n c t i s : Disser taz . sopra la vi l la di Orazio Fiacco, Ro. 1762, con 
c a r t a top. ; D. Cliaupy : Découver te de la maison de campagne d 'Horace, 
Ro. 1767, con c a r t a e t av . ; Gua t t an i , o. c. e t a v . ; Sebas t ian i , o. c. e c a r t a 
t op . ; Noél des Verge r s : Prefaz . alla ediz. delle opere di Orazio, Paris , Dido t ; 
Nibby : Viaggio a rch . c i t . e c a r t a top. a n n e s s a ; med. Anal. c., T. II e 111; 
Boi. I s t . , c. 1857; Ti to B e r t i : La Vil la di Orazio, Ro. 1886, con c a r t a top . ; 
ed a l t r i ) . 

Poche cen t ina ia di passi più in là del la Villa di Orazio, si i ncominc ia 
a d i scendere di nuovo ne l l a valle della Digentia, i ncon t ro al paesel lo di L i -
cenza che sorge sopra u n a costa del l 'opposto v e r s a n t e ; m a noi t enendoc i 
sempre sul la d e s t r a del rivo, per con t inua re il nos t ro c i rcui to , p o t r e m m o r i -
sal i re anco ra fino a l l a s o m m i t à del Gennaro dal la par te d i a m e t r a l m e n t e 
opposta alla Scarpe l la ta , e n t r a n d o a s in i s t r a per u n a v a l l e t t a profonda, 
l unga e p i t to resca , a pare t i t ag l i a t e a picco, t raverso il cui sp i ragl io si con-
serva a te rgo per l u n g a pezza l a prospe t t iva del paese di L icenza come 
a t t r ave r so u n canocch ia le od un caleidoscopio, e la quale ci m e n a a n c h e 
sul luogo di Vena scritta, e qu indi al vas to acrocoro del Fratone f r a le ve t t e , 
ed alla s o m m i t à del Pizzo, in c i rca t re ore e mezza o qua t t r o . 

Una bella escurs ione è eziandio quel la che da so t to Licenza si i m p r e n -
desse r isalendo alle f on t i de l la Digenzia . sopra Perci le , in un i n t e r e s s a n t e 
t e a t r o di vall i convergen t i , di rupi e di ve t t e concen t r i che ; su l la cavea del le 
qual i a Nord si sprofonda una cur iosa depress ione di t e r r eno d e t t a il Pozzo 
di Percile, nido di avol toi e di fa lchi , s imile , m a minore , al Pozzo di S a n -
tul lo che r icorderemo presso Gua rc ino ; ed ol t re le qual i f r a m o n t a n i dec l iv i 



pra tos i a g reco , sono i t ip ic i l a g h e t t i i m b u t i f o r m i , d i n a t u r a e r u t t i z i a , d e t t i 
i Lagustelli o Laghetti di Percile. 

E s c u r s i o n e c h e po t r ebbe di l à p r o s e g u i r e i n d i scesa , fino a C ine to R o m a n o 
(già d e t t o Scarpa). 

6. T I B U R , ora T I V O L I . 

E r i d i s c e n d i a m o a T i b u r e . 
Facc io g r a z i a a i m i e i co l l egh i di q u a l u n q u e a c c e n n o sop ra Tibur c i t t à 

a n t i c h i s s i m a , d e t t a g i à Sicelion p e r c h è dei Sicul i o S icani , c h e ebbero f o r s e 
u n a l t ro opp ido d i t a l n o m e a Cic i l iano il q u a l e t r o v e r e m o su l l a n o s t r a v ia ; 
su l l e o r ig in i s u e f r a m m i s c h i a t e col la t r a d i z i o n e pe l a sg i ca e co l la l e g g e n d a 
di T i b u r t o , Cora e Ca t i l lo . Sono cose no t e e r i s c r i t t e da c e n t o a u t o r i . 

Ma p o i c h é o r a m a i su l l a s i n i s t r a d e l l ' A m e n e , s i a m o s o r t i t i dai conf in i 
a s s e g n a t i a l l a S a b i n a , e c a l c h i a m o il l i m i t a r e S.-O. del le sed i deg l i A e q u i 
che p u r e si r i t e n g o n o c o m u n e m e n t e di s t i r p e sab ina , m i s i a concesso r i p o r -
t a r m i a l V a n n u c c i : 

« Gli E q u i a b i t a v a n o per le val l i de l Sa l to , del T u r a n o e d e l l ' A m e n e 
s ino a T i b u r i , n e i col l i S i m b r u i n i che c i r c o n d a n o l a o d i e r n a Subiaco , e pe r 
g l i a sp r i e s e l v o s i m o n t i i n t e r r o t t i da va l l i e p ro fond i b u r r o n i , dove l a n a -
t u r a h a c o n g i u n t e le a m e n i t à del suolo i ta l ico , con le a l p e s t r i be l l ezze de l le 
va l l i di E l v e z i a . . . 

. . . Anienis habent ripas g-elidoque r i g a n t u r 
Simbruvio, rostrisque domunt Acquicola ru ra 

(Silio Ital. Vili). 
« V i v e v a n o d i pa s to r i z i a , d i a g r i c o l t u r a , d i cacc ia e di p r e d a ; g e n t e 

rozza , f o r t e , fiera, t r e m e n d a a i n e m i c i ; s e m p r e a r m a t i a n c h e q u a n d o c o l t i -
v a v a n o i c a m p i (cf. V i rg . Aen . VII). 

« Q u a n d o f u r o n o v i n t i dopo c e n t o l o t t e S e r i s s i m e d u r a t e p i ù seco l i , è d e t t o 
c h e R o m a in 50 g i o r n i p rese 41 de i loro oppidi , e n e rovinò e i ncend iò l a p i ù 
p a r t e . Ma dei p i ù d i q u e s t i luoghi a n c h e i n o m i pe r i rono » (Vannucc i , o. c . , V. I). 

Di q u e s t i o p p i d i su l l a n o s t r a via , r i m a n g o n o a c c e r t a t i Varia; Empulum 
(Ampigl ione) ; Saxula (presso Ciciliano) ; Suculetum o Sicelion (a Cici l iano) ; 
Treba (Trevi n e l L a z i o ) ; e pós to a v a n z a t o su l « g e l i d o e boscoso m o n t e Algido » 
(gruppo de i Laz ia l i ) , l a f o r t e z z a de l m e d e s i m o n o m e . 

Il c i t a t o p r o f . M a n t o v a n i d e t e r m i n a la fisionomia a n c h e da l g r u p p o de i 
m o n t i Tiburtini, Simbruini e Prenestini. Il qua le p r e s e n t a ve r so l a c a m p a g n a 
r o m a n a c o m e u n a c a t e n a b e n d i s t i n t a e n o n i n t e r r o t t a da T i b u r e a P r e n e s t e , 
dove l a Va l l e L a t i n a , il g r a n d e val ico s t r a t e g i c o che f o r m a lo s p a r t i a c q u e 
f r a il v e r s a n t e d e l Vecch io Laz io , ed i Volsc i e gl i E r n i c i de l l a Va l l e del 
Trero (Sacco), l o s e p a r a dai V u l c a n i Laz ia l i . 

È de l la m e d e s i m a n a t u r a c r e t a c e a c h e c o s t i t u i s c e le p i ù a l t e v e t t e d e l -
l 'Apenn ino c e n t r a l e . Vi p r e d o m i n a il c a l c a r e f a r i n o s o , b i a n c h i s s i m o , r i p i e n o 
di r u d i s t e , che s p e c i a l m m t e ne i m o n t i di Subiaco of f re r i cco c a m p o a r i -
c e r c h e p a l e o n t o l o g i c h e . 

R i s c o n t r a s i q u a l c h e r a r a i n t e r r u z i o n e n u m m u l i t i c a , r a p p r e s e n t a t a da u n 

c a l c a r e b igio , o da u n ' a r e n a r i a i n c o e r e n t e e d i a n t i c a f o r m a z i o n e ; i n m o l t i 
l uogh i r i cope r t i d a l p l i o s tocene de l l a r e c e n t e s e d i m e n t a z i o n e de l l e a c q u e 
q u a t e r n a r i e del fiume Aniene , l a cui va l le è a p p u n t o c o m p r e s a t r a i m o n t i 
s q u a r c i a t i de l Sub lacense , fino al lo sbocco n e l l a p i a n u r a r o m a n a . 

Ques t i depos i t i d i t r a v e r t i n o , lapis Tiburtinus, (V. F . Cor s i : Del le P i e t r e 
a n t i c h e , Ro. 1845, p. 75), e di t u f o ca lca reo , n o t e v o l i s s i m i a S. Cos ima to ed 
a Tivoli , sono r i c c h i d i foss i l i m i n e r a l i e d i p i a n t e p l i o s t o c e n i c h e , e c o n t e n -
gono cave rne con o s s a m i degl i a n i m a l i c o n t e m p o r a n e i a l l a loro f o r m a z i o n e 
s t a l a t t i t i c a (Mantovan i , o. c.). 

Tivol i , pos to n e l l a go la a p e r t a s i dal vecch io Pareusio, dove q u e s t o fiume, 
a v v e n u t o il s o l l e v a m e n t o del l ' a n t i - A p e n n i n o r o m a n o ne i p r i m i t e m p i de l 
m i o c e n e , c a d e v a i m m e d i a t a m e n t e n e l m a r e , f r a il m o n t e Catillo (m. 348), e 
VAcJliano (m. 598), a l l a q u o t a 250 (Rocca di Pio II) ; e per la cu i d ispos iz ione 
a n t i c a e m o d e r n a può u t i l m e n t e os se rva r s i la g ià c i t a t a icnograf ia a n n e s s a 
a l l ' opera del S e b a s t i a n i ; a n n o v e r a n e ' suoi d i n t o r n i m o l t e a n t i c h e ville r o -
m a n e i cu i t e r r a z z i e r a n o s o s t e n u t i da s o s t r u z i o n i di s t i l e c ic lopico, n e l 
q u a l e uso p a r e c c h i a u t o r i , f r a q u e s t i il Geli , c r edono fossero i m p i e g a t e dag l i 
s t e s s i R o m a n i . 

Ne v e d e m m o g i à p a r e c c h i e , le a l t r e o r a v e d r e m o . 
"Uno di q u e s t i m u r i pol igoni il Gel i i nd ica p re s so Tivol i , n e l luogo de i 

r u d e r i c r e d u t i de l l a Vi l la di F u s c o (?), su l l a pend i ce m e r i d i o n a l e del m o n t e 
Aefl iano, s o t t o la s t r a d a di C a r d a n o . È a s u a v o l t a s o s t r u i t o da p iù di 30 
m e t r i di m u r a t u r a di epoca pos te r io re , che r i t i e n e ope ra di success ive r i p a -
r a z i o n i (Geli, o. c.). 

Ma t a n t o q u e s t a m u r a g l i a , q u a n t o 1' a l t r a i n f e r i o r e p r o s s i m a a l l ' a n d a -
m e n t o de l l ' a q u e d o t t o de l l a Claud ia , c h e Gel i e Dodwel l r i t e n n e r o a v e r e 
a p p a r t e n u t o a l r e c i n t o di Aesula-, c i t t à c h e il Nibby col loca a Colle F a u s t i -
n i a n o p iù a o r i e n t e f r a Ger icomio e S. Gregor io ; f a n n o a n c h ' e s s e p a r t e de l le 
p e r t i n e n z e de l la Vi l la d i Cass io di cui ora fo pa ro l a . 

Di d u e m o n u m e n t i d i c o s t r u z i o n e pol igonia , e s i s t e n t i q u a s i alle p o r t e d i 
Tivol i , ebbe in m a g g i o 1857 m o t i v o di t r a t t a r e il s i g n o r E . Hi ibner (v. Boll . 
I s t . , d. a.), t r a e n d o a r g o m e n t o da q u a n t o n e a v e a r i f e r i t o la Civ i l t à C a t t o l i c a 
(anni 1854 e 1857), ne l l a q u a l e si d i c h i a r a r o n o due hieron pe lasg ic i . 

L ' u n o è c o t e s t o s o t t o la via di Cardano, f r a i r ude r i di u n a vi l la r o m a n a , 
k i l . 1 1/2 da p o r t a R o m a n a , ed in m e z z o a fo l t o bosco di u l iv i g i g a n t e s c h i 
ed a n n o s i che i n t r e c c i a n o in a r i a ne l l e f o r m e p i ù b i zza r r e le loro b racc i a , 
come ceppa ie di i m m a n i s e r p e n t i . 

Ne f e c e r o m e n z i o n e t a n t o il Nibby (Annal . c . , T. I) c h e il Geli (o. c.). 
L a vi l la , d a q u e s t i r i t e n u t a di B r u t o , f u c o n p i ù p r o b a b i l i t à r i c o n o s c i u t a 

da Nibby pe r q u e l l a di C. Cassio. E g l i c h i a m a q u e s t e m u r a u n a s o s t r u z i o n e 
* di m a s s i pol iedr i , p i ù a n t i c a de l le a l t r e rov ine de l la v i l la , e Geli le d ice 

de l lo s t i l e pe lasg icò che , come g ià no t a i , egl i r i t i e n e p r o s e g u i t o ad a d o p e -
r a r s i a n c h e dai Roman i , c r edendo che se rv i s se ro a scopo di s o s t r u z i o n e di 
r i p i a n i de l l a vi l la , come a l t r i e s emp l i i n q u e s t i d i n t o r n i . I l Nibby, e s c l u s a 
l ' op in ione che que l l e fosse ro m u r a di Aesu l a , c rede che a b b i a n o p i u t t o s t o 
a p p a r t e n u t o ad u n r e c i n t o a n t i c o di u n o degl i oppidi d i p e n d e n t i da T i b u r . 

Invece ne l l a r e l az ione f a t t a n e da l l a c i t a t a Civ. C a t t . , t r a e n d o n e conse -
g u e n z e e tnog ra f i che , si i n t e r p r e t a r o n o , r ipe to , qua l i p a r t i di u n hieron p e -



l asg ico , o r ip i ano q u a d r a t o da c o s t i t u i r e il r e c i n t o sacro s u cu i so rgeva 
l ' a l t a r e o l ' a ra , bomos, s econdo il r i to d i q u e l popolo. 

11 s ignor Hi ibne r n o n è d ' accordo col le d i squ i s i z ion i de l l a Civ. C a t t . 
« d i squ is iz ion i s ì poco f o n d a t e i n f a t t i a u t e n t i c i », e n o t a come s ia b e n d i -
v e r s a la m a n i e r a « c o m e o r a su q u e s t i p u n t i e tnogra f i c i si p e n s a da coloro 
c h e n e b a n n o f a t t o u n o s t u d i o d i r e t t o ». 

L ' a l t r o m o n u m e n t o p r e a v v e r t i t o , vedes i su que l r ip i ano de l l a pend ice 
t i b u r t i n a (m . 178), che s t a d i r e t t a m e n t e a l d i sop ra del p o n t e de l l 'Aquor ia , 
a v e n d o di f r o n t e a l d i l à de l l ' Aniene ' g l i a v a n z i de l l a v i l la di Q. Va ro r a m -
m e n t a t i , a l d i s o t t o a s i n i s t r a e t r a v e r s o la s t r a d a che sa le a p o r t a del Colle 
s o t t o v i l la d ' E s t e , il cos ì d e t t o Tempio della tosse, ed a d e s t r a inve r so o r i e n t e 
l a v i l l a m e d e s i m a e l ' a b i t a t o di T ivo l i . 

L a p o r t a del Colle è q u e l l a m e n z i o n a t a ne l l a i sc r i z ione del p i ed i s t a l lo 
d i C a j u s S e x t i l i u s E p h e b u s « s u b t h e s a u r o H e r c u l i s e t A u g u s t o r u m p o r t a 
E s q u i l i n a » di cui c o n s e r v a s i il f r a m m e n t o ne l l a casa C a m m a l e di Tivol i . 

Non solo a R o m a , m a a n c h e a Tivol i e s i s t e v a d u n q u e u n a p o r t a E s q u i -
l i n a , e come da q u e l l a d i R o m a f a c e v a capo l a v ia T i b u r t i n a , cos ì la s t e s s a 
v i a finiva a Tivol i in u n a p o r t a di i d e n t i c o n o m e (v. Relaz . II. Dessau , An. 
I s t . , 1882). 

E d a p ropos i to de l t e m p i o di E r c o l e V i n c i t o r e e del le r e c e n t i ed i m p o r -
t a n t i s s i m e s c o p e r t e c h e su l l e s u e a r e e s i v e n g o n o f a c e n d o , vedas i l ' u t i l e 
c e n n o s i n t e t i c o d e l l ' a m i c o e co l lega L . Borsa r i ne l le « Not i z i e deg l i scavi c. 
a . 1886 ». 

Al n o s t r o r i p i a n o a d u n q u e , che è d e s i g n a t o da i local i coi n o m i di il Tar-
taro, o Betlonica, si p e r v i e n e da Tivol i , dopo p o r t a R o m a n a , per la s t r a d a 
c h e i m m e d i a t a m e n t e ca l a a d e s t r a de l l a ca r rozzab i l e , e dev iando a n c o r a a 
d e s t r a di q u e s t a , dopo c i r ca s e i c e n t o pass i . 

Ques to a v a n z o s ' a p p o g g i a a l cl ivo, h a il m a g g i o r l a t o s u p e r s t i t e vol to a 
p o n e n t e , con u n a l a r g h e z z a di 50 m . , g l i a n g o l i a l l e d u e e s t r e m i t à bene 
c o n s e r v a t i , m e n t r e n e l m e z z o l a m u r a g l i a è d i r o c c a t a , l ' a l t e z z a m a s s i m a 
n o n r a g g i u n g e i 7 m . Ai r i svo l t i p r o s e g u o n o b rev i r e s t i i n d i rez ione r e t t a n -
g o l a r e col l a t o s t e s so . 

L a espos iz ione e le m i s u r e r i f e r i t e da l s i g n o r Hi ibner n o n conco rdano a l 
t u t t o con que l l e che q u i indico, m a io le h o ve r i f i c a t e r e c e n t e m e n t e , i n c o m -
p a g n i a del g e n t i l i s s i m o s i g n o r L. Del Pr iore , i n g e g n e r e de l m u n i c i p i o t i b u r t i n o . 

11 b reve t r a t t o del l a t o n o r d de l r e t t a n g o l o c o n s e r v a s i a p p e n a per m . 2.35. 
L a a c c e n n a t a fiancata p i ù i n t e g r a ad oves t i n c o m i n c i a da l l ' ango lo con 

u n t r a t t o di m . 4.80, a l t o a n c o r a m . 2.30 pe r q u a t t r o o rd in i di p i e t r e vis ibi l i , 
p o i c h é a l l ' i m b a s a m e n t o s t e rp i , t e r r a , e m a s s i c a d u t i o s t r u i s c o n o a l q u a n t o 
i l p i ano di i m p o s t a z i o n e . P r o s e g u e u n a r i p r e s a di opus incertum, e dopo u n a 
i n t e r r u z i o n e di m . 20, c o m p r e s o il d e t t o r e s t a u r o , s eguono m . 8 di m u r a g l i a 
pol igoni a, a s e t t e o rd in i d i p i e t r e p i ù p iccole , di m . 2.30 di a l t e z z a . Dopo 
u n ' a l t r a i n t e r r u z i o n e di m . 15, si p e r v i e n e a l l ' oppos to c a n t o s u p e r s t i t e pe r 
m . 2.20 da q u e s t o ve r so , a v e n t e 10 ord in i d i p i e t r e , ed u n ' a l t e z z a s c o p e r t a 
d i poco o l t r e 5 m . 

Si svo l t a q u i n d i a l l a t o sud , che d o v e t t e c o s t i t u i r e l a f r o n t e de l l ' ed i -
l ìz io , s u p e r s t i t e per sol i 6 m . di nove filari di p i e t r e . 

Dopo m a n c a ogni a v a n z o de l r e c i n t o , m e n o segn i di l avo raz ione ne l l a 

rocc ia n a t u r a l e . La q u a l e è u n a spec ie d i pudd inga , e le m u r a sono di m a s s i 
l e v a t i da l l a m e d e s i m a rocc ia . 

C o t e s t e p i e t r e di u n a b r e c c i a c a l c a r e , sono t a g l i a t e a p iani l i sc i ed a c -
c u r a t a m e n t e ne l l e c o n n e s s u r e , m a ne l l a f r o n t e p r e s e n t a n o p i u t t o s t o l a figura 
b u g n a t a de l la 2 a epoca . 

P r e v a l e l a d i spos iz ione o r i z z o n t a l e e la t e n d e n z a dei m a s s i a p a r a l l e l e -
pipedi m a a fianchi obl iqui , e s s endo m i n o r i que l l i al t u t t o pol igonal i ; m a 
gl i s q u a d r a t i sono i m m o r s a t i a t a c c h e ne i r i s c o n t r i ; c ioè invece che r i p o s a r e 
t u t t i l ' u n o s u l l ' a l t r o co l la supe r f i c i e p i a n a , sono q u a s i i n c a s t r a t i f r a loro ; 
m a n i e r a di ed i f icare pe r cu i ogni p i e t r a si deve t a g l i a r e secondo il b i sogno 
m o m e n t a n e o , e che offre u n a so l id i t à m o l t o m a g g i o r e de l l ' a l t r a , e che e s ige 
m a g g i o r l avoro ed a c c u r a t e z z a . 

A n c h e di q u e s t o modo ho f a t t o m e n z i o n e n e l l a p a r t e g e n e r a l e , t r a t t a n d o 
de l le c o s t r u z i o n i de l l a t e r z a m a n i e r a . 

Qui l a d i m e n s i o n e de l le p i e t r e n o n è m o l t a , da m . 0.72 a 1.14 le p iù 
g r a n d i ; r i p e t o però c h e b e n poche h a n n o l a super f ic ie l i sc ia , m a le c o m -
m e s s u r e sono t a g l i a t e a combac i a r e s e m p r e p e r f e t t a m e n t e . 

Sug l i a l t r i l a t i q u a e là si o s se rvano le t r a c c e del lavoro u m a n o . L a 
r o c c i a v iva n e l m e z z o del poggio m o s t r a ne l l a t o s e t t e n t r i o n a l e verso l a 
c h i n a , e v i d e n t e m e n t e a n c h e u n t ag l i o a r t i f i c i a le , e s e m b r a in d i rez ione 
pa ra l l e l a col m u r o di t e r g o . 

Il s ignor Hi ibne r come no t a i , n o n crede p o t e r s i vede re in q u e s t e c o s t r u -
zioni u n edifizio da a s s e g n a r s i a l c u l t o p r i m i t i v o , m a n e p p u r e che d e b b a s e n e 
l ' e t à r i f e r i r e ai p r i m i t e m p i d e l l ' i m p e r o , come r i t i e n e il Geli , po i ché in 
q u e s t i t e m p i a b b i a m o p rova di t e c n i c a d ive r sa . 

Senza avv ic ina r l e a i t e m p i a n t e - r o m a n i , c ic lopic i o pe lasg ic i , possono 
r a p p r e s e n t a r c i l a m a n i e r a con cui si ed i f icava ne i l u n g h i secoli d e l l ' a u t o -
n o m i a de l le c i t t à l a t i n e , a n c h e in con fede raz ione col la g iovine r e p u b b l i c a 
r o m a n a , e p r i m a che i R o m a n i vi d i l a t a s s e r o l a loro in f luenza d i r e t t a . 

11 s i g n o r Hi ibue r a v v e r t i v a che magg io r i deduz ion i se n e s a r ebbe ro po -
t u t e t r a r r e , se de l l a l oca l i t à si fo s se ro p o t u t e r i cava re p i a n t e t opog ra f i che , 
in s e g u i t o ad a c c u r a t e e più e s t e se e s i s t e m a t i c h e r i ce rche e ad a l t r i s t u d i 
(v. Bui . I s t . 1847), cose che pu r t roppo n o n a v v e n n e r o . 

Chi s i f e r m a a T ibu re , n o n deve t r a s c u r a r di a scende re fino a l l a p r o s -
s i m a c i m a àeWArfiiano (in. 598), oggi Monte S. Angelo , c h e conse rva i r ude r i 
d i u n t e m p i o de l la Dea Bona, e da cui si gode u n o dei p iù a t t r a e n t i e s t o -
r ic i p a n o r a m i su l v a s t o o r i zzon te l a t i n o , ecl e t r u s c o , e su l le r e t r o s t a n t i v a l -
l a t e del l 'Anio e de l l a Digcnz ia . 

7 . N E L L A V A L L E A R C E N S E . 

MONITOLA o MINUTOLA. 

Abbiamo g i à p a s s a t i in r i v i s t a n e l p r e c e d e n t e capi to lo 5, i r u d e r i di 
c a r a t t e r e ciclopico s u s s i s t e n t i p r e s so T ibu re ne l l a va l le d e l l ' A m o in t e r r i -
t o r io s a b i n o ; a d e s s o s o r t e n d o da l l a c i t t à da po r t a S. Giovann i , a n t i c a Va-
ria tia, ad o r i en te de l la c i t t à , per l a via de lVAcquaregna [Aqux regnai, da i 



l asg ico , o r ip i ano q u a d r a t o da c o s t i t u i r e il r e c i n t o sacro s u cu i so rgeva 
l ' a l t a r e o l ' a r a , bomos, s econdo il r i to d i q u e l popolo. 

11 s ignor H u b n e r n o n è d ' accordo col le d i squ i s i z ion i de l l a Civ. C a t t . 
« d i squ is iz ion i s ì poco f o n d a t e i n f a t t i a u t e n t i c i », e n o t a come s ia b e n d i -
v e r s a la m a n i e r a « c o m e o r a su q u e s t i p u n t i e tnogra f i c i si p e n s a da coloro 
c h e n e b a n n o f a t t o u n o s t u d i o d i r e t t o ». 

L ' a l t r o m o n u m e n t o p r e a v v e r t i t o , vedes i su que l r ip i ano de l l a pend ice 
t i b u r t i n a (m . 178), che s t a d i r e t t a m e n t e a l d i sop ra del p o n t e de l l 'Aquor ia , 
a v e n d o di f r o n t e a l d i l à de l l ' A n i e n e gl i a v a n z i de l l a v i l la di Q. Va ro r a m -
m e n t a t i , a l d i s o t t o a s i n i s t r a e t r a v e r s o la s t r a d a che sa le a p o r t a del Colle 
s o t t o v i l la d ' E s t e , il cos ì d e t t o Tempio della tosse, ed a d e s t r a inve r so o r i e n t e 
l a v i l l a m e d e s i m a e l ' a b i t a t o di T ivo l i . 

L a p o r t a del Colle è q u e l l a m e n z i o n a t a ne l l a i sc r i z ione del p i ed i s t a l lo 
d i C a j u s S e x t i l i u s E p h e b u s « s u b t h e s a u r o H e r c u l i s e t A u g u s t o r u m p o r t a 
E s q u i l i n a » di cui c o n s e r v a s i il f r a m m e n t o ne l l a casa C a m m a l e di Tivol i . 

Non solo a R o m a , m a a n c h e a Tivol i e s i s t e v a d u n q u e u n a p o r t a E s q u i -
l i n a , e come da q u e l l a d i R o m a f a c e v a capo l a v ia T i b u r t i n a , cos ì la s t e s s a 
v i a finiva a Tivol i in u n a p o r t a di i d e n t i c o n o m e (v. Relaz . IL Dessau , An. 
I s t . , 1882). 

E d a p ropos i to de l t e m p i o di E r c o l e V i n c i t o r e e del le r e c e n t i ed i m p o r -
t a n t i s s i m e s c o p e r t e c h e su l l e s u e a r e e s i v e n g o n o f a c e n d o , vedas i l ' u t i l e 
c e n n o s i n t e t i c o d e l l ' a m i c o e co l lega L . Borsa r i ne l le « Not i z i e deg l i scavi c. 
a . 1886 ». 

Al n o s t r o r i p i a n o a d u n q u e , che è d e s i g n a t o da i local i coi n o m i di il Tar-
taro, o Betlonica, si p e r v i e n e da Tivol i , dopo p o r t a R o m a n a , per la s t r a d a 
c h e i m m e d i a t a m e n t e ca l a a d e s t r a de l l a ca r rozzab i l e , e dev iando a n c o r a a 
d e s t r a di q u e s t a , dopo c i r ca s e i c e n t o pass i . 

Ques to a v a n z o s ' a p p o g g i a a l cl ivo, h a il m a g g i o r l a t o s u p e r s t i t e vol to a 
p o n e n t e , con u n a l a r g h e z z a di 50 m . , g l i a n g o l i a l l e d u e e s t r e m i t à bene 
c o n s e r v a t i , m e n t r e n e l m e z z o l a m u r a g l i a è d i r o c c a t a , l ' a l t e z z a m a s s i m a 
n o n r a g g i u n g e i 7 m . Ai r i svo l t i p r o s e g u o n o b rev i r e s t i i n d i rez ione r e t t a n -
g o l a r e col l a t o s t e s so . 

L a espos iz ione e le m i s u r e r i f e r i t e da l s i g n o r Hi ibner n o n conco rdano a l 
t u t t o con que l l e che q u i indico, m a io le h o ve r i f i c a t e r e c e n t e m e n t e , i n c o m -
p a g n i a del g e n t i l i s s i m o s i g n o r L. Del Pr iore , i n g e g n e r e de l m u n i c i p i o t i b u r t i n o . 

11 b reve t r a t t o del l a t o n o r d de l r e t t a n g o l o c o n s e r v a s i a p p e n a per m . 2.35. 
L a a c c e n n a t a fiancata p i ù i n t e g r a ad oves t i n c o m i n c i a da l l ' ango lo con 

u n t r a t t o di m . 4.80, a l t o a n c o r a m . 2.30 pe r q u a t t r o o rd in i di p i e t r e vis ibi l i , 
p o i c h é a l l ' i m b a s a m e n t o s t e rp i , t e r r a , e m a s s i c a d u t i o s t r u i s c o n o a l q u a n t o 
i l p i ano di i m p o s t a z i o n e . P r o s e g u e u n a r i p r e s a di opus incertum, e dopo u n a 
i n t e r r u z i o n e di m . 20, c o m p r e s o il d e t t o r e s t a u r o , s eguono m . 8 di m u r a g l i a 
pol igoni a, a s e t t e o rd in i d i p i e t r e p i ù p iccole , di m . 2.30 di a l t e z z a . Dopo 
u n ' a l t r a i n t e r r u z i o n e di m . 15, si p e r v i e n e a l l ' oppos to c a n t o s u p e r s t i t e pe r 
m . 2.20 da q u e s t o ve r so , a v e n t e 10 ord in i d i p i e t r e , ed u n ' a l t e z z a s c o p e r t a 
d i poco o l t r e 5 m . 

Si svo l t a q u i n d i a l l a t o sud , che d o v e t t e c o s t i t u i r e l a f r o n t e de l l ' ed i -
l ìz io , s u p e r s t i t e per sol i 6 m . di nove filari di p i e t r e . 

Dopo m a n c a ogni a v a n z o de l r e c i n t o , m e n o segn i di l avo raz ione ne l l a 

rocc ia n a t u r a l e . La q u a l e è u n a spec ie d i pudd inga , e le m u r a sono di m a s s i 
l e v a t i da l l a m e d e s i m a rocc ia . 

C o t e s t e p i e t r e di u n a b r e c c i a c a l c a r e , sono t a g l i a t e a p iani l i sc i ed a c -
c u r a t a m e n t e ne l l e c o n n e s s u r e , m a ne l l a f r o n t e p r e s e n t a n o p i u t t o s t o l a figura 
b u g n a t a de l la 2 a epoca . 

P r e v a l e l a d i spos iz ione o r i z z o n t a l e e la t e n d e n z a dei m a s s i a p a r a l l e l e -
pipedi m a a fianchi obl iqui , e s s endo m i n o r i que l l i al t u t t o pol igonal i ; m a 
gl i s q u a d r a t i sono i m m o r s a t i a t a c c h e ne i r i s c o n t r i ; c ioè invece che r i p o s a r e 
t u t t i l ' u n o s u l l ' a l t r o co l la supe r f i c i e p i a n a , sono q u a s i i n c a s t r a t i f r a loro ; 
m a n i e r a di ed i f icare pe r cu i ogni p i e t r a si deve t a g l i a r e secondo il b i sogno 
m o m e n t a n e o , e che offre u n a so l id i t à m o l t o m a g g i o r e de l l ' a l t r a , e che e s ige 
m a g g i o r l avoro ed a c c u r a t e z z a . 

A n c h e di q u e s t o modo ho f a t t o m e n z i o n e n e l l a p a r t e g e n e r a l e , t r a t t a n d o 
de l le c o s t r u z i o n i de l l a t e r z a m a n i e r a . 

Qui l a d i m e n s i o n e de l le p i e t r e n o n e m o l t a , da m . 0.72 a 1.14 le p iù 
g r a n d i ; r i p e t o però c h e b e n poche h a n n o l a super f ic ie l i sc ia , m a le c o m -
m e s s u r e sono t a g l i a t e a combac i a r e s e m p r e p e r f e t t a m e n t e . 

Sug l i a l t r i l a t i q u a e là si o s se rvano le t r a c c e del lavoro u m a n o . L a 
r o c c i a v iva n e l m e z z o del poggio m o s t r a ne l l a t o s e t t e n t r i o n a l e verso l a 
c h i n a , e v i d e n t e m e n t e a n c h e u n t ag l i o a r t i f i c i a le , e s e m b r a in d i rez ione 
pa ra l l e l a col m u r o di t e r g o . 

Il s ignor Hi ibne r come no t a i , n o n crede p o t e r s i vede re in q u e s t e c o s t r u -
zioni u n edifizio da a s s e g n a r s i a l c u l t o p r i m i t i v o , m a n e p p u r e che d e b b a s e n e 
l ' e t à r i f e r i r e ai p r i m i t e m p i d e l l ' i m p e r o , come r i t i e n e il Geli , po i ché in 
q u e s t i t e m p i a b b i a m o p rova di t e c n i c a d ive r sa . 

Senza avv ic ina r l e a i t e m p i a n t e - r o m a n i , c ic lopic i o pe lasg ic i , possono 
r a p p r e s e n t a r c i l a m a n i e r a con cui si ed i f icava ne i l u n g h i secoli d e l l ' a u t o -
n o m i a de l le c i t t à l a t i n e , a n c h e in con fede raz ione col la g iovine r e p u b b l i c a 
r o m a n a , e p r i m a che i R o m a n i vi d i l a t a s s e r o l a loro in f luenza d i r e t t a . 

11 s i g n o r Hi ibue r a v v e r t i v a che magg io r i deduz ion i se n e s a r ebbe ro po -
t u t e t r a r r e , se de l l a l oca l i t à si fo s se ro p o t u t e r i cava re p i a n t e t opog ra f i che , 
in s e g u i t o ad a c c u r a t e e più e s t e se e s i s t e m a t i c h e r i ce rche e ad a l t r i s t u d i 
(v. Bui . I s t . 1847), cose che pu r t roppo n o n a v v e n n e r o . 

Chi s i f e r m a a T ibu re , n o n deve t r a s c u r a r di a scende re fino a l l a p r o s -
s i m a c i m a àeWArfiiano (in. 598), oggi Monte S. Angelo , c h e conse rva i r ude r i 
d i u n t e m p i o de l la Dea Bona, e da cui si gode u n o dei p iù a t t r a e n t i e s t o -
r ic i p a n o r a m i su l v a s t o o r i zzon te l a t i n o , ed e t r u s c o , e su l le r e t r o s t a n t i v a l -
l a t e del l 'Anio e de l l a Digenz ia . 

7 . N E L L A V A L L E A R C E N S E . 

MONITOLA o MINUTOLA. 

Abbiamo g i à p a s s a t i in r i v i s t a n e l p r e c e d e n t e capi to lo 5, i r u d e r i di 
c a r a t t e r e ciclopico s u s s i s t e n t i p r e s so T ibu re ne l l a va l le d e l l ' A m o in t e r r i -
t o r io s a b i n o ; a d e s s o s o r t e n d o da l l a c i t t à da po r t a S. Giovann i , a n t i c a Va-
ria tia, ad o r i en te de l la c i t t à , per l a via de lVAcquaregna (Arjux regnai, da i 



numeros i aquedo t t i an t i ch i ) ; ci f a remo a v i s i ta re quel l i che r imangono sul la 
s in i s t r a del l 'Amo, e n e l l a val le d e t t a degli Arci (Archi), pe rchè f u il t r a m i t e 
degl i aquedo t t i r o m a n i , le cui arcuazioni imponen t i ancora si osservano nella 
p a r t e infer iore di q u e s t a val le secondar ia del bacino del l 'Anto. 

La val le è t u t t a l i m i t a t a su l la s in i s t ra dalle fimbrie del gruppo del 
Guadagnolo, v o l g a r m e n t e d e t t o Mentorella. 

Sul la n o s t r a v i a p r i m a si p resen ta Monitola o Miniatola, colle isolato, 
poco elevato (m. 331), m a m o l t o esteso, che domina l a foce del rivo degli 
Archi ne l l 'Amene , e luogo mol to a d a t t o ad u n a an t i ca posizione for t i f ica ta . 

Dis ta da Tivol i poco più di 4 Ini. ; v i si perviene per la s t r a d a consor-
ziale Empolitana, c h e t r a n s i t a a des t ra del la valle degl i Archi su l ponte 
omonimo a p p e n a dopo so t topassa te le magni f iche arcuazioni del la Marcia-, 
e della Claudia ed Anio Navus ; ed abbandonandola poco dopo il ponte e 
p r i m a del bivio pe r Cas te l Madama, per ascendere il colle a s in i s t r a . 

Su ques to colle conse rvans i in diversi p u n t i ves t ig ia di m u r a di co s t ru -
zione pol igonale , m a spec i a lmen te in u n a ape r tu ra delle rocce dove sembra 
essere s t a t o u n accesso ad u n a por ta del suo recinto , de l la quale r imangono 
i m u r i ango la r i , d i s e g n a t i da Dodwell . 

Pare non p o t e r s i m e t t e r e in dubbio che qu i fosse uno degli an t i ch i op-
pidi dei T i b u r t i n i ; come Empulum, Saxula e Suculetum, pos t i success iva-
m e n t e in q u e s t a d i rez ione a d i fesa cont ro gl i Ernic i . 

Ma qua le n o m e abbia avu to non apparisce. Nibby esclude che fosse dei 
Munienses r i c o r d a t i da Plinio, e propende p iu t tos to a crederlo dei Venetulani 
a n c h e da Pl in io r i co rda t i , e che da Yenelula venga il nome dei bass i t e m p i 
e moderno , Monitola. 

Anche q u e s t o pos to f u sce l to per u n a vi l la romana , forse a i t e m p i di 
Adr iano , secondo Gel i . 

E M P U L U M , o r a A M P I G L I O N E . 

Res t i t u i t i c i s u l l a s t r a d a empo l i t ana al pun to dove 1' avevamo abbando-
n a t a , l a s c i a t a s u l l a s in i s t r a quel la che sale a Cas te l Madama, dopo c i rca 
5 ki l . si a r r i v a a l l ' o s t e r i a ed alla mola di Arnpiglione. 

Questo n o m e m o d e r n o che si m a n t e n n e a l la loca l i t à poco var ia to fino 
da l le p r ime m e m o r i e che se ne hanno dal secolo vi, h a dato a t u t t i i t o -
pograf i s icuro ind iz io per a s segna re qui VEmpulum dei T ibur t in i , c i t t à sog-
g ioga t a dai R o m a n i ne l 400 U. c., haud memorando certamine, no t a Livio 
( L . V I I ) . 

Ques t a f a c i l e e s p u g n a z i o n e g ius t i f icherebbe q u a n t o c r ede t t e il Geli , che 
i l s i to per q u e s t a c i t t à fosse s t a to sce l to non per la sua n a t u r a l e fo r t ezza , 
c h e non è m o l t a , m a per la fe r t i l i l à del suolo. 

Egli i n f a t t i c h e a m m e t t e il nesso f r a Greci e Pe lasg i , f a der ivare il 
n o m e di E m p u l u m , dal greco o/mpdos, od ampelion, v i t e , che a l luderebbe 
a p p u n t o a l l a p r o d u t t i v i t à del suolo. 

Ma t a n t o è v e r o i l tot capita tot sententiae a n c h e in a rcheologia , che invece 
il Nibby ci v e d e l a rad ice pe lasga Pule, por ta , e se ne dà spiegazione con 
ques to , che E m p u l u m era « c i t t à col locata sopra u n a fimbria del la cos ta di 
Cas te l M a d a m a c h e avanzandos i verso le opposte pendici , r e s t r i ngono n o t a -

b i l m e n t e la valle di Siciliano, in modo da fo rmare quivi u n a gola , del la 
qua le E m p u l u m f u la porta, o la ch iave » e soggiunge c h e : « La posizione 
di ques t a c i t t à è bene i m m a g i n a t a per d i fendere il recesso della valle e m -
pu lana » (Nibby, Anal . c., T. II). 

A ques to parere si accos ta il Sebas t ian i , il quale r epu t a il nome an t ico 
fosse Ernphilon o Emphilos, dal greco philos, s t r e t t u r a . 

Il colle di Arnpiglione (m. 325) è t r i angola re ed abbas t anza bene isolato, 
f r a la sudde t t a os te r ia , la mola, ed u n ' a l t r a os te r ia più aden t ro per u n a 
seconda s t r a d a che anche da qui si d ipar te per sal i re l ' a l to colle su cui è 
Castel Madama (m. 433). 

La c i n t a m u r a l e del la c i t t à scendeva al p i a n o ; se n e vedono ves t ig ia 
sul m a r g i n e del la s t r ada , incassa te nel le p ie t re , e finisce ne l l e t t o profondo 
del t o r r e n t e a des t r a . 

Ques t i avanzi dello s t i le del la 2 a epoca, sono sul la s in i s t ra del la via, 
poco dopo pas sa t a la p r ima delle ind ica te os ter ie , e sono cos t i tu i t i da pol i -
goni di t u fo , di cui i p iù g rand i hanno m . 1. 30 di l unghezza per 0. 30 o 
0.35 di a l t ezza . 

La maggiore a l t ezza conse rva tas i ne l muro non a r r iva ai 3 m . , m e n t r e 
si es tende in lunghezza per oltre 160 m . , e p r e sen t a r i s a r c imen t i di e t à 
pos ter ior i , quando si eressero le ville r o m a n e . 

L ' a l t u r a poi conserva ves t ig ia di t r e r ec in t i diversi , nei qua l i sono i m -
p iega t i poligoni di maggiore d imensione . Il t e rzo rec in to sul la s o m m i t à , 
cos t i t u iva cer to l 'acropoli , m a fu e v i d e n t e m e n t e di poca es tens ione. 

Gli avanzi supe r s t i t i inducono a r i t ene re che t u t t e in genera le le m u r a 
di E m p u l u m dove t te ro essere, non di t u fo vulcanico come qua lche s c r i t t o r e 
a s se r ì (v. Mem. Is t . c. 1832), m a bensì di quel t u f o calcareo che n o t a m m o 
già avere avuto or igine in q u e s t a valle dai s ed imen t i mol to es tes i o r ig ina t i 
dalle acque q u a t e r n a r i e de l l 'Amene ; e adoperandovi i n a t u r a l i mass i t r a s -
po r t a t i dai t o r r e n t i da superior i deposit i , e che si t rovarono lungo il le t to , 
qual i t u t t o r a in grandi mass i occupano il fondo del la va l l a t a . 

Circostanza q u e s t a s ingolar iss ima, e da t u t t i i topografi che descr issero 
la loca l i tà r i m a r c a t a , di m u r a poligouie in p ie t r a t e n e r a t u f a c e a che si 
p res ta a l la fac i le lavorazione delle facce dei mass i medes imi per disporne 
il c o m b a c i a m e n t o . 

Si volle, e r roneamen te , vederne la r iproduzione ne l le m u r a di Arida; e 
se ne lia u n esempio r ecen te a Tusculnm, collie dirò a suo luogo. 

Non per ques to si mise in dubbio la v e t u s t à di q u e s t e m u r a di E m p u l u m , 
che così il Dodwell, come il Geli, ed il Nibby, a f fe rmano pelasgiche , e con-
s iderano come il più an t ico e f r a i pochi esempli di m u r a t u r a pe lasgica 
in tu fo , adoperato per oppor tun i t à di ma te r i a l e , senza che perciò indicasse 
abbandono dello st i le speciale a t t r i b u i t o a que l popolo problemat ico . 

11 Geli dà u n esempio anche di t a l i m u r a , t r a t t o da un disegno di 
Dodwell (o. c. fig. p. 201). 

Queste m u r a italiche r i ch iamarono a n c h e l ' a t t enz ione dei do t t i ded ica t i s i 
a t a l i s tudi , per la par t icolar i tà a l t rove no t a t a delle l inee curve , e per lo 
s t i l e dei poligoni s to r t i , che assai si differenzia dal le cos t ruz ioni che t e n -
dono al la l inea or izzontale (cf. An. Is t . , 1829 c.). 

Anzi il Nibby del muro su l l a s t r ada si spinse a dire che i mass i vi 
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« sono dispost i in gu isa da f o r m a r e u n ' a renaz ione , c o n t i n u a t o a sacco, 

* e m K i z x t ^ t ^ — 

v i l l e ™ ne nell cui rovine si r iconosce lo s t i l e fino a l l ' u l t imo periodo 
ae n C o l i c a ; ed i ruder i s u p e r s t i t i ce ne a t t e s t a n o la magni f icenza 
s iccome cos t i tu i t e a t e r r a z z e o r n a t e di n icch ion i da cui « s p r o n a v a n o 
g e t t i di acqua c h e andavano nei so t t opos t i euripi . 

S A X U L A - S A S S U L A . 

Gli avanzi di Saxula , a l t r a c i t t à p r e sa dai Romani ai T ibu r t i n i l ' anno 
dopo di E m p u l u m , si i ncon t r ano poco ol t re , c i rca ki l . due e mezzo , a s i -

(L. VII, c. 12) « c u m Tibur t ibusque ad 
d e d i S o n e m p u g n a t u m : Sassula e , h i s u r b s cap t a » e che dopo ques t a presa 
cessò ognT re s f s t enza nei T ibu r t i n i , e t u t t i gli a l t r i oppidi loro si a r resero ; 
G e i è di opinione che Saxu la fosse u n a delle loro c i t t à p iù impor t an t i , 
a p p a r t e n u t a forse p r ima agli Equi . E dello s tesso parere e il 

Le m u r a di ques t a c i t t à sono del la so l i t a decisa cos t ruz ione po gena e 
del 2° s t i le . Essa era adossa ta ad u n colle, quas i a l la e s t r e m i t à della valle 
degl i aquedot t i . Come a l t r e , aveva la pe r i f e r i a a f o r m a di un t r iangolo 
m i s u r a v a circa un ki l . e m e z z o ; su l l a s o m m i t à l ' a r a , e da ques t a p u n t a 
scendevano giù i due ia t i , r i u n i t i poi dal la to di base . 
' Delle m u r a che p r e s e n t a n o indizio di doppio rec in to , r i m a n e u n a grande 
porzione spec ia lmen te ne l l a p a r t e bassa . _ 

Ques t i avanz i del rec in to e s t e r n o il Nibby misuro per c i rca mi l le m e t r i , 
calcolando t u t t e le r i seghe cos t i t uen t i mol t i r i sa l t i , e m a n t e n g o n o m qualche. 

pun to l ' a l t ezza di m. 6 e mezzo . 
Sono di grandi blocchi i r regolar i di p i e t r a ca lca re del luogo, e secondo 

il Geli rassomigl iano più degl i a l t r i a l le for t i f icazioni di Grecia . Nelle t e -
s t a t e del la base a f fe rma il Sebas t i an i che q u e s t e m u r a dovevano f o r m a r e 
due q u a d r a t i a foggia di ba luard i . 

P re sen tano mol t a t e n d e n z a a l l 'o r izzonta le , e paiono al Geli di s t i le mol to 
più progredi to che le mu rag l i e su l vicino colle di Cicil iano, q u a n t u n q u e 
avendo la facc ia e s t e r n a rozza, il Nibby le assegni ad un 'epoca an t i ch i* -
s i m a . 

T u t t e ques t e p iù v e t u s t e m u r a sono s t a t e r iprese in mol t i p u n t i e r e -
s t a u r a t e con opera i n c e r t a e l a t e r i z i a ; r e s t a u r i che il Nibby r i t i ene essers i 
f a t t i non per uso di succedu te ville r o m a n e come c rede t t e il Sebas t ian i , 
m a p iu t t o s to dai Romani s tess i per c o n t i n u a r e a t e n e r m u n i t o ques to passo 
impor tan te . 

Verso la m e t à del la to di base vedesi a p p u n t o u n a di q u e s t e r ip rese 
poster iori di opera i nce r t a , ne l l a quale è r i c a v a t a u n a por ta ad arco, che 
in t roduce in un andi to profondo c i rca 40 m e t r i che serviva per condur re 
alla sp i ana t a superiore da u n a via che in fondo svol tava e sal iva a s in i s t r a . 

Non so res is tere alla t en t az ione di n a r r a r e u n a piccola, m a c a r a t t e n -

s t i ca peripezia che mi occorse qui una vol ta andandomene per ques t i pos t i 
solitario ratio, come è f r e q u e n t e m i a ab i tudine . 

E r a u n dì, di pien mer iggio di g iugno, e il sole s ae t t ava per q u e s t a 
p laga e f r a q u e ' m a s s i , da abbrus to l i re . 

Mi era da to a percorrere l ' androne buio e f resco ; g ià la luce d iven t ava 
fioca, ed io proseguiva a t a s t o n i sopra u n fondo umidicc io e l imaccioso . 

Quand ' ecco u n a sub i t anea scar ica di sbuffi vigorosi ed a f f r e t t a t i come 
di un tubo di locomot iva che si m e t t e in mov imen to , mi a r r e s t a i s t i n t i va -
m e n t e . 

Aguzzo la v i s ta , e scorgo in fondo dove par t ivano que l l a specie di e scan -
descenze, come due grosse orbi te , luc ican t i nel la t e n e b r ì a . 

Che diavolo vor rà esse re? 
Il pensiero r icorse al colcliidico m o s t r o a gua rd i a del cr isomallo, e, Gia-

sone improvvisa to , s t e t t i per invocare il magico a iu to di qua lche Medea. 
Tirai t u t t a v i a innanz i guardingo, m a addosso p iù che per me si po tesse 

a l la pa re te . 
E f u buona v e n t u r a , perchè al lora i soffi si fecero più fur ios i , e poi i m -

provv i samen te u n r i m b o m b a n t e calpest ìo , e le due occhiaie , i m p r i m a fisse 
e immobil i , m i fu rono sopra a sbalzi, e . . . viddi passa rmi r a sen te e r a t t o 
come un baleno, la g rossa m a s s a d ' u n a bes t iacc ia ne r a . 

Un bove dal le sper t i ca te apofisi, schi fando l ' a fa ed i raggi cocenti che 
dardeggiavano fuo r i per la va l l a t a , s 'e ra r ipa ra to quaden t ro « a mer igg ia r 
sulle ca ld 'o re ». E adesso si d i segnava pel campo al di fuor i , sullo sfondo 
chiaro de l l 'usc i ta . 

Si g ius t i f ica f ac i lmen te la denominaz ione di q u e s t a c i t t à , nel cui t e r r i -
tor io vuol vedere il Sebas t iani \ campi lapidarli di Solino, dove Giove fece 
piovere i sassi sopra i nemici di E r c o l e ; t a n t o che in memor i a di ques to 
prodigio vuoisi che la c i t t à fosse sacra ad Ercole so t to il t i tolo di Sassaiio. 

Comunque sia , ques t a denominazione è g ius t i f i ca ta r ipe to , da l la s t e s sa 
n a t u r a sassosa del colle e del luogo, t u t t o f o r m a t o di grandi mass i a c c a -
t a s t a t i e sparsi , de l la calcar ia b ianca le cui pun te sporgono dal suolo, per 
en t ro il qua le conficcano le radic i radi ulivi. 

I ruder i sono de t t i dai paesan i Grotte Granosi; m a la local i tà conserva 
ancora il nome ant ico , e la s t r a d a che comunica con Ciciliano è d e t t a 
Sassonica. 

S I C E L I O N - S I C I L I A N O , ora CICILIANO. 

Un breve t r a t t o di via sul t r a m i t e del la a n t i c a prosegue da Sassula e 
costeggia il pross imo colle di Ciciliano. 

Colle fo rma to a gu isa di cono isolato e scosceso, spec ia lmente f r a s e t -
t en t r i one e mezzod ì ; sul quale a l l ' a l tezza di m. 619 to r regg ia il paese d e t t o 
anche nei bassi t e m p i dei Surici Siciliani. 

Qui s t e t t e , pare indubb iamen te , il Sicelion o Siculetum, oppido p r i m a r i o 
che vuoisi r a m m e n t a r e col suo nome la dominazione dei Siculi o degli Abo-
r igen i , e f u poi ba luardo dei T ibu r t in i . 

Certo era ques t a una posizione impor t an t i s s ima per l ' an t ica s t ra teg ia ; 



s u l l ' i n c r o c i a m e n t o di u n a r e t e di vie d i c o m u n i c a z i o n e , a cava l i e re d i t r e 

^ va l le de l F i u m i c i n o o G i u v e n z a n o cl ;e i m -
m e t t e n e l bac ino d e l l ' A n i o , e n e g l i E q u i ; a m e z z o d ì l a va l le d i P o n t e f e r r o 
r n s t r a per G e r a u o e Rocca C a n t a r a n o può a n c o r a i m m e t t e r e n e g l i 
Fculi a l bac ino s u b l a c e u s e , ed a d e s t r a pe r P i son iano , Rocca S S t e f a n o , 
BeU g r a ed ÒTevano n e g l i E r n i c i da u n a p a r t e , pe r S. V i to e Genazzano 
i n v e r s o i Volsc i d a l l ' a l t r a ; a p o n e n t e l a p e r c o r s a va l l e A r c e n s e p r e s s a t a 

fVio-ii a l t r i d u e oppidi dii S a x u l a ed E m p u l u m . 
r q u e s t a i m p o r t a n t È s s i m a posizione tino da i t e m p i p i ù r e m o t i d o v e t t e 

e s se r e C o s t i t u i t a in s t a z i o n e m i l i t a r e , i n f o r t e z z a di s b a r r a m e n t o , c o n t r o i a 
n u a l e s T a cbe p iù t a r d i d o v e t t e r o u n a p r i m a v o l t a a r r e s t a r s i , e q u i n d i r e -
t r o c e d e e t I s o l i r o m a n i r educ i dag l i E r n i c i e da l l a i m p r e s a di F e r e n t i n o 
t i oc c a e i e . T i b u r t i n i p e r t o r n a r e a R o m a : « r e v e r t e n t i b u s 

^ c l a u s e r e », e q u e s t a f u la c ag ione o il p r e t e s t o , 

pe r cu i R o m a ind isse 1 , g u e r r a a i T i b u r t i n i , ne l l a q u a l e f u « u s q u e ad d e -

" S ^ ^ ' a S ^ ' d l ^ o l l e d i C ic i l i ane sono a v a n z i d i 

^ P i ù ^ l a ^ t n o t a t o il Nibby que l l i cbe i n c o n t r a n s i a d e s t r a 
a m e z z a cos t a del c o l l e sa lendo a l paese m o d e r n o , i q u a l i sono a poUgoni 
p u l i t i ne l l e f acce e s t e m e ; e queg l i che vi s t a n n o a l d i sop ra , p resso le c a se 
de l p a e s e ve r so o r i e n t e , i cui pol igoni sono a n c o r a p i ù g ross i , rozz i n e l e 
f a c c e e s t e r n e , e c o n t i n u a n o n e l l a d i rez ione da Nord a Sud d o m i n a n d o l a 

v a l l e de l G i u v e n z a n o . , . 
E d in q u e s t i co s i SI Dodwel l , c o m e il Geli , cerne il Nibby, ed m q u e s t a 

loro e s t r e m a rozzezza , v iddero a p p u n t o l a p rova c b e f u r o n o del la p i ù r e m o t a 
a n t i c h i t à - e q u e s t a c i r c o s t a n z a , c o m b i n a t a con a l t r e cons ideraz ion i , r e n d e 
m o l t o probabi le che e s s i s ieno gli a v a n z i di u n a del le c i t t a degl i a n t i c h i 
S icu l i , c h e qu i e b b e r o T i b u r e m o l t i a l t r i oppidi i m p o r t a n t i , f r a cu i d a a l -
c u n o vuo i s i a n c h e C o r n i c u l u m , C a e n i n a , e t c . 

I n f a t t i le m u r a d i Corn icu lum, c h e i l Geli v e d e m m o r i t e n e r e su l colle 
d i S Angelo R o m a n o e di cui h a d a t o il d i segno , sono p r e c i s a m e n t e del 
m e d e s i m o c a r a t t e r e ; m e n t r e s a p i a m o d a Servio che i S icu l i f u r o n o a p p u n t o 
i f o n d a t o r i di Corn icu i lum. . . 

A n c h e il nome d i Sici l iano s t à pe r l a p r o b a b i l i t à de l l a opin ione . 
E po iché i l colle è capace di c o n t e n e r e u n a c i t t à per que i t e m p i di c o n -

s iderevol i d i m e n s i o n i , da t u t t o il Geli è t r a t t o a r i t e n e r e che p r o b a b i l m e n t e 
q u i fosse la cap i t a le d i quel popolo, pel q u a l e ufficio e ra bene a d a t t a , s t a n t e 

i l v a n t a g g i o della sua i posizione. 
Cic i l iano a c a v a l i e r e di q u e s t e val l i a p e r t e f r a m o n t i dei p i ù c a r a t t e -

r i s t i c i de l nos t ro A p e n n i n o , di s t r a d e r i c a v a t e su i fianchi di ess i s ino da 
epoche r e m o t i s s i m e , c o n t r a c c i a m e n t i che si possono d o v u n q u e n o t a r e ; pe r 
q u e s t a s t e s s a sua p o s i z i o n e può c o s t i t u i r e p e r noi c e n t r o a n u m e r o s e e s c u r -
s ion i , d i r a m a n d o c i p e r le vie d i c o m u n i c a z i o n e sopra m e n z i o n a t e . ^ 

Mi b a s t e r à a c c e n n a r e a l le due c h e sono i m m e d i a t a m e n t e p i ù p r o s -

s i m e . Dal la p u n t a del la , Rocche t t a , m. 561, che d o m i n a ve r so sc i rocco l a go la 

d i Cic i l iano, i n c o m i n c i a il g r u p p o del Guadagno lo , c h e v e d e m m o fiancheggiare 
la va l le Arcense , e d iv ideva i L a t i n i dag l i E r n i c i . 

Salendo la r ip ida c o s t i e r a a fianco de l la R o c c h e t t a , e per il r i n o m a t o 
s a n t u a r i o di E u s t a c h i o su l lo spe rone supe r io re de l la Mentorella (Vul ture l la) 
(m. 1012), si può t o c c a r e la c i m a supe r io r e de l Guadagno lo (m. 1218), l a p iù 
e l e v a t a de l l 'Apenn ino r o m a n o , c o r o n a t a da l l ' a l p e s t r e paese o m o n i m o a e c o -
col la to f r a le sue c r e s t e ; i m p i e g a n d o t r e ore . 

Dal la c i m a p a r e c c h i e s a r e b b e r o le vie d i d i s ce sa pe r i d ivers i v e r s a n t i , 
da S. Vi to , d a Poli , o da S. Mar i a N o v a ; m a l a p iù p i t t o r e s c a e p r o l u n g a t a 
è que l l a del v e r s a n t e oppos to a l l a s a l i t a , ne l senso del lo svolgers i de l l a co -
s t i e r a de l m o n t e ; l a q u a l e si compie in c i rca c inque ore, pe r C a p r a n i c a P r e -
n e s t i n a , Cas t e l S. P ie t ro , e P a l e s t r i n a , t r a v e r s a t a che t o r n e r ò a r i co rda re 
a l l ' i nve r so p a r l a n d o di P r e n e s t e . 

Verso o r i e n t e di Cic i l iano, su l l a s i n i s t r a de l l a va l l e del l 'Anio s 'e rge u n 
a m m a s s o i m p o n e n t e e t o n d e g g i a n t e , f o r m a t o in g u i s a di due enormi m a -
me l lon i , d iv i s i d a u n i n t e r m o n z i o . 1 pae san i lo c h i a m a n o le mammelle d'Italia, 
a p p u n t o da q u e s t a s u a f o r m a . 

È il m o n t e Costasole (m. 1250) che da Cic i l iano r i esce comodo l ' i n sa l i r e 
per S a m b u c i (m. 484) e Sa rac inesco (m. 980). 

Non p rovenendo da l la va l le degl i Arc i , l ' a s cens ione del Cos taso le è p i ù 
so l lec i ta venendo col la f e r r o v i a R o m a - S u l m o n a fino a l la s t az ione di Vicovaro. 
Qui per la s i n i s t r a d e l l ' A n i e n e , p a s s a t i d i f r o n t e a l l e rup i t u f a c e e di S a n 
Cos imato , d i m o r a di S. Benede t t o , t r a m i t e de l la Marc ia e sul c ig l ione pal-
lidus xmbrata cupressus, dopo la c a d u t a de l l 'A lbu l a , p r e s to a d e s t r a si i n -
c o n t r a la foce del G iuvenzano , l u n g o il qua le i nc i r ca u n ' o r a e m e z z a si p e r -
v iene in fondo de l l a go la a S a m b u c i , c h e se neg l i s t r o m e n t i med ioeva l i si 
dice Sanctum Foramen, lo si d isse e s a t t a m e n t e . 

D i v e r s a m e n t e - a n c o r a , si può p r o s e g u i r e i n f e r r o v i a fino a l l ' u l t i m a s t a -
z ione del t r o n c o per o r a in eserc iz io , fino a C ine to R o m a n o , per q u i n d i dopo 
f a t t i poco p i ù di 3 lu i . l u n g o l a Via Va le r ia , p a s s a r e su l l a s i n i s t r a de l l 'An ione 
so t to Rov iano , e sa l i r e que l l ' oppos to v e r s a n t e per An t i co l i Corrado, e da que l 
paese a l la v e t t a del Cos taso le . 

8. T R E B A A E Q U O R U M - T R E B A A U G U S T A ora T R E V I N E L L A Z I O . 

Ma poiché da l la va l le s e c o n d a r i a a r c e n s e s i a m o r i v e n u t i ne l l a s u a p r i n -
c ipale de l l 'Anio , ci t o r n a o p p o r t u n o per r a g i o n e di t opogra f i a id rograf ica e 
s to r i ca , m a n t e n e n d o c i s e m p r e ne l paese deg l i Aequi e r i s a l endo l a va l le , p r o -
segu i re per la Via Valeria o l t r e la s t a z i o n e f e r rov i a r i a di Cineto Romano che 
é presso il luogo de l la a n t i c a s t a z i o n e ad Lamnas g i à r i co rda t a . 

Chi vuol a p p r o f i t t a r n e , l a m a t t i n a e la se ra si f a u n serviz io di v e t t u r e 
f r a q u e s t a s t az ione e Subiaco; n é può t a r d a r m o l t o c h e Subiaco venga per 
f o r z a di cose a l l acc i a to a l la n u o v a f e r r o v i a con u n a l inea secondar i a , s ia 
specia le , s ia p r o l u n g a t a per il p i ano di Arc inazzo , Gua rc ino , A la t r i , Verol i , 
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s u l l ' i n c r o c i a m e n t o di u n a r e t e di vie d i c o m u n i c a z i o n e , a cava l i e re d i t r e 

^ va l le de l F i u m i c i n o o G i u v e n z a n o che i m -
m e t t e n e l bac ino d e l l ' A g i o , e n e g l i E q u i ; a m e z z o d ì l a va l le d i P o n t e f e r r o 
r n s t r a per G e r a u o e Rocca C a n t a r a n o può a n c o r a i m m e t t e r e n e g l i 
Fcuti a l b a c i n o s u b l a c e u s e , ed a d e s t r a pe r P i son iano , Rocca S S t e f a n o , 
BeU g r a ed ÒTevano n e g l i E r n i c i da u n a p a r t e , pe r S. V i to e Genazzano 
i n v e r s o i Volsc i d a l l ' a l t r a : a p o n e n t e l a p e r c o r s a va l l e A r c e n s e p r e s i d i a t a 

dap-li a l t r i d u e oppidi dii S a x u l a ed E m p u l u m . 
F q u e s U I m p S t a n t i s s i m a posizione fino da i t e m p i p i ù r e m o t i d o v e t t e 

e s se r e C o s t i t u i t a in s t a z i o n e m i l i t a r e , i n f o r t e z z a di s b a r r a m e n t o , c o n t r o i a 
a n a l e s T a cbe p iù t a r d i d o v e t t e r o u n a p r i m a v o l t a a r r e s t a r s i e q u i n d i r e -
t r o c e d e e t c nsoli r o m a n i r educ i dag l i E r n i c i e da l l a i m p r e s a di F e r e n t i n o 
t i oc c a e i e . T i b u r t i n i p e r t o r n a r e a R o m a : « r e v e r t e n t i b u s 

^ c l a u s e r e », e q u e s t a f u la c ag ione o il p r e t e s t o , 

pe r cu i R o m a ind isse 1 , g u e r r a a i T i b u r t i n i , ne l l a q u a l e f u « u s q u e ad d e -

" S ^ ^ ' i ^ ^ o l l e d i C ic i l i ane sono a v a n z i d i 

^ P i ù ^ l a ^ t n o t a t o il Nibby que l l i che i n c o n t r a n s i a d e s t r a 
a m e z z a cos t a del c o l l e sa lendo a l paese m o d e r n o i q u a l i sono a pol igoni 
p u l i t i ne l l e f acce e s t e m e ; e queg l i che vi s t a n n o a l d i sop ra , p resso le c a se 
de l p a e s e ve r so o r i e n t e , i cui pol igoni sono a n c o r a p i ù g ross i , rozz i n e l e 
f a c c e e s t e r n e , e c o n t i n u a n o n e l l a d i rez ione da Nord a Sud d o m i n a n d o l a 

v a l l e de l G i u v e n z a n o . , . 
E d in q u e s t i co s i i l Dodwel l , c o m e il Geli , cerne il Nibby, ed m q u e s t a 

loro e s t r e m a rozzezza , v iddero a p p u n t o l a p rova c h e f u r o n o del la p i ù r e m o t a 
a n t i c h i t à - e q u e s t a c i r c o s t a n z a , c o m b i n a t a con a l t r e cons ideraz ion i , r e n d e 
m o l t o probabi le che e s s i s ieno gli a v a n z i di u n a del le c i t t a deg l i a n t i c h i 
S icu l i , c h e qu i e b b e r o T i b u r e m o l t i a l t r i oppidi i m p o r t a n t i , f r a cu i d a a l -
c u n o vuo i s i a n c h e C o r n i c u l u m , C a e n i n a , e t c . 

I n f a t t i le m u r a d i Corn icu lum, c h e i l Geli v e d e m m o r i t e n e r e su l colle 
d i S Angelo R o m a n o e di cui h a d a t o il d i segno , sono p r e c i s a m e n t e del 
m e d e s i m o c a r a t t e r e ; m e n t r e s a p i a m o d a Servio che i S icu l i f u r o n o a p p u n t o 
i f o n d a t o r i di C o r n i c u d u m . . 

A n c h e il nome d i Sici l iano s t à pe r l a p r o b a b i l i t à de l l a opin ione . 
E po iché i l colle è capace di c o n t e n e r e u n a c i t t à per que i t e m p i di c o n -

s iderevol i d i m e n s i o n i , da t u t t o il Geli è t r a t t o a r i t e n e r e che p r o b a b i l m e n t e 
q u i fosse l a cap i t a le d i quel popolo, pel q u a l e ufficio e ra bene a d a t t a , s t a n t e 

i l v a n t a g g i o della sua i posizione. 
Cie i l iano a c a v a l i e r e di q u e s t e val l i a p e r t e f r a m o n t i dei p i ù c a r a t t e -

r i s t i c i de l nos t ro A p e n n i n o , di s t r a d e r i c a v a t e su i fianchi di ess i s ino da 
epoche r e m o t i s s i m e , c o n t r a c c i a m e n t i che si possono d o v u n q u e n o t a r e ; pe r 
q u e s t a s t e s s a sua p o s i z i o n e può c o s t i t u i r e p e r noi c e n t r o a n u m e r o s e e s c u r -
s ion i , d i r a m a n d o c i p e r le vie d i c o m u n i c a z i o n e sopra m e n z i o n a t e . ^ 

Mi b a s t e r à a c c e n n a r e a l le due c h e sono i m m e d i a t a m e n t e p i ù p r o s -

s i m e . Dal la p u n t a del la , Rocche t t a , m. 561, che d o m i n a ve r so sc i rocco l a go la 

d i Cie i l iano, i n c o m i n c i a il g r u p p o del Guadagno lo , c h e v e d e m m o fiancheggiare 
la va l le Arcense , e d iv ideva i L a t i n i dag l i E r n i c i . 

Salendo la r ip ida c o s t i e r a a fianco de l la R o c c h e t t a , e per il r i n o m a t o 
s a n t u a r i o di E u s t a c h i o su l lo spe rone supe r io re de l la Mentorella (Vul ture l la ) 
(m. 1012), si può t o c c a r e la c i m a supe r io r e de l Guadagno lo (m. 1218), l a p iù 
e l e v a t a de l l 'Apenn ino r o m a n o , c o r o n a t a da l l ' a l p e s t r e paese o m o n i m o a e c o -
col la to f r a le sue c r e s t e ; i m p i e g a n d o t r e ore . 

Dal la c i m a p a r e c c h i e s a r e b b e r o le vie d i d i s ce sa pe r i d ivers i v e r s a n t i , 
da S. Vi to , d a Poli , o da S. Mar i a N o v a ; m a l a p iù p i t t o r e s c a e p r o l u n g a t a 
è que l l a del v e r s a n t e oppos to a l l a s a l i t a , ne l senso del lo svolgers i de l l a co -
s t i e r a de l m o n t e ; l a q u a l e si compie in c i rca c inque ore, pe r C a p r a n i c a P r e -
n e s t i n a , Cas t e l S. P ie t ro , e P a l e s t r i n a , t r a v e r s a t a che t o r n e r ò a r i co rda re 
a l l ' i nve r so p a r l a n d o di P r e n e s t e . 

Verso o r i e n t e di Cie i l iano, su l l a s i n i s t r a de l l a va l l e d e l l ' A m o s 'erge u n 
a m m a s s o i m p o n e n t e e t o n d e g g i a n t e , f o r m a t o in g u i s a di due enormi m a -
me l lon i , d iv i s i d a u n i n t e r m o n z i o . 1 pae san i lo c h i a m a n o le mammelle d'Italia, 
a p p u n t o da q u e s t a s u a f o r m a . 

È il m o n t e Costasole (m. 1250) che da Cie i l iano r i esce comodo l ' i n sa l i r e 
per S a m b u c i (m. 484) e Sa rac inesco (m. 980). 

Non p rovenendo da l la va l le degl i Arc i , l ' a s cens ione del Cos taso le è p i ù 
so l lec i ta venendo col la f e r r o v i a R o m a - S u l m o n a fino a l la s t az ione di Vicovaro. 
Qui per la s i n i s t r a d e l l ' A n i e n e , p a s s a t i d i f r o n t e a l l e rup i t u f a c e e di S a n 
Cos imato , d i m o r a di S. Benede t t o , t r a m i t e de l la Marc ia e sul c ig l ione pal-
lidus xmbrata cupressus, dopo l a c a d u t a de l l 'A lbu l a , p r e s to a d e s t r a si i n -
c o n t r a la foce del G iuvenzano , l u n g o il qua le i nc i r ca u n ' o r a e m e z z a si p e r -
v iene in fondo de l l a go la a S a m b u c i , c h e se neg l i s t r o m e n t i med ioeva l i si 
dice Sanctum, Foramen, lo si d isse e s a t t a m e n t e . 

D i v e r s a m e n t e - a n c o r a , si può p r o s e g u i r e i n f e r r o v i a fino a l l ' u l t i m a s t a -
z ione del t r o n c o per o r a in eserc iz io , fino a C ine to R o m a n o , per q u i n d i dopo 
f a t t i poco p i ù di 3 lu i . l u n g o l a Via Va le r ia , p a s s a r e su l l a s i n i s t r a de l l 'An ione 
so t to Rov iano , e sa l i r e que l l ' oppos to v e r s a n t e per An t i co l i Corrado, e da que l 
paese a l la v e t t a del Cos taso le . 

8. T R E B A A E Q U O R U M - T R E B A A U G U S T A ora T R E V I N E L L A Z I O . 

Ma poiché da l la va l le s e c o n d a r i a a r c e n s e s i a m o r i v e n u t i ne l l a s u a p r i n -
c ipale de l l 'Amo, ci t o r n a o p p o r t u n o per r a g i o n e di t opogra f i a id rograf ica e 
s to r i ca , m a n t e n e n d o c i s e m p r e ne l paese deg l i Aequi e r i s a l endo l a va l le , p r o -
segu i re per la Via Valeria o l t r e la s t a z i o n e f e r rov i a r i a di Cineto Romano che 
é presso il luogo de l la a n t i c a s t a z i o n e ad Lamnas g i à r i co rda t a . 

Chi vuol a p p r o f i t t a r n e , l a m a t t i n a e la se ra si f a u n serviz io di v e t t u r e 
f r a q u e s t a s t az ione e Subiaco; n é può t a r d a r m o l t o c h e Subiaco venga per 
f o r z a di cose a l l acc i a to a l la n u o v a f e r r o v i a con u n a l inea secondar i a , s ia 
specia le , s ia p r o l u n g a t a per il p i ano di Arc inazzo , Gua rc ino , A la t r i , Verol i , 
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e fo rse Castel l i r i ed Isola, per finire n e l l a Roccasecca-Avezzano, come lo 
vuole la n a t u r a l e disposizione dei va l i ch i , e l a i m p o r t a n z a dei paesi che vi 

s i colle gherebhero . _ 
Da Cineto dopo 6 ki l . c irca, al di là d i Roviano, ne l bac ino idroforo di 

Arsoli, dove sono le s o r g e n t i de l la s a p o r i t a acqua Marcia, a l lacc ia ta dal p re -
to re Marcio ne l l ' anno 14 U. c., come v e d e m m o la Via Valer ia piegava e s a -
l iva a s in i s t ra , e per Arsoli e so t to R io f r eddo , r agg iungeva il piano di Car-
seoli. La l inea fe r rov ia r ia R o m a - S u l m o n a f a il medes imo valico. 

Qui, in ques to bac ino marc iano , a l m . XXXIII del la Valeria , secondo 
F ron t ino (de aquaed.) Nerone s taccò la s u a Via Sublacensis (An. I s t . 1834 c.). 
che servì a col legarvi la sua celebre v i l l a s i m b r u i n a , s o t t o il m o n t e di San 
Benedet to , i cui i n t e r e s san t i s s imi r u d e r i t o r n a r o n o in luce non è mol to , f a -
cendosi il t r a c c i a m e n t o della s t r a d a c o m . ob. Subiaco-Jenne (V. Notiz. scavi 
a n t . e. a. 1883 e 1884, e v. ca r t a a n n e s s a a l Viaggio a n t . a l la Villa d'Orazio 
e tc . , di A. Nibby cit.) 

Per la provinc ia le Sublacense d u n q u e con t inue remo fino a Subiaco, 15 
ki l . circa. Sorpassa to il paese , dopo la s p i a n a t a ar t i f ic ia le del la Vil la n e r o -
n i ana r i cava ta ne l vivo masso , ai m a r g i n i del l ' ant ico lago, so t to i s a n t u a r i 
di Benedet to e di Scolas t ica , i n c o m i n c i a l a valle super iore del l 'Amo, la ve ra 
va l l a t a a lpes t re e p i t t o re sca , f ra gole a n g u s t e e p rospe t t ive di c ime corona te 
di rocche medioeval i , e di va l l e t t e l a t e r a l i , e di cadu te d ' acqua e di a n t r i 
t u f a c e i , e di rupi e di boschi , che m u t a n o ad ogni m o m e n t o . 

Inc i rca 10 ki l . quas i t u t t i per ora d i s t r a d a sassosa e m u l a t t i e r a , m i -
gliore fino al ponte di Comineccio [comunis aqua) a l la foce del Simbrivio 
nel l 'Amo; sen t ie ra le dopo quel pun to , e c h e dovrà fa r s i comuna le obl iga-
t o r i a ; occorrono per por ta rc i so t to la c o s t a d i mon te sul la quale è posto Trevi 
nel Lazio (m. 69") a b a r r i e r a d e l l ' u l t i m o t r a t t o e s t r emo del la val le pa reus ia . 

L ' an t ico oppido dei p r imi popoli d i q u e s t o t e r r i t o r io ebbe nome Treba, 
menz iona to da F r o n t i n o (de aquaed . , e . XCII) e da Tolomeo, col sopranome 
di Augusti per d i s t inguer lo da a l t r i c h e po r t a rono lo s t e s so nome, dopo c h e 
Augusto n e assegnò il l im i t e , c o m p r e n d e n d o l o nel la I Regione d ' I t a l i a cioè 
ne l Lazio Nuovo e Campania , e fo rse l ' i n n a l z ò a Municipio. 

S t a quas i alle sca tu r ig in i de l l 'An io , c h e da Plinio sappiamo Trebanorum 
montibus ortus. 

I n c a s t r a t o nell ' odierno rec in to , o p e r a del secolo xv di Roderigo Borgia 
poi p. p. Alessandro VI, verso m a e s t r o è u n pezzo delle a n t i c h e m u r a a 
m a s s i di t r ave r t i no , c o s t r u t t o s e n z ' o r d i n e ed an t i ch i s s imo. 

Il Nibby (Viaggio an t iq . cit.) che d à q u e s t i par t icolar i indicando la f o r m a 
dei m a s s i s iccome quadr i l a t e ra , e s c l u d e r e b b e che ques t i avanz i di v e t u s t e 
m u r a dovessero annoverars i f r a le c o s t r u z i o n i poligone i r regolar i . 

T u t t a v i a t rovo menz iona to Treba Aequorum anche negl i An. I s t . s iccome 
u n a di quel le loca l i tà che conse rvano t e s t i m o n i a n z a di v e t u s t o rec in to di 
t a l e f a t t u r a ; e la fo rma i r regolare d e i b locchi , per q u a n t o t e n d e n t e allo 
squadra to , ed i l vedere le finitime v a l l i , nel cuore degl i Aequi , r ipiene di 
opere ciclopiche, g ius t i f icherebbero q u e s t a des ignazione anche per Treba , 
u l t i m o loro oppido ba lua rdo robus to v e r s o i Marsi, i Volsci, e gli E r n i c i ; 
r i t enendo que l le m u r a dello s t i l e d e l l ' u l t i m a m a n i e r a . 

Il prof. Fabio Gori ne l d e s c r i v e r e l a t e r r a , r a m m e n t a che l a pa r t e p iù 

a l t a del paese, s ignoreggia ta da l f o r t e medioevale , la quale por ta ancora i l 
nome di Civita., deno tas i a p p u n t o per l 'acropoli , p r o t e t t a al l ' ingresso verso 
il paese da fo r te murag l ione di gross iss imi cardel l in i quadr i l a te r i . E con-
t i n u a dicendo che le ru ine del la c i t t à sono visibili sui fianchi del mon te a 
sud, es t e nord, e che poco fuor i la porta maggiore o della fontana, a de s t r a , 
la villa Cecconi è r e c i n t a da mura ciclopee, segno di ba luardo a guardia del 
piano che al di so t to si s t ende a l evan te . 

E r i t i ene che il giro del le m u r a del l 'ars , si p ro lungasse da ques to p u n t o 
della v igna Cecconi, fino a l l ' a t t u a l e icona di S. Barbara , presso la c h i e s e t t a 
di S. Antonio da Padova e S. Pietro e r emi t a , dove p robab i lmente s ' ap r iva 
u n a por ta d 'accesso, poiché è c o n t i n u a t a t radiz ione che qui fosse una por ta 
di Treba, e il m o n t e vedesi t ag l i a to a filo, spec ia lmen te al fianco s e t t e n -
t r iona le , e sopra e so t to l 'odierna s t r ada appaiono r e s t i di mura pelasgiche. 

Mentre l 'oppido dovea d i la tars i a sud della m e n z i o n a t a vigna sot to le 
odierne m u r a , sino alle radic i del colle, ed a N.-E. per la ch ina fim> al la 
sorgen te c redu ta mine ra l e del la Suria', poiché t a n t o su l fosso, come a pié 
del monte , r icorrono fila di mura pelasgiche (F. Gor i : Viaggio pi t . an t iq . da 
Ro. a Tivoli e Subiaco, fino a l la famosa g r o t t a di Collepardo etc . , Ro., 1855;. 

Nel piano che si s t ende a m a t t i n a , passa ta la gola di Trevi , a d e s t r a 
del la s t r ada per F i l e t t i no , su l la r iva del fiume, é un ' ampia caverna d e t t a 
dai paesani lu pertuso, da cui sbucano gorgogl iando abbondant i polle di 
f r e sch i s s ima acqua , le qual i sono r i t enu t e , se non la p r ima , la più a b b o n -
d a n t e sca tu r ig ine dell 'Anio. Imperciocché le p r ime sorgent i sono più innanzi 
ne l fondo del le due protovall i f r a m m e z z o le qua l i , sopra una sporgen te co -
s t ie ra di rocc ia a picco, è posto il paese di Filettino, il p iù e levato del la 
provincia (m. 1075) dopo Guadagnolo, c e r t a m e n t e quello che ha il più sp ic -
ca to c a r a t t e r e a lpes t re . 

Quando per le soleggiat i t i pendici degl i E rn ic i . t u t t e verdura e fiori, 
r egna sovrana la p r imavera , a F i l e t t ino ci si raccogl ie la sera a t t o rno il 
f uoco ; e più di u n a vol ta mi è accaduto di t r a v e r s a r e oggi per le vigne di 
Olevano piene di pampini sboccia t i , e sot to il Serrone, e per il Piglio (Pileum) 
venu to a Trevi e F i l e t t ino la sera t r averso l 'acrocoro del l 'Arcinazzo ; la m a t -
t i n a dopo m e t t e r e fuor i il naso dalla finestrella del povero cubiculo, e vedere 
i t e t t i di p ias t re l le di legno [scandole, nel le Alpi Retiche) r icoper t i di u n o 
s t ra to f resco f r e sco di neve. 

F i l e t t ino , il cui nome si volle spiegare da t a l u n o con Fidelis Latinus, 
per la f ede l t à se rba ta ai Romani (v. Palmier i , o. c.), povero paesucolo, m a 
a noi t a n t o s impat ico , come cer t i occhioni ner i delle sue figlie; r i ncu l a to 
così in un an f i t ea t ro di va l l e t t e , corona to da a l t e p u n t e che formano lo 
spar t iacque f r a l 'Aniene ed il Lir i , ad o t to ki l . c i rca da T r e v i ; é il cen t ro 
delle migliori nos t re escurs ioni mon tuose nel la provincia . 

Qui a l evan te , in poco più di q u a t t r o ore, t o c c h i a m o la c ima del Viglio 
o Cantaro (m. 2156), a greco la c ima del Cotente (m. 2014) e del Tarino (m. 1959) 
in due ore, ed in t r e ore e mezza ; a mezzogiorno le a l t u r e p rospe t t i che del 
Faito (m. 1489), uno dei l imi t i del l 'e levato mass ivo che fo rma come un acro-
coro f r a il Simbrivio e l 'Aniene, colla mas s ima a l t i tud ine di m. 1600 a greco, 
e la maggiore depressione appun to verso il Fa i to . 

E dal Tarino a t r a m o n t a n a poss iamo scendere nel la finitima valle del 



Simbr iv io , a l paese di V a l l e p i e t r a (m. 825) in q u a t t r ' o r e , t o c c a n d o il ce lebre 
s a n t u a r i o de l la T r i n i t à (m. 1331). . „ . 

Da V a l l e p i e t r a in u n a g i o r n a t a , p a s s a n d o a n c o r a da l l a T r i n i t à , si può 
m u o v e r e a l la v e t t a del m o n t e Autore (m. 1853), pos to a n c o r a a s e t t e n t r i o n e , 
con u n a s a l i t a s e m p r e da l l e 4 a l le 5 o r e ; e procedendo a r i t o r n o in d i r ez ione 
di p o n e n t e , per l ' a c roco ro d i Camposecco (1313) ne i S i m b r u i n i , ed a t e r g o di 
Subiaco , s o s t a r l a s e ra a Camerata Nuova. 

Quindi il g io rno success ivo , s c e n d e r e ad Arsoli , p e r il convento di S. Maria 
del Monte o dei Bisognosi (m. 1040) e R o c c a di B o t t e ; oppure p r e n d e n d o i n -
vece a Sud, so r t i r e da l l e gole a l l a p i t t o r e s c a Cervara, da l le case i n e r p i c a t e 
s u l l a c r e s t a d ' u n d i rupo (m. 1053) come gl i avol toi , su l d e s t r o v e r s a n t e de l la 
va l le d e l l ' A m e n e , propr io i n c o n t r o il Costasole che g i à conosc i amo . 

9. T U S C U L U M presso F R A S C A T I , e R O C C A DI P A P A . 

Q u e s t a s u s s e g u e n t e n o s t r a e s c u r s i o n e si svo lgerà n e l cuore del v e c c h i o 
Laz io , Lalium Vetus, q u a l e e r a p r i m a de l l a divis ione di A u g u s t o ; p r i m a cioè^ 
che q u e l l ' i m p e r a t o r e a n n e t t e s s e a l l ' o r ig ina r io paese dei L a t i n i , le t e r r e d e i ' 
l t u t u l i , degl i E q u i , degl i E r n i c i , de i Volsci , g ran p a r t e di que l l e degl i A u s o n i , 
de i Mars i e dei Sabini , le q u a l i a s s u m e n d o il n o m e di Laz io Nuovo od a g -
g i u n t o , Latium Nocum o adjeclum, col pr isco Lazio e con l a C a m p a n i a , c o s t i -
t u i r o n o la l a Regione a u g u s t a n a d e l l ' I t a l i a (cf. a n c h e Bouché Lec le rcq , o. e.). 

Si svo lge rà con n o n g r a n d e i n t e r e s s e per l ' a r g o m e n t o che h o impre so a 
t r a t t a r e , po iché il Vecchio Laz io è s i n g o l a r m e n t e povero di opere pol igonie , 
q u a n t u n q u e q u e s t a s t e s s a p e n u r i a d ia spec ia le va lo re a que l poco c h e di 
t a l i c o s t r u z i o n i vi si t r o v a . 

C i e n o n o s t a n t e l ' e s c u r s i o n e , a p a r t e la c e l e b r i t à i s t o r i c a cap i t a l e d i 
q u e s t o suolo , av rà per r i f l ess ione a n c h e per noi u n a g r a n d e a t t r a e n z a , i n 
c o n n e s s i o n e coi p r o b l e m i p r e i s t o r i c i o p ro tos to r ic i , a i qua l i l a n o s t r a m a -
t e r i a n a t u r a l m e n t e si i n n e s t a . 

Non m i e s t e n d o di p i ù a t o c c a r e dei l imi t i , de l l a o rograf ia e de l l a i d r o -
g ra f i a del vecch io e n o t i s s i m o Laz io , pe r il qua le è u t i l e r i a s s u n t o l a m o -
n o g r a f i a de l s ignor Des j a rd ins , e l ' a n n e s s a v i c a r t a t o p o g r a f i c a : Latii vetus-
tissimi tabula, a cui p o t r à r i c o r r e r s i d a ch i vog l i a ; e l a r a s s e g n a d e l l ' i n -
g e g n e r e F . G i o r d a n o : Condiz ioni t opog . e fisiche di Ro. e c a m p a g n a Ro. , 
i n Monog. de l l a c i t t à d i R o m a , g i à c i t . , voi. 1° ; e pe r la p a r t e s t o r i ca , 
l ' ope ra de l C a n i n a : Espos iz . s t o r . de l l a C a m p a g n a Ro. a n t i c a , c o n t e n u t a n e l l e 
d u e p r i m e epoche a n t e r o m a n a e r e a l e (Ro., 1839). 

Adoprerò p i u t t o s t o q u a l c h e c e n n o geologico, f o r n i t o m i da l l a m o n o g r a f i a 
de l prof . Man tovan i . 

T r e q u a r t i d 'o ra di f e r r o v i a , e s i a m o a Frascati, a sc i locco di R o m a , s u l 
m a r g i n e de l le a m e n e col l ine che f o r m a n o la ce rch ia e s t e r n a di q u e l l ' i m m e n s o 
c r a t e r e del p r imo per iodo e r u t t i v o , s m a n t e l l a t o da l t e m p o e da l l e i n t e m p e r i e , 
ed a v a n z o n o n dubbio de l g r a n d i s s i m o cono da cu i f u r o n o e m e s s e le p r i m i -

t i v e cene r i e l ave ed a l t r e m a t e r i e e r u t t i v e ; che c o s t i t u i s c e il s i s t e m a dei 
Vulcani Laziali, q u a t e r n a r i , a e r e i ; m o n t i che sono il l i m i t e d e l l ' a n t i c o Laz io 

d a o r i e n t e a m e z z o d ì , f r a gl i E q u i , g l i E r n i c i ed i Volsci . 

P a r t i c o l a r m e n t e q u e s t a c e r c h i a e s t e r n a di co l l ine dep re s se , o n d u l a t e ed 
a r r o t o n d a t e , f o r m a q u e l l a r e g i o n e c h e è d e t t a i Castelli Romani, d i s s e m i n a t a 
d i paes i v i t i f e r i ed o le i fe r i , di vi l le s u n t u o s e . Q u e s t e co l l ine sono c o s t i t u i t e 
da u n a rocc ia , spec ie di t u f o a rg i l lo so decompos to , di u n i f o r m e n a t u r a ed 
or igine, coior t a b a c c o car ico , r i p i e n a di nodu l i ba sa l t i c i , d i c r i s t a l l i , di p i -
r o s s e n e n e r o ed a u g i t e , d i m e l a n i t e , d i l e u c i t i (cf. M a n t o v a n i , o. c.). 

Su l l a s o m m i t à di u n a di q u e s t e m a g g i o r i col l ine (m. 679) c h e f a co rona 
s u p e r i o r m e n t e a F r a s c a t i , e l u n g o l a s u a cos ta p r o t e s a a p o n e n t e e m a e s t r o , 
s t e t t e e m i n e n t e l ' ac ropol i di Tusculum e l a città Telegonia, la cui o r ig ine 
si a l l a c c i a a l l e so l i t e t r ad i z ion i de l c iclo t r o j a n o c h e le a s s e g n a n o a f o n -
d a t o r e , c o m u n e con P r e n e s t e , il n o t o figlio di Circe e di Ul i sse , c i rca u n a 
g e n e r a z i o n e dopo l a g u e r r a di T ro j a . 

Ma de l le m u r a circee o telegonie che d o v e t t e r o v i e p i ù f o r t i f i c a r e il p r e -
c e d e n t e s t a b i l i m e n t o di g e n t i su q u e l l a s p i a n a t a de l l ' ac ropol i per se s t e s s a 
f o r t e , p e r c h è p r o t e t t a da r u p i a picco, che da dyscolon, l uogo a c u m i n a t o , 
vuo is i abb i a d a t o il n o m e a l l a f o r t e z z a ; di q u e s t e m u r a n u l l a r i m a n e da 
p o t e r s e n e d e d u r r e lo s t i l e . 

L a n a t u r a de l m a t e r i a l e d i sponib i le , ed il t a g l i o r e g o l a r e de l l a rocc ia , 
• fanno t u t t a v i a suppor re c h e q u e s t o a n t i c h i s s i m o r e c i n t o n o n fosse po l igo-
n a l e , come n o n lo sono i t r a t t i de l le m u r a pos te r io r i di c i r c u i t o de l la i n fe r io re 
c i t t à ; q u a n t u n q u e q u a l c h e a u t o r e abb i a c r e d u t o a n c h e ne l l e m u r a del 
Tuscu lo di t r o v a r e u n o di que i r a r i e sempl i d i opera pol igonia in p i e t r a 
t e n e r a , di epoca a n t i c a , c o m e v e d e m m o ad E m p u l u m . 

I n f a t t i il s i g n o r De F o r t i a d ' U r b a n nel d iscorso f a t t o a l l ' A c c a d e m i a di 
a r cheo log ia a Roma il 6 m a g g i o 1813, s t a m p a t o in q u e l l ' a n n o e che c i t a i g i à 
ne l l a Introduzione a q u e s t o Capo IV0 , d ice che u n suo col lega , il s ignor 
G. G r o g n e t , aveva scope r to recentemente a F r a s c a t i , mura ciclopiche, c o s t r u i t e 
i n p i e t r a v u l c a n i c a , le prime di tal genere di cui si avesse conoscenza [sic), 
e le ind ica come de l l a 2 a m a n i e r a (v. pag . 4 e 12). 

Ma q u e s t o s u p p o s t o esempio di T u s c u l o n o n s e m b r a e s se r e a l t r o che 
q u a l c h e pos te r io re r i s a r c i m e n t o de l le m u r a , f a t t o con p o c a a r t e ed a f f r e t -
t a t a m e n t e , a m a n i e r a i n c e r t a o t u m u l t u a r i a (v. i n W . Geli , o. c. e fig. a 
p . 432). 

E la n a t u r a v u l c a n i c a de l le rocc ie di q u e s t a r e g i o n e , f a c i l m e n t e t r a t t a -
bili , c o n t r i b u ì c e r t a m e n t e a d e t e r m i n a r e l ' adozione , n e l l e cos t ruz ion i a r c h i -
t e t t o n i c h e a n c h e r e m o t e , del s i s t e m a q u a d r a t o , ed e s e m p l i di ope ra po l igon ia 
sono r ad i s s imi in t u t t o i l vecchio Lazio , m a n c a v a n o quas i a f f a t t o in q u e s t o 
t e r r i t o r i o . 

F u d u n q u e u n a s cope r t a i m p o r t a n t i s s i m a , e c o m e t a l e g i u d i c a t a da l 
prof . Lanc i an i , que l l a che si f e c e in p r inc ip io de l 1886 su l la pend ice s e t t e n -
t r i o n a l e del Tuscu lo , i n c o n t r o l a Villa Ruff ine l la , a nord d e l l ' a n f i t e a t r o , in 
u n t e r r e n o del p r inc ipe L a n c e l l o t t i . 

Quivi , a l la q u o t a 515, t o r n ò in luce , f a cendos i p i a n t a g i o n i di que rc i e , u n 
g ruppo di pa lazz ine e di a b i t a z i o n i r u s t i c h e del 1° o 2° secolo de l l ' impe ro , 
a cui se rv iva di so s t ruz ione u n m u r o di opera pol igonale a m a s s i di c a p e i -



Simbr iv io , a l paese di V a l l e p i e t r a (m. 825) in q u a t t r ' o r e , t o c c a n d o il ce lebre 
s a n t u a r i o de l la T r i n i t à (m. 1331). . „ . 

Da V a l l e p i e t r a in u n a g i o r n a t a , p a s s a n d o a n c o r a da l l a T r i n i t à , si può 
m u o v e r e a l la v e t t a del m o n t e Autore (m. 1853), pos to a n c o r a a s e t t e n t r i o n e , 
con u n a s a l i t a s e m p r e da l l e 4 a l le 5 o r e ; e procedendo a r i t o r n o in d i r ez ione 
di p o n e n t e , per l ' a c roco ro d i Camposecco (1313) ne i S i m b r u i n i , ed a t e r g o di 
Subiaco , s o s t a r l a s e ra a Camerata Nuova. 

Quindi il g io rno success ivo , s c e n d e r e ad Arsoli , p e r il convento di S. Maria 
del Monte o dei Bisognosi (m. 1040) e R o c c a di B o t t e ; oppure p r e n d e n d o i n -
vece a Sud, so r t i r e da l l e gole a l l a p i t t o r e s c a Cervara, da l le case i n e r p i c a t e 
s u l l a c r e s t a d ' u n d i rupo (m. 1053) come gl i avol toi , su l d e s t r o v e r s a n t e de l la 
va l le d e l l ' A m e n e , propr io i n c o n t r o il Costasole che g i à conosc i amo . 

9. T U S C U L U M presso F R A S C A T I , e R O C C A DI P A P A . 

Q u e s t a s u s s e g u e n t e n o s t r a e s c u r s i o n e si svo lgerà n e l cuore del v e c c h i o 
Laz io , Latium Vetus, q u a l e e r a p r i m a de l l a divis ione di A u g u s t o ; p r i m a cioè^ 
che q u e l l ' i m p e r a t o r e a n n e t t e s s e a l l ' o r ig ina r io paese dei L a t i n i , le t e r r e d e i ' 
l t u t u l i , degl i E q u i , degl i E r n i c i , de i Volsci , g ran p a r t e di que l l e degl i A u s o n i , 
de i Mars i e dei Sabini , le q u a l i a s s u m e n d o il n o m e di Laz io Nuovo od a g -
g i u n t o , Latium Nocum o adjeclum, col p r i sco Lazio e con l a C a m p a n i a , c o s t i -
t u i r o n o la l a Regione a u g u s t a n a d e l l ' I t a l i a (cf. a n c h e Bouché Lec le rcq , o. c.). 

Si svo lge rà con n o n g r a n d e i n t e r e s s e per l ' a r g o m e n t o che h o impre so a 
t r a t t a r e , po iché il Vecchio Laz io è s i n g o l a r m e n t e povero di opere pol igonie , 
q u a n t u n q u e q u e s t a s t e s s a p e n u r i a d ia spec ia le va lo re a que l poco c h e di 
t a l i c o s t r u z i o n i vi si t r o v a . 

C i e n o n o s t a n t e l ' e s c u r s i o n e , a p a r t e la c e l e b r i t à i s t o r i c a cap i t a l e d i 
q u e s t o suolo , av rà per r i f l ess ione a n c h e per noi u n a g r a n d e a t t r a e n z a , i n 
c o n n e s s i o n e coi p r o b l e m i p r e i s t o r i c i o p ro tos to r ic i , a i qua l i l a n o s t r a m a -
t e r i a n a t u r a l m e n t e si i n n e s t a . 

Non m i e s t e n d o di p i ù a t o c c a r e dei l imi t i , de l l a o rograf ia e de l l a i d r o -
g ra f i a del vecch io e n o t i s s i m o Laz io , pe r il qua le è u t i l e r i a s s u n t o l a m o -
n o g r a f i a de l s ignor Des j a rd ins , e l ' a n n e s s a v i c a r t a t o p o g r a f i c a : Latii vetus-
tissimi tabula, a cui p o t r à r i c o r r e r s i d a ch i vog l i a ; e l a r a s s e g n a d e l l ' i n -
g e g n e r e F . G i o r d a n o : Condiz ioni t opog . e fisiche di Ro. e c a m p a g n a Ro. , 
i n Monog. de l l a c i t t à d i R o m a , g i à c i t . , voi. 1° ; e pe r la p a r t e s t o r i ca , 
l ' ope ra de l C a n i n a : Espos iz . s t o r . de l l a C a m p a g n a Ro. a n t i c a , c o n t e n u t a n e l l e 
d u e p r i m e epoche a n t e r o m a n a e r e a l e (Ro., 1839). 

Adoprerò p i u t t o s t o q u a l c h e c e n n o geologico, f o r n i t o m i da l l a m o n o g r a f i a 
de l prof . Man tovan i . 

T r e q u a r t i d 'o ra di f e r r o v i a , e s i a m o a Frascati, a sc i locco di R o m a , s u l 
m a r g i n e de l le a m e n e col l ine che f o r m a n o la ce rch ia e s t e r n a di q u e l l ' i m m e n s o 
c r a t e r e del p r imo per iodo e r u t t i v o , s m a n t e l l a t o da l t e m p o e da l l e i n t e m p e r i e , 
ed a v a n z o n o n dubbio de l g r a n d i s s i m o cono da cu i f u r o n o e m e s s e le p r i m i -

t i v e cene r i e l ave ed a l t r e m a t e r i e e r u t t i v e ; che c o s t i t u i s c e il s i s t e m a dei 
Vulcani Laziali, q u a t e r n a r i , a e r e i ; m o n t i che sono il l i m i t e d e l l ' a n t i c o Laz io 

d a o r i e n t e a m e z z o d ì , f r a gl i E q u i , g l i E r n i c i ed i Volsci . 

P a r t i c o l a r m e n t e q u e s t a c e r c h i a e s t e r n a di co l l ine dep re s se , o n d u l a t e ed 
a r r o t o n d a t e , f o r m a q u e l l a r e g i o n e c h e è d e t t a i Castelli Romani, d i s s e m i n a t a 
d i paes i v i t i f e r i ed o le i fe r i , di vi l le s u n t u o s e . Q u e s t e co l l ine sono c o s t i t u i t e 
da u n a rocc ia , spec ie di t u f o a rg i l lo so decompos to , di u n i f o r m e n a t u r a ed 
or igine, coior t a b a c c o car ico , r i p i e n a di nodu l i ba sa l t i c i , d i c r i s t a l l i , di p i -
r o s s e n e n e r o ed a u g i t e , d i m e l a n i t e , d i l e u c i t i (cf. M a n t o v a n i , o. c.). 

Su l l a s o m m i t à di u n a di q u e s t e m a g g i o r i col l ine (m. 619) c h e f a co rona 
s u p e r i o r m e n t e a F r a s c a t i , e l u n g o l a s u a cos ta p r o t e s a a p o n e n t e e m a e s t r o , 
s t e t t e e m i n e n t e l ' ac ropol i di Tusculum e l a città Telegonia, la cui o r ig ine 
si a l l a c c i a a l l e so l i t e t r ad i z ion i de l c iclo t r o j a n o c h e le a s s e g n a n o a f o n -
d a t o r e , c o m u n e con P r e n e s t e , il n o t o figlio di Circe e di Ul i sse , c i rca u n a 
g e n e r a z i o n e dopo l a g u e r r a di T ro j a . 

Ma de l le m u r a circee o telegonie che d o v e t t e r o v i e p i ù f o r t i f i c a r e il p r e -
c e d e n t e s t a b i l i m e n t o di g e n t i su q u e l l a s p i a n a t a de l l ' ac ropol i per se s t e s s a 
f o r t e , p e r c h è p r o t e t t a da r u p i a picco, che da dyscolon, l uogo a c u m i n a t o , 
vuo is i abb i a d a t o il n o m e a l l a f o r t e z z a ; di q u e s t e m u r a n u l l a r i m a n e da 
p o t e r s e n e d e d u r r e lo s t i l e . 

L a n a t u r a de l m a t e r i a l e d i sponib i le , ed il t a g l i o r e g o l a r e de l l a rocc ia , 
• fanno t u t t a v i a suppor re c h e q u e s t o a n t i c h i s s i m o r e c i n t o n o n fosse po l igo-
n a l e , come n o n lo sono i t r a t t i de l le m u r a pos te r io r i di c i r c u i t o de l la i n f e r i o r e 
c i t t à ; q u a n t u n q u e q u a l c h e a u t o r e abb i a c r e d u t o a n c h e ne l l e m u r a del 
Tuscu lo di t r o v a r e u n o di que i r a r i e sempl i d i opera pol igonia in p i e t r a 
t e n e r a , di epoca a n t i c a , c o m e v e d e m m o ad E m p u l u m . 

I n f a t t i il s i g n o r De F o r t i a d ' U r b a n nel d iscorso f a t t o a l l ' A c c a d e m i a di 
a r cheo log ia a Roma il 6 m a g g i o 1813, s t a m p a t o in q u e l l ' a n n o e che c i t a i g i à 
ne l l a Introduzione a q u e s t o Capo IV0 , d ice che u n suo col lega , il s ignor 
G. G r o g n e t , aveva scope r to recentemente a F r a s c a t i , mura ciclopiche, c o s t r u i t e 
i n p i e t r a v u l c a n i c a , le prime di tal genere di cui si avesse conoscenza [sic), 
e le ind ica come de l l a 2 a m a n i e r a (v. pag . 4 e 12). 

Ma q u e s t o s u p p o s t o esempio di T u s c u l o n o n s e m b r a e s se r e a l t r o che 
q u a l c h e pos te r io re r i s a r c i m e n t o de l le m u r a , f a t t o con p o c a a r t e ed a f f r e t -
t a t a m e n t e , a m a n i e r a i n c e r t a o t u m u l t u a r i a (v. i n W . Geli , o. c. e fig. a 
p. 432). 

E la n a t u r a v u l c a n i c a de l le rocc ie di q u e s t a r e g i o n e , f a c i l m e n t e t r a t t a -
bili , c o n t r i b u ì e e r t a m e n t e a d e t e r m i n a r e l ' adozione , n e l l e cos t ruz ion i a r c h i -
t e t t o n i c h e a n c h e r e m o t e , del s i s t e m a q u a d r a t o , ed e s e m p l i di ope ra po l igon ia 
sono r ad i s s imi in t u t t o i l vecchio Lazio , m a n c a v a n o quas i a f f a t t o in q u e s t o 
t e r r i t o r i o . 

F u d u n q u e u n a s cope r t a i m p o r t a n t i s s i m a , e c o m e t a l e g i u d i c a t a da l 
prof . Lanc i an i , que l l a che si f e c e in p r inc ip io de l 1886 su l la pend ice s e t t e n -
t r i o n a l e del Tuscu lo , i n c o n t r o l a Villa Ruff ine l la , a nord d e l l ' a n f i t e a t r o , in 
u n t e r r e n o del p r inc ipe L a n c e l l o t t i . 

Quivi , a l la q u o t a 515, t o r n ò in luce , f a cendos i p i a n t a g i o n i di que rc i e , u n 
g ruppo di pa lazz ine e di a b i t a z i o n i r u s t i c h e del 1° o 2° secolo de l l ' impe ro , 
a cui se rv iva di so s t ruz ione u n m u r o di opera pol igonale a m a s s i di c a p e i -



l acc io sciliceo, p i e t r a locale di que l l a specie d e t t a dagli a n t i c h i lapis Gabinus, 
ed oggi Sperone del Tusculo (v. F . Corsi, o. c.), di per fez ione e di conse r -
vazione s t raord inar ie . 

In principio di q u e s t ' a n n o (188*7), avendo il principe Lance l lo t t i s i s t e m a t o 
megl io quegl i avanzi , v e n n e sba razza t a dal la t e r r a quas i t u t t a la f r o n t e di 
ques to murag l ione , e c o n t e m p o r a n e a m e n t e u n a l t ro t r a t t o di ident ico m u r o 
paral le lo al p recedente , m a super io re , in gu isa che en t r amb i fo rmavano sos t ru -
zione a due diversi r ip iani de l l a vi l la , la quale non dovea essere di secondar ia 
impor tanza , poiché vi si scoperse ro p ianc i t i di musa ico a t esse l l i m i n u t i e 
di finito lavoro, un c r ip topor t i co r i co r r en t e a t t o r n o il r ip iano infer iore , n i c -
chioni cont ro la cadenza de l dorso del la col l ina, e tc . 

Dal l ' anf i tea t ro del T u s c u l o si può accedere alla loca l i t à seguendo il t r a -
m i t e di quel la via che , d ipa r t endos i dal divert icolo che sal iva dal la L a t i n a 
ed en t r ava in c i t t à , il C a n i n a n e l l a Tav. VI (topografia del la regione) del la 
s u a : Descrizione de l l ' an t i co Tuscu lo (Ro. 1841), ch iama Via particolare delle 
ville; e si indi r izzava a s e t t e n t r i o n e seguendo appun to il p ro t end imen to 
del la col l ina. 

I l pos to è c i rcondato d a cespugl i ed alberi di c a s t a g n o , ed è l ' infer iore 
di t r e gruppi di vi l le r o m a n e che su quel la cos ta vennero mess i allo sco-
pe r to in ques to s tesso t u r n o di t empo . 

Le due murag l i e , r i v o l t e a ponen te , sono composte di m a s s i poligoni 
cune i fo rmi , l avora t i a m a r t e l l i n a e s f a c e t t a t i nel le f r o n t i , ed a squadra1 

nel le commissu re e s a t t a m e n t e combac ian t i , a secco. 
I l muro infer iore s u s s ì s t e per la es tens ione di m. 23, e si i n n e s t a a l l a 

e s t r e m i t à di t r a m o n t a n a , con lo sbocco di u n a piccola c loaca di opera q u a -
d r a t a e del la luce di 0.81 X 1.05; m e n t r e a l di là , la l i n e a di sos t ruz ione 
prosegue col soli to opus reticulatum a piccoli cune i di selce. 

La cost ruzione po l igon ia m i s u r a al mass imo m. 3.95 di a l t ezza ne l cen t ro , 
essendo lo scavo a r r i v a t o fino al piano di sua impos taz ione or iginar ia , e 
scende a m. 1.70 a no rd e m . 1.05 a sud, ai l a t i . I m a s s i maggior i h a n n o 
u n a f ron te di m. 0.85 a 1.02 X 0.46 a 0.49, ed u n a p ro fond i t à di m. 0.80 
dal la facc ia a l la p u n t a d e l cuneo ; i minor i u n a f ron te di m . 0.35 X 0.31. 

Di f ron te si eleva a p a r i a l t e z z a u n a conserva d 'acqua a n t e r i d a t a , d 'opera 
a sacco, cogli speroni n e i l a t i es te rn i , la quale f o r m a col murag l ione pol i -
gono come u n a i n t e r c a p e d i n e a n g u s t a per t u t t a la sua f r o n t e . 

L 'a l t ro m u r o che s t a a capo della sp iana ta , a l super iore l ivello di impos ta -
zione visibile di circa m . 3.50, al di là d ' un braccio de l cr ip topor t ico , d i s t a 
da l p receden te m . 37, e c o r r e , come no ta i , in l inea para l l e la per la e s t e n -
sione scoper t a di m. 17.SO ; essendo ne l l a sua e s t r emi t à verso t r a m o n t a n a 
r icoper to , perchè gli s t a a d d o s s a t o ancora, come doveva essere in t u t t o i l 
suo sviluppo originario, Vemplecton ed il pa r amen to a re t i co la to , che f o r m a n o 
l a pa re t e di u n a c a m e r a da bagno, a p ianc i to a musa ico a rombi b i anch i 
d e m a r c a t i da l is te n e r e . 

L 'a l t ezza r i m a s t a r a g g i u n g e per a l t r o appena m. 1.55 al mass imo ; m a 
conviene no ta re che il p i a n o di posa non ne è' scoperto, s tandovi appun to 
incon t ro appoggia te le p o s t e r i o r i cos t ruzioni . 

Il prof. T o m a s s e t t i d i e d e u n breve cenno della s cope r t a nel Bui. I s t . , 
fas . 1°, 1886: e t r aendo a r g o m e n t o da a l t r i t r a v a m e n t i in occasione dei l a -

vori ài bonifica agrar ia del principe Lance l lo t t i , accennò ad una correzione 
topografica della p i an t a del Canina, nel senso di es tendere assai dippiù l ' a n -
damento del pe r ime t ro delle m u r a u rb iche di T u s c u l u m . Senza essere del 
parere del eh. au to re del la « Campagna r o m a n a nel medio-evo », e per r a -
gione storica e per ragione orografica del t e r r eno dove vorrebbe es tendere 
la c in ta tuscu lana , no to come egli pure a m m e t t a il sommo in te resse di 
ques te m u r a poligonali , m a non ne dice d ' avvantaggio la sua opinione. 

Sono ques te m u r a pro tos tor iche , e se ne approf i t ta rono i Romani per le 
poster ior i vi l le di cui seminarono anche q u e s t e incantevol i colline ? od essi 
s tess i così l e e ressero come di uso cor ren te , per servire a quello speciale 
scopo di sos t ruz ione a t e r razze o r ip iani r i cava t i ne l nuc leo del la collina, 
quale è il pare re di a l t r i dot t i , per a l t r i luoghi come quelli spec ia lmente 
dei d in to rn i di T ivo l i? 

Il eh . s ignor S t i lman , che ebbi g ià a r a m m e n t a r e nel la pa r t e generale , 
ed in cui compagnia visi tai l ' u l t ima vol ta in apri le scorso q u e s t a local i tà , 
s t a per l 'opinione che ques te m u r a siano r e a l m e n t e di quello st i le arcaistico 
prosegui to ad adoperare anche dai Romani . 

La t e cn i ca di ques to m a n u f a t t o è del res to e v i d e n t e m e n t e ben diversa, 
e la sua e t à appar isce c h i a r a m e n t e ben discos ta , da quel le delle m u r a di 
E m p u l u m , le qual i r imangono sempre u n o dei ra r i ss imi , se non l ' un i co 
esempio f r a noi, d ' impiego di p ie t re t ene re in cost ruzioni poligonie di epoca 

•arcaica . 
Quan to a voler assegnare le m u r a di Tuscu lum ad u n a man ie ra , esse 

rassomigl iano a quel le del la seconda ; senza rinzaffi , e s a t t a m e n t e connesse , 
a f ron t i sp iana te , poligone pe r fe t t e , asso lu ta assenza di accenn i ad o rd ina-
m e n t i orizzontal i ; m a quel la maggiore abbondanza di p ie t re più piccole, 
quel la f a t t u r a t i p i ca m i n u t a , l isciata , quel la s tud ia tezza , che ca r a t t e r i zzano 
a pr imo aspe t to l 'opera non is t in t iva , non spontanea , di una e t à non pr i -
mordia le , non genu ina . 

Quest i brani del Tuscolo sono il vero tipo di paragone , a l l a s t r egua del 
quale parmi possa giudicars i a n c h e per e t à , gene r i camen te , t u t t i gli a l t r i 
avanzi che s iamo venu t i enumerando, e che ci r e s t a ancora da accennare . 

Dall 'a l t ipiano di Tuscu lum, la valle Albana, per cui t r a n s i t a v a la v ia 
L a t i n a (v. anche T o m a s s e t t i : La via La t ina nel medio-evo, Roma, 1886), ci 
divide da l l ' a l to cono laziale, che, dopo un periodo di ca lma, d u r a n t e il quale 
avvenne uno sp ro fondamen to ed u n a success iva demolizione della mas s ima 
parte del pr imi t ivo grande vulcano g ià r a m m e n t a t o , sorse nel mezzo di 
questo sprofondamento , dando luogo a molteplici eruzioni di lapil l i , scorie 
sot t i l i , ceneri e lave sopraccar iche di l euc i t e (Mantovani, o. c.). 

11 Monte Caco, l ' an t ico Mons Albamis, Jovis Latiaris (m. 949), r appresen ta 
il pun to più e levato del labbro di ques to cono del secondo periodo, e di t u t t o 
i l s i s t ema vulcanico laziale ; e la depressione a ponente del g rande acrocoro 
de t to i Campi d'Annibale, r appresen ta lo s l abbramen to da cui si r iversarono 
le u l t i m e e più impor t an t i eruzioni di l ava basa l t i ca di ques to cono. 

« L ' a t t u a l e rupes t r e e p i t toresco vil laggio di Rocca di Papa è cos t ru i to 
sopra un dicchio di ques ta lava basa l t ina di g randiosa imponenza » (Mant., o. e.;. 

Noi, scendendo dal Tusculo nella Albana vallis, so lca ta da l l ' acqua Crabra, 
valle s t r a t eg i ca che p iù vol te servì di t r a m i t e ai nemici di Roma, e t r a -



versandola so t to la Molara (antica s taz ione Roboraria del la sudde t t a via), 
po t remo in poco più di due ore r isal ire f r a le macch ie di cas tagn i , al di là 
a Rocca di Papa, l ' an t i ca Fabia, secondo Geli e Nibby (m. 625), se vorremo 
vedere un a l t ro , benché breve, avanzo di m u r a di cost ruzione poligonia i d e n -
t i c a a quel la degli scoper t i sullo sperone no rd del Tuscu lo . 

Trovasi ques to avanzo so t to quel la c a r a t t e r i s t i c a roccia a picco che do-
m i n a il paese , e che f o r m a la sp iana ta de l l ' an t i ca acropoli , e de l la pos t e -
riore fo r tezza , ora s m a n t e l l a t a , dei bassi t e m p i ; e p r ec i s amen te a l l ' a l tezza 
dove si er ige il nuovo osservator io geo-dinamico . 

Da Rocca di Papa, in una mezz 'ora si ascende p iacevo lmente , a l l 'ombra 
dei cas t igne t i , fino a l l a s o m m i t à del m o n t e di Giove Laziale , e da q u a s s ù 
po t remo godere a colpo d 'occh io delle f o r m a z i o n i dei t r e diversi periodi 
di a t t i v i t à dei vu lcan i lazial i , imperc iocché , dopo la ca lma successa al s e -
condo periodo eru t t ivo , u n te rzo periodo ebbe luogo, e diede or igine al le 
piccole bocche o c ra te r i a t t u a l m e n t e l a c u s t r i . 

« F r a il cono cen t r a l e di Monte Cavo, ed il ve r san te i n t e rno del g rande 
c ra te re per i fer ico, si t rovano numerose bocche vu lcan iche , le u l t i m e e più 
r ecen t i t ra le c ime lazial i che e ru t t a rono . Ques te bocche sono t u t t e con-
ver t i t e in bacini profondi per demolizione de l cono e suo sp ro fondamen to , 
per modo che le acque vi si raccolsero, f o r m a n d o v i dei se rba to i d ' acqua che 
p re sen tano al dì d 'oggi in t u t t o quel la f o r m a t ipica che è propr ia dei l agh i 
vulcanic i , con sponde inc l ina t i s s ime e p ro fond i t à notevole » (Laghi di Al -
bano e di Nemi a t t u a l i , del la Colonna, de l l a Molara ed Aricino, p rosc iu -
ga t i ) . . . . 

« Le eruzioni di ques t e minor i bocche diedero or igine a sva r ia te rocce, 
t r a le qual i impor tan t i s s imo il peperino » [Lapis Albanus degli an t i ch i , v . 
Corsi, o. c.). 

« Queste u l t i m e eruzioni sono di d a t a r e l a t i v a m e n t e r ecen te , g iacche 
lo s tesso gruppo lazia le va r i t e n u t o e s s e n z i a l m e n t e qua te rna r io , e perciò 
ques to vulcano deve avere e r u t t a t o in t e m p i che r a sen tano la s tor ia , se pure 
non vogliamo r i fe r i re ad un f enomeno di t a l n a t u r a l 'espress ione di L iv io : 
In monte Albano saxa pluunt » (Mantovani, o. e 1. c.). 

Da ques t a eminenza u n ' a l t r a m ino re a l t u r a conei forme dobbiamo t e n e r 
p resen te sul l 'opposto ve r san te di m a t t i n a , ne l l a per i fe r ia del g r a n c r a t e r e 
pr imordiale . La c ima che f r a macch ie i n t r i c a t e conserva le t r acce evident i 
di vie . e di t r e sp iana te r icava te ne l v ivo masso della roccia. È ques to 
l ' an t ico Algido, sacro a Diana ed a l la F o r t u n a (Orazio, Livio), f o r t e z z a di 
s b a r r a m e n t o della Valle Albana, a l l ' imbocco del la go la dove la Via L a t i n a 
scendeva nella v a l l a t a del T re rus (Sacco), f r a Ern ic i e Volsci, a l la s taz ione 
ad Pietas. Oppido che ebbi occasione di r a m m e n t a r e t r a t t a n d o del confine 
a cui g iunsero gli Aequi. 

Ques ta val lea f r a il cono cen t ra le e l a ce rch ia del cono es ter iore , q u e s t a 
gola, e ques ta for tezza , fu rono nei p r i m i secol i di Roma il t e a t r o di gue r re 
sanguinose , di pugne e di assal t i f r a E q u i , Volsci e Romani , i qual i se l a 
con t ras t avano siccome chiave per le e v a s i o n i e per le invas ioni dei Romani 
e dei popoli che con loro fu rono in g u e r r a . Così f u a n c h e l ' obb i e t t i vo di 
Anniba le ne l l a seconda gue r r a p u n i c a . 

E negli u l t i m i t empi era uno dei l u o g h i di r i fugio del ce lebre band i to 

Gasparone, del cui nome si possono vedere t u t t ' o r a le iniziali graff i te sul le 
pare t i di una an t i ca conserva d 'acqua, nel 2° rec in to . 

L ' a ccede rv i è difficil issimo, per la se lva t ichezza e lo spessore delle 
macch ie e degli s te rp i che coprono t u t t i i fianchi del mon te , il quale c o n -
serva la sua or ig inar ia n a t u r a , f reddo perchè r inchiuso f r a a l t r e p u n t e ; 
pieno di elei e di a l t re quercie ; onde dagli s tor ic i e dai poet i f u d e s i g n a t o 
coi nomi di gelidus, nigrae frondis, horrens ;... quae nivali pasci tur in Algido, 
devota quercus ínter et illices (Stazio, Orazio, e tc . ) . 

Il Nibby confe rma che t u t t e l e c i rcos tanze s to r i che re la t ive all 'Algido, 
si r iuniscono in u n a p u n t a a c u m i n a t a , che des igna 6 m. a mezzodì di 
Rocca Priora (Corbio), p ross ima a l l 'Ar temis io ed « i n f a m e sempre per l ad ro -
necci ». 

E s s a corr isponde a quel la p u n t a che oggi si denomina Castel di Lariano 
(m. 891), pross ima a Monte Vescovo, nel la c a t e n a de l l 'Ar temis io che f o r m a 
il ciglio da or iente a mezzodì del grande c ra te re pr imordia le , ed il v e r s a n t e 
Vel i te rno . 

Ad insa l i r la da l l a p a r t e dei l a g h e t t i del la Doganella, occorre p iù di un 'o ra , 
e per p o t e r n e fa re una d i sc re ta conoscenza, è necessar io avere a lmeno un 
uomo che t ag l i gli s te rp i con ronca od ascia . 

Si può discendere e s t e r n a m e n t e e p iù f ac i lmen te per l 'Ariano e Velletr i . 
L 'Ar temis io , v e t t a che domina Vel le t r i (m. 812), può da Monte Cavo 

essere v i s i t a t a in poco più di due ore, e la e scurs ione d iven t a piacevole per 
le alee p ro lunga te che devonsi percorrere f r a la m a c c h i a del la Faiola, di i n -
f a u s t i r icordi b r igan tesch i e l u s su regg ian t e vege taz ione . 

Se nonché pel nos t ro i n t e n t o p re fe r i r emo discendere dal ve r san te del 
Monte Cavo a mezzodì , seguendo sempre il t r a m i t e del la Via Numinis, la v ia 
t r i on fa l e che , poco so t to la c ima, dopo u n a breve spira , to rce a s in i s t ra 
della via moderna per cui s iamo ascesi da Rocca di Papa, e si perde ne l l a 
m a c c h i a . 

Ma il suo las t r ica to , a grossi poligoni di lava basa l t ica , si conserva q u a s i 
non in te r ro t to , e sbocca qua e là d iso t to agli a lber i ed al le f r a n e , sin q u a s i 
alla base del cono, dove è uno spiazzo ed u n ca sa l e t t o da guard ian i , di casa 
Colonna. Da ques to pun to t r a v e r s a t a la via comuna le nuova che da Rocca 
di Papa m e t t e al l 'Ariccia , p rosegui remo in di rezione della s p i a n a t a ov 'era 
l 'acropoli di Alba Longa, e cominceremo a scendere en t ro il l abbro del più 
vas to c ra te re lacus t re odierno del 3° periodo, a Palazzola (m. 555), conven to 
dei Pass ionis t i di naz iona l i tà por toghese , che si specchia ne l lago Albano, 
proprio so t to l 'acropoli del la c i t t à metropol i l a t ina , p r i m i g e n i a di Roma. 

E qui ci sa rà f a t t o d 'osservare sul la l inea del sepolcrale m o n u m e n t o 
anaglífico r icavato nel la roccia n a t u r a l e ed a p p a r t e n u t o probabi lmente a 
Gneo Cornelio Scipione' Ispalo, quegl i sp i anamen t i ar t i f ic ia l i del masso del la 
rupe f a t t i a scopo di accrescere di fesa , che menz iona i ne l la pa r t e genera le 
siccome esempio di modo an t i ch i s s imo di rendere t u t e le loca l i tà presce l tes i 
a centro dalle pr imi t ive gen t i . (V. anche V. A. Riccy : Osservaz. arch. sopra 
un a n t . mausoleo consolare r i cava to nel m o n t e Albano, e tc . , Ro., 1828, e 
t a v . annesse, e meni . s tor . del l ' a n t . c i t t à di Alba Longa in Geli, o. c . , 
Nibby, o. c. etc.). 

In ques ta regione, sul ve rsan te es te rno mer id ionale dei Lazial i , come 



già fec i a c c e n n o , a l c u n i vo l le ro vedere m u r a di t ipo c ic lopico in que l le so t to 
le ba lze d e l l ' a c r o p o l i d i Arida, f r a q u e s t e ed il r i t e n u t o t e m p i o di G iunone 
Ar ic ina , i n n a n z i a c u i pa s sa l ' a n t i c a Appia e p r i m a del la f a m o s a s o s t r u z i o n e 
dove q u e s t a v i a m o n t a su l clivo da l l a to o r i e n t a l e del c r a t e r e ; e ne l l e m e -
g a l i t i c h e f u o r i p o r t a Cos t a a sole di Civita Lavinia (Lanuv ium) , su l l a v ia 
A n z i a t e . Ma e v i d e n t e m e n t e n o n sono m u r a del n o s t r o t i po . 

I l loro s t i l e è d e l l e q u a d r a t e dec ise , e se a n c h e a n o n p e r f e t t i o r d i n a -
m e n t i o r i z z o n t a l i , ed a m a s s i a fianchi obl iqui , t u t t a v i a s e n z a l e g a m e n t i ed 
i n c a s t r i , q u a l i S O n o in que l l e pol igonie d e l l ' u l t i m a m a n i e r a (v. fig. in Geli, 
o. c . , a pag. 28S e 290). 

IO. P R A E N E S T E , ora P A L E S T R I N A 

La l i n e a f e r r o v i a r i a Roma-Napo l i , che si può p r e s t a r e a n c h e a l l a e s c u r -
s ione in s e n s o i n v e r s o sui m o n t i Laz ia l i d e s c r i t t i n e l c ap i to lo p r e c e d e n t e , 
è il m e z z o p i ù s b r i g a t i v o pe r condurc i a Praeneste. 

L a si s e g u e s i n o a l l a s t az ione di Valmontone (Toler ium). Da qu i od a 
p iedi in d u e o r e e m e z z a , o colle v e t t u r e p r imieve c h e f a n n o il se rv iz io 
de l l a pos ta , s i v a d i r e t t a m e n t e a l la dttà delle Sorti. 

Quando s i f a c c i a il t r o n c o di r e t t i f i c a R o m a - S e g n i de l l a d i r e t t i s s i m a 
R o m a - N a p o l i , o r a i n i s tud io , a l lo ra sopra il t r a m i t e pe r u n t r a t t o de l la L a -
b i c a n a e poi t o c c a n d o l a P r e n e s t i n a , pe r la va l le L a t i n a , a r r i v e r e m o p i ù 
s o l l e c i t a m e n t e fino a poch i passi da P r e n e s t e . 

Praeneste « quia montibus praestet » (Festo), c i t t à dei Pr isc i L a t i n i , a l l a 
e s t r e m i t à o p p o s t a d i q u e l l a c a t e n a p r e a p e n n i n i c a r a m m e n t a t a t r a t t a n d o 
de l le l o c a l i t à d e g l i E q u i , e d i T ibu r a l l a qua le , come a T u s c u l u m , la l e g a 
c o m u n i t à d i t r a d i z i o n i ; conse rva e s t e s i s s i m i t r a t t i de l r e c i n t o del la urbs 
p r i m i t i v a , c o n d o t t o ne l l a so l i t a f o r m a di t r i ango lo i soscele , l u n g o l a c o s t a 
u l t i m a p i ù s p o r g e n t e del g ruppo dei m o n t i p r e n e s t i n i , c h e si l e g a da t e r g o 
col G u a d a g n o l o , e d i fianco per esso coi t i b u r t i n i . 

S t r a b o n e c h e l a f a g r eca , dice che essa f u d a p p r i m a n o m a t a Polistefane, 
cioè di m o l t e c o r o n e , n o m e che po t r ebbe de r iva r s i dai va r i r e c i n t i di m u r a 
c h e f o r m a v a n o d i v e r s e s p i a n a t e lungo l a c h i n a del m o n t e , e che a n c o r a in 
p a r t e s u s s i s t o n o c o p e r t i da l l e m o d e r n e case de l l a c i t t à , o d a l l ' a s p e t t o di 
co rona m u r a l e c h e p u ò aver p r e s e n t a t o l ' ac ropol i che s i e rgeva su l la c i m a 
de l m o n t e (c f . G e l i , o. c . , Nibby, o. c . , T . 2). 

Il m e d e s i m o S t r a b o n e ne descr ive b e n i s s i m o l a p o s t u r a e le s i n g o l a r i t à : 
« m o l t o p i ù f o r t e (di Tibur) è P r a e n e s t e ; impe rc iocché h a per rocca sop ra l a 
c i t t à u n m o n t e a l t o , il q u a l e è u n i t o a l l e m o n t a g n e c o n t i g u e con u n collo, 
e d o m i n a a n c o r q u e s t o , sa lendovi d i r e t t a m e n t e due s t ad i i . O l t r e l ' e s se r f o r t e 
s ' a g g i u n g e c h e è da ogni p a r t e f o r a t a da cana l i coper t i c h e v a n n o fino a l l a 
p i a n u r a , a l t r i p e r c o n d u r l ' acqua , a l t r i per s o r t i t e n a s c o s t e , ed in u n o di 
q u e s t i Mar io a s s e d i a t o lasc iò la v i t a ». (Strab. l ib. V c. I I I , c i t . Nibby). 

Gli a v a n z i d e l l e s p i a n a t e del r e c i n t o a m a s s i po l igoni , s ia c h e il t e m p i o 
de l la F o r t u n a f o s s e loro coevo, c ioè di or igine a n t i c h i s s i m a i n s i e m e ad essi 

come c o n f e r m a il Nibby, e come vor rebbe ro le t r ad i z ion i c o m b i n a t e co l la 
p rova del lo s t i l e v e t u s t o dei c ime l i i t o r n a t i in luce a n c h e in q u e s t i u l t i m i 
t e m p i ne l l a va s t a nec ropo l i che si e s t e s e n e l l a p i a n u r a o l t r e S. Rocco ed 
a l l e Quadre l le ; d i v e r s a m e n t e da que l che s e m b r a d e d u r s e n e ne l l e Mem. I s t . 
1832, e da quel lo che sc r i s se a n c h e il Geli il q u a l e per l a s t r e t t a c o n n e s -
s ione che h a n n o le m u r a de l le t e r r a z z e i n f e r i o r i colle cos t ruz ion i de l t emp io , 
espresse il dubb io se esse s i a n o di d a t a p iù a n t i c a del r e s t a u r o del t e m p i o 
s tesso f a t t o da Su l la , dopo l a n o t a d i s t r u z i o n e di P r e n e s t e u l t i m a c i t t a d e l l a 
a cui si r i dusse ro gl i a v v e r s a r i Mar iani ; s i a c h e e r e t t o , od i n g r a n d i t o p o s t e -
r i o r m e n t e , di q u e s t e m u r a po l igonie si g i o v a s s e ; sono f r a i p iù i m p o r t a n t i 
de l l a u r b s , r a m m e n t a t i e r i t r a t t i a n c h e da l F a b r e t t i che li c o n f r o n t a c o n 
que l l i di Alba F u c e n t i a : « e x e m p l u m q u o d h i c d a m u s e x ipso L a t i o e t 
l a t i n i s u r b i b u s d e s u m p t u m es t . . . . a t q u e in p a r t e m o e n i u m P r a e n e s t i n a e 
u r b i s e t c . (de Colum. T r a j a n . c. 7). 

P r i m e g g i a in essi l a c o s t r u z i o n e a po l igon i g r a n d i , b e n pu l i t i , de l l a 
t e r z a m a n i e r a , c o m e a F e r e n t i n u m , Yeru lae , A l e t r i u m , e q u e l l a a pol igoni 
p i cco l i ; i q u a l i sono di q u e l l a p i e t r a c o n o s c i u t a s o t t o il n o m e di calcare 
dell'Apennino, che c o s t i t u i s c e lo s t e s so m o n t e di P r e n e s t e , e che è d e t t a 
silex d a Cicerone, s u l qua l p ropos i to avrò n u o v a m e n t e da t o r n a r e t r a t t a n d o 
di F e r e n t i n u m . 

I m a s s i e r a n o cosi s t a c c a t i n a t u r a l m e n t e da l m o n t e stesso,- per r i d u r l i 
a l l ' u so di que l le m u r a , le qua l i sono u n magn i f i co e s e m p i o de l la cos t ruz ione 
d e t t a pe lasg ica , sebbene n o n possano per i m p o n e n z a c o m p e t e r e con que l l e 
d i A l e t r i u m , di S ignia , di Norba . 

Si a c c e n t u a a n c o r a P r e n e s t e per q u e l l a s i n g o l a r i t à ce l eb re r i c o r d a t a da 
S t r a b o n e , di c l o a c h e t r a f o r a t e in ogni s e n s o del m o n t e , che avevano le lo ro 
a p e r t u r e ne l l e m u r a po l igon ie ; e di fosse o c c u l t e cava t e da ogni p a r t e fino 
al p iano, sia per a t t i n g e r l ' a c q u a con c o m o d i t à , come per po te re , u s c e n d o 
n a s c o s t a m e n t e , a s s a l t a r e i n e m i c i (cf. Can ina Arch . a n t . c. Sez. I I ; P romis , 
o. c.) ; s i n g o l a r i t à che t r o v a n d o s i in q u a s i t u t t e le a l t r e v e t u s t e che m a n -
t e n g o n o c o s t r u z i o n i di t ipo ciclopico, qua l i F e r e n t i n u m , A l e t r i u m , Veru lae , 
Cora, e t c . , v i e n di l e g i t t i m a c o n s e g u e n z a che n o n s e m b r i po te r s i d i s g i u n -
ge re e d i f f e renz ia re le a r g o m e n t a z i o n i d i t i p o e d i e t à per l ' u n a , le qua l i 
v a l g a n o per t u t t e le a l t r e d i i d e n t i c a c o n f o r m a z i o n e e s t r u t t u r a . 

È il Geli di op in ione che l a c i t t à p r i m i t i v a s t e s se in o r ig ine s o l a m e n t e 
su l l a p u n t a e m i n e n t e di que l l a cos t ie ra , p u n t a che è s e p a r a t a dal r e s t o 
del suo dorso da p ro fonda depress ione o col lo, come e s a t t a m e n t e desc r i s se 
S t rabone , a l l a d i s t a n z a di due s t ad i i (m. 369.96) da l la in fe r io re ba se de l la c i n t a 
p o s t e r i o r e ; e che c rescendo l a popolaz ione si p r o l u n g a s s e r o in g i ù le due l inee 
i r r ego la r i d i v e r g e n t i d i m u r a g l i e che , s cese ve r so il s o t t o s t a n t e p iano , f u -
rono r i u n i t e dal t e r z o l a to di base , r i m a n e n d o cos i su l l a p u n t a più a l t a Varx. 

L ' a n d a m e n t o di q u e s t a m u r a g l i a può essere r i c o n o s c i u t o in quas i t u t t o il suo 
corso, ed è a n c h e n o t o per le s t esse pubbl icaz ion i di Dodwel l il qua le ne d i segnò 
a p r e f e r e n z a a l c u n i t r a t t i p resso la po r t a di S. F r ancesco , e so t to S. Cesar io . 

Il l a to di ba se del le m u r a di c i rcondar io , c o m p o s t o di g rand i b locchi 
i r r ego la r i e p a r t i c o l a r m e n t e degn i di n o t a , che f o r m a come il p r imo p iano , 
s o s t i e n e a n c h ' e s s o e n e è in p a r t e m a s c h e r a t o , le case de l la m o d e r n a c i t t à 
b a s s a , e si e s t e n d e v a da l la porla S. Martino a p o n e n t e , a que l l a del Sole a 



l e v a n t e , con a n d a m e n t o in c i rca al la q u o t a 412 su l m a r e , f r a il g i a rd ino 
Ba rbe r in i ed il p i ano de l l e p i sc ine . 

Gli avanz i che si conse rvano su l l ' angolo de l la p o r t a de l Sole, sono de i 
p i ù i n t e g r i . 

Di qu i i n c o m i n c i a a sa l i r e fin sul la c i m a il b racc io l u n g o o r i e n t a l e del 
r e c i n t o , che pas sa pe r l a c h i e s a di S. Cesar io e l ' e x - c o n v e n t o dei R i f o r m a t i , 
n e l q u a l e l a t o sono a p e r t e le p o r t e de t t e delle Monache, Mortella e dei Ca-
Puccini, ed u n ' a l t r a a n t i c a c h i u s a presso l a P o r t e l l a di c i r c a m . 2 di l a r -
g h e z z a , e dove il m u r o p o l i g o n a l e conserva l ' a l t e z z a di c i r c a m . 4.90, e 
s o p r a u n m a s s o in l e t t e r e di f o r m a a n t i q u a t a è i n c i s a l a m i s u r a P E D . X X X . 

Il b r a n o è d e t t o il murazzo di S. Cesario o Cesareo, e t a n t o esso che 
l a p o r t a sof fersero u n a v a n d a l i c a d i s t ruz ione p a r z i a l e n e l 1855, a l l a q u a l e 
t r o p p o t a r d i il Governo ce rcò di r i m e d i a r e . 

Da l l ' a l t ro angolo , a l l a p o r t a d i S. M a r t i n o , dove il r e c i n t o f u r a f f o r z a t o 
c o n opera q u a d r a t a ne l l a q u a l e è r i c a v a t a u n a p o r t a r o m a n a ora c h i u s a , 
i n c o m i n c i a v a a sa l i r e il b racc io l u n g o occ iden ta l e , p i e g a t o ve r so s e t t e n t r i o n e , 
ne l q u a l e è a p e r t a l a p o r t a di S. Francesco. 

Ques to a m b i t o secondo il Nibby, m i s u r a c i r ca 3 m i g l i a , e v e n i v a i n t e r -
seca to , o l t r e gl i a l t r i r i p i an i de l t emp io , a l m e n o da t r e c i n t e i n t e r n e , f o r -
m a n d o come q u a t t r o c i t t à o r ioni d ivers i , che p o t e r o n o g iu s t i f i c a r e il n o m e 
r i f e r i t o c i dal m e n z i o n a t o a n t i c o geogra fo . 

Di u n a de l le qua l i m u r a g l i e divisor ie i n t e r n e r i m a n g o n o a v a n z i , e fino 
a l l a o r ig ina le a l t ezza , n e l luogo d e t t o la rifolta, d i e t ro l a s p i a n a t a che ora 
c o s t i t u i s c e la p iazza Savoia e che s i a p r i v a i n n a n z i il t e m p i o de l la F o r -
t u n a e f u p r o b a b i l m e n t e il p r i m i t i v o Foro , dove s i c o n s e r v a n o g l i a v a n z i 
de l l a Basi l ica col r i c o m p a r s o f a m o s o Solarium o g g e t t o di t a n t e d i s p u t e in 
ques t i u l t i m i t e m p i , e dove d o v e t t e r o e s se r e l a p r i m a Aedes Forlunae Primi-
geniae, e l ' a n t r o de l le so r t i , ed il locus religiose seplus d i C icerone . 

Ai l a t i di q u e s t a s p i a n a t a sa l ivano due s c a l e o r a m p e , s o s t e n u t e da u n 
m u r o di e g u a l e m a n i e r a po l igon ia , e m e t t e v a n o ad u n supe r io r e r ip iano 
co r r i sponden te a l l a a t t u a l e v i a de l Borgo, e r i s p o n d e n t e ades so all ' a l t e z z a 
de l l a g ià n o t a t a p o r t a a n t i c a del r e c i n t o p re s so p o r t a P o r t e l l a ; su l fondo 
de l qua le r ip iano, a l t r o m u r o po l igono r e g g e v a lo s c a g l i o n e supe r io r e . 

I n t e n t o m i o n o n e s sendo que l lo di o c c u p a r m i d ' a l t r o che degl i avanz i 
po l igona l i , r i m a n d o per t u t t i i r e s t a n t i ce lebr i e s o n t u o s i s s i m i a v a n z i de l l a 
Premeste r o m a n a , o l t re c h e ag l i a u t o r i c i t a t i , a l C a n i n a che n e l l a A r c h . 
a n t . c., Sez. I l i , da u n a r i c o s t r u z i o n e del t e m p i o de l la F o r t u n a , a l F e r -
n i q u e E . : « E t u d e sur P r é n e s t e , v i l le d u L a t i u m » ; Pa r i s , 1880, con t a v . ; e 
s e n z a c i t a r e a l t r i n u m e r o s i s c r i t t i , a l l ' u l t i m a « Gu ida a r c h e o l o g i c a d e l l ' a n -
t i c a P r e n e s t e » o r n a t a d i p i a n t e e d i s egn i , di 0 . M a r u c c h i (Ro. 1885). 

Nel s o m m o dove i d u e l a t i m a g g i o r i d e l l a c i n t a si c o n g i u n g e v a n o f o r -
m a n d o l 'acropol i , n o n a g u i s a di p u n t a aguzza , m a a l l a r g a n d o s i in t o n d o 
a t t o r n o a l cucuzzo lo de l m o n t e i n modo da f o r m a r e u n ce r ch i e l l o , u n a v e r a 
co rona , r a d e n t e il v e r t i c e del t r i a n g o l o : luogo che Orazio c h i a m a frigidum 
p e r c h e e spos to a t u t t i i v e n t i , e d i a r i a f r e s c a a n c h e di e s t a t e ; e s ' e l evano 
a n c o r a minacc iose , i s o l a t e d a p o n t e l eva to io , le m u r a de l la s m a n t e l l a t a f o r -
t e z z a cen t ro de l la p o t e n t e f a m i g l i a Co lonna che pe r d u e vol te provocò ed 
a t t i r o su P r e n e s t e l a f e roce v e n d e t t a dei Papi e m u l a t o r i d i S u l l a ; è oggi 

pos t a l a p iccola ed a r i da b o r g a t a di C a s t e l S. P i e t r o , f r a z i o n e de l c o m u n e 
di P a l e s t r i n a ; su l l a p u n t a b r u l l a e b i a n c h e g g i a n t e d e l m a s s o ca l ca re , in po -
s iz ione o l t re ogni d i re p r o s p e t t i c a ed i m p o r t a n t i s s i m a ; dove n a r r a s i s a l i s -
se ro Pi r ro , ed A n n i b a l e , m o v e n t i a i d a n n i d e l l ' e t e r n a c i t t à , pe r o s s e r v a r l a 
da l u n g e e m a n d a r l e vane m i n a c c e , c e r t o i s t i n t i v a m e n t e perp less i d i r i s p e t t o , 
d i p a u r a e di cup id ig ia , p r i m a di a z z a r d a r s i ad a c c o s t a r l a . 

Ques to c u l m i n e dove s t e t t e l ' ac ropol i , è a l l a q u o t a di m . 152, e l a d i -
s t a n z a di d u e s t ad i i i n l i nea r e t t a da l l a base d a t a c i da S t r a b o n e , se è d i 
c i rca 80 m e t r i supe r io r e a l l a d i f f e renza del le due q u o t e qu i r i f e r i t e , d i p e n d e 
fo r se da l dovers i a n c o r a a b a s s a r e l a q u o t a del l a t o di base del t r i a n g o l o de l l a 
c i n t a , q u o t a da m e c a l c o l a t a i n v i a a p p r o s s i m a t i v a su l l a c a r t a del lo s t a t o 
m a g g i o r e ; e p o t r e b b e conc i l i a r s i r i t e n e n d o che il g e o g r a f o vi abb ia c o m -
preso a n c h e l ' u l t i m a c i t t à g ià v e n u t a s i e r igendo p i ù in basso n e l p i ano da l l a 
co lon ia d e d o t t a v i dopo la d i s t r u z i o n e s u l l a n a , il cui c e n t r o ed il Fo ro si d e -
t e r m i n a n o n e i p r e s s i de l l a m o d e r n a c h i e s e t t a r u r a l e de l la Madonna d e l -
l 'Aqui la . 

A n c h e de l la c i n t a d e l l ' a r x r i m a n g o n o su q u e s t a s o m m i t à e s t e s i a v a n z i , 
n e i q u a l i si può r i c o n o s c e r e il l uogo d ' u n a p o s t e r u l a d ' accesso a porta Manno 
p r i m a de l le case m o d e r n e . 

Su ques to p r i m o c ig l io del r ip i ano i n c o n t r a s i l a d i r u t a c h i e s u o l a d e l l a 
Madonna della costa, f o n d a t a sopra u n i m b a s a m e n t o r e t t a n g o l a r e , di opera 
po l igona le , che r i v e s t e i c a r a t t e r i dei m o n u m e n t i d e s i g n a t i pe r kieron o 
bomos, a cui h o g i à f a t t o a c c e n n o ne i cap i to l i p r e c e d e n t i , m a dei q u a l i meg l io 
vedrass i f r a b reve a Bel legra , e poi in A l e t r i u m ed a Norba , e p i ù p a r t i c o -
l a r m e n t e a S ign ia . 

Debbo pe r u l t i m o r i co rda re c h e a n c h e n e l r e c i n t o di P r e n e s t e vedes i 
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l e v a n t e , con a n d a m e n t o in c i rca al la q u o t a 412 su l m a r e , f r a il g i a rd ino 
Ba rbe r in i ed il p i ano de l l e p i sc ine . 

Gli avanz i che si conse rvano su l l ' angolo de l la p o r t a de l Sole, sono de i 
p i ù i n t e g r i . 

Di qu i i n c o m i n c i a a sa l i r e fin sul la c i m a il b racc io l u n g o o r i e n t a l e del 
r e c i n t o , che pas sa pe r l a c h i e s a di S. Cesar io e l ' e x - c o n v e n t o dei R i f o r m a t i , 
n e l q u a l e l a t o sono a p e r t e le p o r t e de t t e delle Monache, Mortella e dei Ca-
Puccini, ed u n ' a l t r a a n t i c a c h i u s a presso l a P o r t e l l a di c i r c a m . 2 di l a r -
g h e z z a , e dove il m u r o p o l i g o n a l e conserva l ' a l t e z z a di c i r c a m . 4.90, e 
s o p r a u n m a s s o in l e t t e r e di f o r m a a n t i q u a t a è i n c i s a l a m i s u r a P E D . X X X . 

Il b r a n o è d e t t o il mu:razzo di S. Cesario o Cesareo, e t a n t o esso che 
l a p o r t a sof fersero u n a v a n d a l i c a d i s t ruz ione p a r z i a l e n e l 1855, a l l a q u a l e 
t r o p p o t a r d i il Governo ce rcò di r i m e d i a r e . 

Da l l ' a l t ro angolo , a l l a p o r t a d i S. M a r t i n o , dove il r e c i n t o f u r a f f o r z a t o 
c o n opera q u a d r a t a ne l l a q u a l e è r i c a v a t a u n a p o r t a r o m a n a ora c h i u s a , 
i n c o m i n c i a v a a sa l i r e il b racc io l u n g o occ iden ta l e , p i e g a t o ve r so s e t t e n t r i o n e , 
ne l q u a l e è a p e r t a l a p o r t a di S. Francesco. 

Ques to a m b i t o secondo il Nibby, m i s u r a c i r ca 3 m i g l i a , e v e n i v a i n t e r -
seca to , o l t r e gl i a l t r i r i p i an i de l t emp io , a l m e n o da t r e c i n t e i n t e r n e , f o r -
m a n d o come q u a t t r o c i t t à o r ioni d ivers i , che p o t e r o n o g iu s t i f i c a r e il n o m e 
r i f e r i t o c i dal m e n z i o n a t o a n t i c o geogra fo . 

Di u n a de l le qua l i m u r a g l i e divisor ie i n t e r n e r i m a n g o n o a v a n z i , e fino 
a l l a o r ig ina le a l t ezza , n e l luogo d e t t o la rifolta, d i e t ro l a s p i a n a t a che ora 
c o s t i t u i s c e la p iazza Savoia e che s i a p r i v a i n n a n z i il t e m p i o de l la F o r -
t u n a e f u p r o b a b i l m e n t e il p r i m i t i v o Foro , dove s i c o n s e r v a n o g l i a v a n z i 
de l l a Basi l ica col r i c o m p a r s o f a m o s o Solarium o g g e t t o di t a n t e d i s p u t e in 
ques t i u l t i m i t e m p i , e dove d o v e t t e r o e s se r e l a p r i m a Aedes Forlunae Primi-
geniae, e l ' a n t r o de l le so r t i , ed il locus religiose seplus d i C icerone . 

Ai l a t i di q u e s t a s p i a n a t a sa l ivano due s c a l e o r a m p e , s o s t e n u t e da u n 
m u r o di e g u a l e m a n i e r a po l igon ia , e m e t t e v a n o ad u n supe r io r e r ip iano 
co r r i sponden te a l l a a t t u a l e v i a de l Borgo, e r i s p o n d e n t e ades so all ' a l t e z z a 
de l l a g ià n o t a t a p o r t a a n t i c a del r e c i n t o p re s so p o r t a P o r t e l l a ; su l fondo 
de l qua le r ip iano, a l t r o m u r o po l igono r e g g e v a lo s c a g l i o n e supe r io r e . 

I n t e n t o m i o n o n e s sendo que l lo di o c c u p a r m i d ' a l t r o che degl i avanz i 
po l igona l i , r i m a n d o per t u t t i i r e s t a n t i ce lebr i e s o n t u o s i s s i m i a v a n z i de l l a 
P r e n e s t e r o m a n a , o l t re c h e ag l i a u t o r i c i t a t i , a l C a n i n a che n e l l a A r c h . 
a n t . c., Sez. I l i , da u n a r i c o s t r u z i o n e del t e m p i o de l la F o r t u n a , a l F e r -
m q u e E . : « E t u d e sur P r é n e s t e , v i l le d u L a t i u m » ; Pa r i s , 1880, con t a v . ; e 
s e n z a c i t a r e a l t r i n u m e r o s i s c r i t t i , a l l ' u l t i m a « Gu ida a r c h e o l o g i c a d e l l ' a n -
t i c a P r e n e s t e » o r n a t a d i p i a n t e e d i s egn i , di 0 . M a r u c c h i (Ito. 1885). 

Nel s o m m o dove i d u e l a t i m a g g i o r i d e l l a c i n t a si c o n g i u n g e v a n o f o r -
m a n d o l 'acropol i , n o n a g u i s a di p u n t a aguzza , m a a l l a r g a n d o s i in t o n d o 
a t t o r n o a l cucuzzo lo de l m o n t e i n modo da f o r m a r e u n ce r ch i e l l o , u n a v e r a 
co rona , r a d e n t e il v e r t i c e del t r i a n g o l o ; luogo che Orazio c h i a m a frigidum 
p e r c h e e spos to a t u t t i i v e n t i , e d i a r i a f r e s c a a n c h e di e s t a t e ; e s ' e l evano 
a n c o r a minacc iose , i s o l a t e d a p o n t e l eva to io , le m u r a de l la s m a n t e l l a t a f o r -
t e z z a cen t ro de l la p o t e n t e f a m i g l i a Co lonna che pe r d u e vol te provocò ed 
a t t i r o su P r e n e s t e l a f e roce v e n d e t t a dei Papi e m u l a t o r i d i S u l l a ; è oggi 

pos t a l a p iccola ed a r i da b o r g a t a di C a s t e l S. P i e t r o , f r a z i o n e de l c o m u n e 
di P a l e s t r i n a ; su l l a p u n t a b r u l l a e b i a n c h e g g i a n t e d e l m a s s o ca l ca re , in po -
s iz ione o l t re ogni d i re p r o s p e t t i c a ed i m p o r t a n t i s s i m a ; dove n a r r a s i s a l i s -
se ro Pi r ro , ed A n n i b a l e , m o v e n t i a i d a n n i d e l l ' e t e r n a c i t t à , pe r o s s e r v a r l a 
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Ques to c u l m i n e dove s t e t t e l ' ac ropol i , c a l l a q u o t a di m . 752, e l a d i -
s t a n z a di d u e s t ad i i i n l i nea r e t t a da l l a base d a t a c i da S t r a b o n e , se è d i 
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t e r m i n a n o n e i p r e s s i de l l a m o d e r n a c h i e s e t t a r u r a l e de l la Madonna d e l -
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Su ques to p r i m o c ig l io del r ip i ano i n c o n t r a s i l a d i r u t a c h i e s u o l a d e l l a 
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pendici e m o n t i , r i sa le a t r ave r so q u e s t a cost iera degli E rn ic i fino ad i n -
contrars i colla sublacense so t to m o n t e Affilano. 

Chi vorrà v i s i t a r e Olevano e Bellegra da Roma, g iun to a l la s t az ione 
fer roviar ia di V a l m o n t o n e , po t rà infilarsi nei veicoli che f anno t u t t i i m o -
v i m e n t i di r u l l i o e becchegg io come le navi , e che par tono in coincidenza 
colla corsa del la m a t t i n a proseguendo ol t re fino ad Olevano senza f a r capo a 
Genazzano. 

Ma poiché a P a l e s t r i n a è il l imi te or iginar io de l l ' ampia e l u n g a val le 
so lca ta da l l ' an t i co Trerus, o Tolerus, o Tolenus di Ovidio e S t rabone , l 'odierno 
Sacco, il cui t h a l w e g c o s t i t u i v a per quas i t u t t o il suo corso il l im i t e di d i -
visione f r a il d o m i n i o degl i E rn ic i e quello dei Volsci, sui p re-Apennin i del 
ve r san te s in i s t ro i p r i m i , sul l 'opposto ve r san te dei mon t i Lepin i a des t ra i 
secondi, e no i o r a e n t r i a m o nel t e r r i to r io ernico, gioverà, come a l t rove ho 

^ f a t to , r ipo r t a re u n c e n n o genera le del la regione e del la s c h i a t t a . 
| F r a le g r a n d i m a s s e ca l ca r i che cos t i tu iscono il p re-Apennino ernico, 

l | ( | K e la c a t ena dei L e p i n i ai d u e la t i del la va l la ta , anche qui nel le i n t e r n e 
, u i colline depresse l i anv i g r a n d i t racce e vas te di ant ichi s convo lg imen t i v u l -

canici , le qual i s e m b r a n o essere l 'anello di congiunzione f r a i vu lcan i del la 
Campania e que l l i d e l Lazio e de l l 'E t ru r i a , t r e c ra te r i essendo s t a t i osser-

? va t i anche ai p ied i d i P r e n e s t e , in un cui muro t raversa le poligono « vi è un 
blocco di l ava n e r a c o m p a t t a che prova come le eruzioni vu lcan iche aveano 

. p receduto la f o n d a z i o n e de l l a c i t t à » (Vannucci, o. c . , T. I), m e n t r e a l t r e 
bocche osservans i n e i p i an i di Anagni , ed a Tichiena , presso Polì, e tc . 

^ ' Sulle qua l i c i r c o s t a n z e geologiche non essendo del mio a s s u n t o di p iù 
,, , soffermarmi , m i b a s t a a c c e n n a r e agli s c r i t t i dello Spal lanzani , del Breis lak, 

j del Brocchi, del P o n z i ; e p iù d i r e t t a m e n t e al r ecen te s tud io geologico d i 
ques ta con t r ada f a t t o da l s ignor W . Branco (I vulcani degl i E r n i c i ne l l a 

I , Valle del Sacco, e c a r t a re la t iva , in a t t i R. Accad. dei Lincei , Ro. 1811). 
5 « Non l u n g i da l l e s o r g e n t i de l l 'Amene e del Liri, ab i tavano gli E rn i c i , 
* " gen te for te e va lo rosa al par i degli Equi , e in luoghi angus t i e b a g n a t i da 
„ ' gelidi r ivi o c c u p a v a n o r o c c e e d i rupi o mon t i sassosi , da cui in l ingua s a -

'' b ina t r a e v a n o il n o m e . Hernica saxa colunt, quos dives Anagnia pascit (Virg., 
Aen., L. VII). Sabinorum lingua, saxa lierna vocantur. Quidam dux magmis 
Sabinos de suis locis elicvÀt et habitare secum fecit saxosis in montibus. Unde 
dieta sunt Hernica loca, et populi Hernici (Servio, in Aen.) . Le loro c i t t à 
pr incipal i e rano A n a g n i , Veroli , Ala t r i e Ferent ino , che r imangono anco ra 
col medes imo n o m e , e col le rovine delle loro grandi m u r a ciclopiche a t t e -
s t ano d e l l ' a n t i c h i s s i m a or ig ine . Anagni c i t t à r icca e i l l u s t r e sorgeva sopra 
colle e levato in suo lo f e c o n d o di biade ; e ra capi tale del popolo, e vi si a d u -
navano i loro conci l i i ; e a n c h e mol t i secoli dopo, nei t empl i , nei delubri , ne i 
r i t i divini , e in a l t r i nobi l i m o n u m e n t i , mos t r ava il suo an t i co splendore » 
(Vannucci, o. c . , T . I). 

Olevano, c o m e Bellegra, Capitulum (Piglio, o d i r e t t a m e n t e da Pileum) ed 
a l t re , sul p r i m o l i m i t a r e verso il Lazio, dovet te ro essere a l t u r e fo r t i f i ca te 
dagl i Ernic i , p o i c h é q u e s t e pendici fu rono popolat iss ime, e quas i t u t t i i s i t i 
ora ab i t a t i , c h e s o n o i p iù acconci a d i fesa siccome posti su eminenze i so -
la te , dove t t e ro e s s e r e sedi di uno di quegl i oppidi. 

Ed avanzi c ic lopic i f u r o n o r i scon t ra t i ad Olevano, e d ivulga t i da G. A b e k e n 

ne l 1841 ; i qual i sono cos t ru t t i in uno s t i le assa i rozzo, a l a rgh i blocchi 
in formi , e p resen tan t i minore rassomig l ianza colla cos t ruz ione regolare po-
ligonia, che ogni a l t ro avanzo dei p iù pross imi al Lazio (Geli, o. c.). 

L ' a t t u a l e paese sorge appunto sopra ques t i avanzi del la ve tu s t a c i n t a 
dell 'oppido, la quale dovet te avere cer to per la conformazione della c res t a 
rocciosa calcare, e la t e s t imon ianza che r i m a n e sul luogo del la to di base , 
quello s t i le a l t rove osservato, quel la consue ta f o r m a t r i angola re già nota , 
andando a finire la congiunzione dei due la t i l u n g h i ad angolo a c u t o coll'aro; 
sul la s o m m i t à (m. 511), dove sono f a t i s c e n t i avanzi del la rocca dei bassi 
t e m p i (sec. XIII), che il Nibby crede debba ascr ivers i ai Colonnesi, ed ora 
è di p ropr ie tà di casa Borghese ; ed aven te nel suo in terno la pure no t a 
disposizione a scagl ioni , che qui s ingo la rmente dove t t e essere r ichies ta per 
la r ipidezza del pendìo, a sos tenere le sp iana te de l l ' i n t e rno ab i ta to . 

Ma ne dei fianchi, nè di quas i t u t t i q u e s t i ba l t e i i n t e rn i , forse os t ru i t i 
dalle case, nè dell 'acropoli , r imangono più ves t ig ia ; suss i s t e invece mol to 
in tegro quan to ad es tens ione il la to di base. 

L 'Abeken ne diede contezza ne l Boll. I s t . , 1841. 
Questa murag l i a è f a t t a a blocchi di s ingoiar grandezza , collocati quas i 

senza artifizio di scalpello, ed ins ieme a quel l i di Roselle, Arpino, Aurunca , 
Cora, e tc . , è r e p u t a t a f r a le ve ramen te a n t i c h e del c a r a t t e r e t i r i n t io o c i -
clopico di Pausania . 

La l inea di ta le murag l i a si s tende da S. ad 0 . del la col l ina occupa ta 
da l l ' a t tua le paese di Olevano, la quale molto scoscesa e t u t t a de l l ' aspet to 
come di una corrente lavica, cos t i t u i t a da filoni di ca lcare che emergono 
fuo r i da l suolo e f anno con t ras to col verde degli ulivi e delle v igne che 
t u t t o a l l ' in torno circondano quel la costa, dove t te essere r ido t t a pra t icabi le , 
come no ta i , per mezzo di a r t e f a t t e sost ruzioni , t a n t o da r icavare piani per 
l e fabbr iche da er igersi sopra, come vedremo anche a Norba, e come fu in 
mol t i a l t r i luoghi g ià anche da noi osservat i . 

Due soli di ques t i scaglioni o terrazzi , che m a n mano dovevano s u c c e -
ders i e r es t r ingers i verso la cima, d is t inguons i c h i a r a m e n t e . 

Del superiore masche ra to f r a le case, e r iconosc iu to dal l 'Abeken ili un 
sol luogo, ho po tu to ravvisare un indizio nel fianco della discesa verso Ara 
de'santi; l ' e s t remo di base , cioè il più basso, su cui sono impos ta te a t t o r n o 
a t t o r n o le u l t ime abi tazioni del paese, è in g r an pa r t e scoper to ed in d i -
screto s t a to di conservazione. I l s ignor Abeken non potè e samina rne e d i -
segnarne che due pezzi, alle due e s t r e m i t à , e ne capisco bene la ragione. 

Poiché t u t t o il lungo t r a t t o in te rmedio è impra t icab i le quasi . Fra la 
c in ta poligonia, i m p o s t a t a sulle rocce, e le m a c e r e di ch iu su ra dei so t to -
s t an t i ort icell i , è come una con t inua t a cloaca scoper ta , r i d o t t a a s ch i fos i s -
s ima fogna dai g e t t i t i di immondiz ie dalle case sopras t an t i : 

« sterco 
Che dagl i uman privati viene mosso » 

(Dante, Inf . , c. XIX); vero cen t ro d ' infezione, se la n a t u r a aprica e v e n t i l a t a 
del luogo non venisse in soccorso contro l ' inerz ia degli uomin i . Se io ho 
voluto percorrere t u t t o il rec in to , e lo feci due volte , u n a r e c e n t i s s i m a m e n t e , 
dove t t i agrapparmi sui br icchi insudic ia t i , sporgent i delle rocce, a f f ron tando 



r i s o l u t a m e n t e i coproliti, por evi ta re la pozza s o t t o s t a n t e . Ma oltre la diffi-
co l t à del passaggio e 

« Le ripe g r o m m a t e d 'una muffa 
Per l 'a l i to di g iù che vi s 'appes ta , 
Che cogli occhi e col naso facea zuffa » 

(Dante, ibid.), c 'e ra i l pericolo di usc i rne , per qualche ge t t i t o : 

« col capo sì di merda lordo » 

(Dante, ibid.), da d ig rada rne Alessio I n t e r m i n c i ; o di finire a t t u f f a t i come 
gli a l t r i adu la to r i m e s s i dal l 'Al ighier i ne l l a seconda bolgia de l l '8 a ce rch ia 
in fe rna le . 

Eppure non ci vorrebbe mol to pel Comune a levare lo sconcio, o pel 
P r e f e t t o de l l a p rov inc ia a cos t r ingervelo . Ne va del decoro di t u t t i e de l -
l ' i n te resse del paese . 

Se ne avvan tagge rebbe l ' ig iene, ed Olevano avrebbe u n ' a t t r a t t i v a di p iù , 
f r a le mol te per cui è t a n t o p re fe r i to dagl i a r t i s t i e dagl i s t r an ie r i . 

In u n a di ques t e poco pu l i t e scor re r ie m i fu rono compagni due p i t to r i 
a l emann i . F i g u r a t e v i c h e impress ione se n e sa ranno p o r t a t a ! q u a n t u n q u e 
compassa t i e pa rch i per n a t u r a , non ne d i scor ressero con me in quel la m a -
n i e r a che la cosa si m e r i t a v a . 

Olevano è su u n a lac in ia di quei colli che son d e t t i Celesti, e ce les t ia le 
è i l suo aere , ed il suo or izzonte , ed il suo con to rno ; m a ques to suo quas i 
un ico ed impor t an t i s s imo m o n u m e n t o che ne a t t e s t a l ' a n t i c h i t à p iù a r r e -
t r a t a , è t e n u t o p iù che come u n a n t r o di ciclopi, come u n a bolgia in-
fernale. 

R e a l m e n t e p iù r imarchevo l i sono le due e s t r e m i t à del la murag l i a . L ' u n a 
sor tendo da Olevano a ponen te , per andare a l la così d e t t a Ara de' Santi, che 
f o r m a sos tegno a l l a s t r ada , m o s t r a l 'usc i re di u n a cloaca od emissar io di 
sfogo delle acque dei s o p r a s t a n t i p ian i dell 'oppido. Un 'un ica p ie t r a di m . 1.80 
di l unghezza f o r m a l ' a r c h i t r a v e . 

L ' a l t r a e s t r e m i t à ve r so m a t t i n a , dove è la d i s t r u t t a cappella di S. Mar-
tino, luogo de t to ora da i t e r r a z z a n i Y ospedale, f u dal l 'Abeken g iud ica ta p iù 
c h e un b rano delle m u r a c i r c o n d a n e , u n a sos t ruz ione per r icavare u n a sp ia -
n a t a , come ne l medio evo, ,così in an t ico di u n t e m p i e t t o non mol to g r a n d e 
o di u n bomos, qua le n e ved remo u n a l t ro f r a poco su a Bellegra. 

Eg l i i n f a t t i n o t a v a che le p i e t r e non avendo da sos tenere u n a fabbr ica 
p e s a n t e , sono più piccole, e n e l m e n t r e sempre poligone e adoperate con-
fo rme la r o t t u r a n a t u r a l e dei massi, ' p r e sen tano qua lche r avv i c inamen to 
a l l a disposizione a s t r a t i or izzonta l i . 

E poiché, c e r t a m e n t e per il mot ivo che ho sp iegato con parole forse 
t roppo palpitanti, per q u a n t o c lass iche, non t rovo a l t r i autor i che abbiano 
da to le d imensioni dei b ran i supe r s t i t i di ques to rec in to infer iore di Olevano, 
supplirò a l la l acuna . 

Il m u r o del témenos a l l 'ospedale di S. Mart ino, m i s u r a m. 11.50 di l u n -
ghezza per 1.50 d ' a l t ezza m a s s i m a , ed h a la medes ima disposizione S.-O. 
come la m u r a g l i a c i rcondar ia . Dis ta m. 12.50 dal r i sa l to n a t u r a l e di rocc ia 
a picco., sul qua le dove t t e essere i m p o s t a t o 1' angolo sud del r ec in to de l -

l 'oppido il quale dovea seguire l a n a t u r a l e cu rva tu ra del la costa che qui 
t o rce a m a t t i n a ad angolo acu to . 

L"hieron occupò dunque il p i a n e t t o di uno sperone infer iore t u t t o rocce 
brul le ed a c u m i n a t e anch ' e s so . 

Da ques to angolo S. corrono c i rca m. 76 privi di residuo di c in ta , l a 
quale a ques to nuovo pun to che f a rò t e s t a del la misuraz ione , dallo sfondo 
di un d e n t e spo rgen te f o r m a t o dal le m u r a di fondazione di u n a casa, c o m -
pare al l ' improvviso nel suo rozzo s t i le pr imit ivo, a mass i t a l i e qual i si le -
varono dai filoni n a t u r a l i de l la costa, a spigoli t ag l i en t i e den te l la t i , con r i n -
za f fa tu re . 

La m u r a g l i a tocca qui l ' a l tezza di m. 4, e i m a s s i maggior i sono m. 1 
X 1.50, ed a n c h e ben più lungh i se a f o r m a n a t u r a l m e n t e paral le lepipeda. 

La massa del la c in ta impos t a t a sul le roccie che le fo rmano n a t u r a l e 
s ca rpa t a , e con cui si confonde quas i in u n t u t t o omogeneo, procede per 
m. 68 non i n t e r r o t t a , quindi no tas i u n a soluzione di m. 4, e poi nel lo sfondo 
di un ' a rcuaz ione mode rna a ses to r ibassa to per sos tegno di una t e r razza , 
r iappare un bel t r a t t o di m. 6, cioè fino alla prog. "78, e che ragg iunge l a 
a l tezza di m. 6. 

Al di là , la c i n t a è m a s c h e r a t a dalle fondazioni p iù sporgent i delle case, 
facendo capolino quà e là da q u a l c h e fessura , e così per 1' andamen to di 
a l t r i m. 50, cioè fino a l la prog. 120; da dove con t ro lo sbocco di u n a m o -
derna chiavica so t to po r t a del l 'Ara de ' San t i , la m u r a g l i a r e s t a poi sempre 
scoper ta pel t r a t t o di m. 30 e f o r m a la sos t ruz ione della s t r a d a di usc i t a 
dal paese dal la to di ponente , con un ' a l t ezza di m. 7 e più, degradando fino 
a m. 5; e così fino alla prog. 150, dove ha u n a piccola breccia , e qu indi è 
o s t ru i t a per m. 7 da una casucciaccia , o l t re la qua le , con un t r a t t o di a l t r i 
m. 16, e così con un percorso t o t a l e di m. 173, finisce s c e m a t a di a l t ezza 
fino a m e t r i 1, a que l l ' a l t r a e s t r e m i t à di cui s 'occupò l ' A b e k e n ; dove ce r -
t a m e n t e cos t i tu iva anche in or igine la sos t ruz ione di un ad i to all 'oppido, 
med ian t e un r isa l to nel le m u r e circondarie , le qual i f a t t o angolo o t tu so , 
doveano quindi ascendere qu i la ch ina verso t r a m o n t a n a . 

Questo p u n t o del l 'angolo ovest , che d is ta dunque m. 249 c i rca d a l l ' a n -
golo sud sopraf issato , è la l unghezza che r appresen ta il n a t u r a l e sviluppo 
che dovet te avere il l a to di base dei ba luardi a protez ione dell 'oppido. 

In q u e s t ' u l t i m o t r a t t o ravvisans i appun to i mass i p iù colossali, fino di 
m. 1.40 X 2.30, e di u n a p rofond i tà proporz ionata , i qual i ev iden t emen te qu i 
fu rono a p re fe renza imp iega t i , perchè dovet te ro res i s te re a maggior i u r t i e 
cos t i tu i re maggior d i fesa . 

Ad un 'o ra circa di c a m m i n o o l t re Olevano con t inuando a sal ire , e dopo 
r a sen t a to il gruppo di querce t a n t o p i t toresco e d e c a n t a t o dagl i a r t i s t i che 
dicesi la Serpentara, vediamo spiccare sopra una cos t iera t ag l i en t e e d i r u p a t a 
che fo rma lo spar t iacque f r a le vall i del Sacco e dell ' Aniene, il paese di 
Bellegra, che ebbe fin poco f a il nome di Civitel la, comune con m o l t e a l t re 
Civitelle che in ques t e regioni t raggono il nome gener ico dagli oppidi a n -
t ich i a cui sono succedu te . 

Ques ta s o m m i t à (m. 815) s l anc ia t a come una gugl ia f r a le nub i , si vede 
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dovunque per largo t e r r i to r io intorno, e f ra le nubi e spazzata dalla bara-
buffa, Bellegera è sovente, quando le sot tos tant i pendici oleifere godono del 
placido sorriso d'un cielo incan ta to . 

La terra odierna è sul pun to più eminente dell 'alpestre costiera, il quale 
dovette essere l 'acropoli d i u n altro oppido eret to a maniera ciclopica, e 
sentinella avanzata verso g l i Equ i ; ed ora è collegata con buona strada che 
dirama alla quota 674 da l l a maremmana f r a Olevano e Subiaco; e lo sarà 
fra breve con S. Vito e Rocca S. Stefano mediante le com. obblig. ricavate 
con piacevoli prospett ive su l l e creste dei colli e t r a folti ed ombrosi castagneti . 

Dell'acropoli p r imi t iva , ol tre il luogo naturale ed ovvio, rimangono ve-
tus t i avanzi di mura che vedo t rascura t i dai dotti r icercator i ; la c i t tà al lun-
gavasi per la depressione verso oriente, e giù per la china, e ne sono pure 
tes t imoni avanzi di m u r a g l i e poligonie, non t u t t e condotte, come disse 
l'Abeken, eoll'identico s t i l e delle precedenti di Olevano. 

Questi avanzi si n o t a n o in due punti . 
Il primo punto che incon t r a s i venendo da Olevano, è appena sorpassato 

il nuovo cimitero, sor tendo a sinistra alla prima svolta che fa la s trada co-
munale che sale a Bel legra d ipar t i tas i alla det ta quota di m. 674, nel luogo 
chiamato Le sbarre, dove è il valico dalla prov. maremmana suddetta d i re t ta 
a Subiaco. 

Quivi dunque, oltre i l c imitero procedendo innanzi in discesa poco più 
di un centinaio di me t r i , ci si imbat te in una t e s t a t a di muro che segnava 
l'angolo sud del grande r e c i n t o della c i t t à propriamente de t ta , la quale si 
estendeva sul primo r ip i ano e lungo il versante S.-O. del colle, al disopra 
del detto cimitero, approff i t tandosi in gran par te negli a l t r i lati, delle rigide 
sporgenze rocciose. 

Del lato S.-E. che a scendeva reciso verso il crinale del monte, non r i -
mangono brani, benché l ' a n d a m e n t o naturale ne sia evidente. Del lato di 
base S.-O. at t raverso la eo s t a , sussistono invece in ter ro t tamente , frammezzo 
a campicelli di grano r i c a v a t i e sostenuti con macere lungo la ripida china, 
egregi t r a t t i per il pe rcorso di m. 275 nel quale ben difficilmente si notano 
ora le tracce dei due i n g r e s s i vedute dall 'Abeken. 

È questo recinto, i n v e r o nella maggior parte, della maniera la più ve-
tus ta ciclopica della p r i m a e tà , qui come ad Olevano, a massi talvolta assai 
grandi , come vedesi g i à i n questo primo spigolo, dove uno misura perfino 
m. 3.70 di profondità. 

Osserviamone t u t t e l e c i rcostanzial i tà . 
A cominciare dallo spigolo, dura il muraglione per m. 9.50 di corso, alto 

fino a m. 3.70. Segue u n a breccia di m. 7 e poi riappare il muro per m. 9 
alto solo 1.70. Quindi a l t r a interruzione di m. 48, ed altro brano di cort ina 
di m. 3.50 che scompare s u b i t o per m. 11 ; e per altri m. 11 torna poi eziandio 
ad alzarsi fino a m. 3.80. Dopo 18 m. di soluzione, r i tornano anche m. 18 
meglio apparenti, e poi i l lungo t ra t to di m. 44 dove l 'andamento della cinta 
è segnato appena da poche p ie t re della impostazione. 

Al di sopra di q u e s t i t r a t t i , è conservato integro e visibile il percorso 
di un 'ant ica via t a g l i a t a ve r so la costa nel vivo masso, e sos tenuta e t e r -
rapienata a valle dal la m u r a g l i a ; la quale via dovette segnare il pomerio 
della ci t tà, e servire di comunicazione lungo gli spalti. Misura m. 9 di l a r -

ghezza dallo spigolo esterno della cinta che ora è a suo livello, alla crepidine 
interna, ed i paesani la chiamano tu t t 'o ra con nome significativo, Via Consolare. 

Dal punto dove ci siamo arrestat i , ricompare il muraglione per m. 30, 
alto fino a m. 3.70; quindi nuovo vuoto di m. 21, altro brano di m. 4 di 
appena due filari di mass i ; e poi 20 m. di rasura, a cui si sussegue un 
t ra t to di muro di m. 3.60 per 2.90 di altezza, il quale si differenzia note-
volmente dal resto del munimento. 

Imperciocché i suoi massi, senza pur nessun accenno alla disposizione 
orizzontale, sono bene connessi e drizzati a taglio negli spigoli, come no-
tasi nel genere della 2a maniera. Questo brano di più accurata f a t t u ra può 
forse credersi un risarcimento di epoca più avanzata. 

Per i susseguenti m. 9 veggonsi radi i soli massi della impostazione, e 
finalmente si tocca l 'ultimo t ra t to superstite della cinta inferiore, di m. 8, 
che raggiunge qui m. 3.90 di altezza, la massima di t u t t o il percorso, e 
torna ad essere della l a maniera rozza, come riscontreremo nell'acropoli. 

Qui la muraglia scompare affatto, ma in origine dovea proseguire in di-
rezione press'a poco eguale, per allacciarsi alla più discosta e suprema acropoli. 

Da questa estremità ascendiamo in linea r e t t a la costa, e fa t t i poco 
più di 300 metr i , saremo di nuovo sulla strada comunale, incontro ad una 
sostruzione esposta a S-E. che è del secondo dei menzionati luoghi dove ri-
mangono murament i ciclopici della ci t tà bassa. 

Si incontrano questi proprio sulla strada lungo il crinale, dove è la 
vecchia chiesa parrochiale dedicata a S. Sisto, t enuta in molta venerazione 
dai paesani, e che secondo una tradizione r i fer i ta dal Casimiro (Mem. istor. 
delle chiese, etc., cit. dal Nibby), starebbe sul posto di un antico tempio 
dedicato alla Dea Bona. 

Costituiscono questi avanzi una grande base quadrilatera, che verso la 
par te dirupata della costa ha tre grandi scaglioni o gradi, mentre verso 
strada ne mostra uno solo. 

Di quest i colossali avanzi diede qualche saggio una prima volta il signor 
Ilely (Bui. Ist. 1829), e successivamente se ne ebbero al tre conferme pegli 
studi del signor Abeken (Mem. Ist. 1832 c.). 

Questi scaglioni richiamano alla memoria gli edilizi che hanno eguale 
disposizione, in opera lesbia (An. Ist. 1830) ; e lasciano supporre fosse questo 
un sacro recinto intero di un hieron, o di un bomos od ara, secondo il rito 
più vetusto, anche italico, e della maniera di quelli che si vollero identifi-
care a Tivoli, ed in altri luoghi che abbiamo già percorsi e che percorreremo. 

Nota l'Abeken come la larghezza di questo imbasamento o muro di 
terrapieno, corrisponde precisamente a 2/3 della sua lunghezza, la quale 
misura circa m. 32, mentre il tempio, come gli altr i antichi primi italici 
(vedasi l 'accenno al tempio sannitico di BooianuM vetus, nella parte gene-
rale), guardava in verso oriente, e più precisamente a S-E. 

Anche il Geli, ed il Nibby che riporta la tradizione del Casimiro, stanno 
per la destinazione a scopo rituale religioso di questa costruzione, la quale 
non potè appartenere certo ai bastioni della c i t t à prote t ta qui dal naturale 
precipizio del monte. 

Le muraglie di questi scaglioni non hanno l 'aspetto di rozzezza di 
quelle circondane della c i t tà e più ancora di quelle dell' acropoli, come 
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scrisse l 'Abeken, ma al contrario tendono decisamente all 'ordinamento oriz-
zontale della 3a maniera, ed i massi vi sono e sa t t amen te connessi in piano 
con le riseghe o spigoli pareggiati e le facce a bozze come nella 2a maniera ; 
segnano cioè una ben maggiore accuratezza, e prat ica di esecuzione, sia 
questo effetto di e tà posteriore e più progredita, come veramente parmi, 
sia causa la na tura dell'edifìzio e la sua ubicazione sopra le rocce a piombo 
verso il lato N-E. 

Le precise dimensioni degli scaglioni dell 'liieron sono ques te : 
Lato S-E. brano supersti te m. 17.50 di lunghezza, alto il massimo 

m. 2.50; lato N-E. esposto sopra i dirupi, a scaglioni, m. 6.50 conservato, 
altezza m. 4.05, lo scaglione inferiore solo è alto m. 2.10 con sporto di 
m. 1.50 dal gradino sovraposto. Dopo 17 m. di interruzione, seguono m. 22 
segnalati da massi compresi nelle mura di fondazione della chiesa di S. Sisto 
vecchio, quindi il lato proseguiva per altri m. 24 vedendosene alcuni massi 
di impostazione fra le creste sporgenti della roccia. 

, Sul medesimo lato, ma con u n a r ientranza di m. 14, ed alla dis tanza 
progressiva di ni. 23.50, comincia l 'ultimo t r a t t o del muraglione, il meglio 
conservato, che forma l'angolo N. dell 'hieron. 

Questo t ra t to è lungo m. 18.10, conserva fino a se t t e filari, per l 'altezza 
di m. 5.30, di massi enormi di m. 2.10 a 2.30 di lunghezza, profondi fino 
a m. 1.80 e più, alti da m. 1 ad 1.20; ed è qui specialmente che notasi il 
fare deciso della 3a maniera, sebbene con qualche r inzaffatura . 

Questo angolo è il più imponente di aspetto, anche perchè si erge sopra 
le roccie che danno sullHntermonzio, al di là del quale è la sommità sco-
scesa dell'acropoli e dell 'attuale paese. 

Svoltando l'angolo, il lato N.-O. conserva qua t t ro filari di massi, dell 'al-
tezza complessiva di m. 3.70, e t u t t o il suo corso di m. 16.80, poiché t e r -
mina all 'angolo O. sulla strada, dove svolta il lato S.-O. per m. 20 sussi-
s tent i , di t re filari di massi dell 'al tezza di m. 2.60. 

Questo lato parallelo alla s t rada , non dimostra al t r i brani superstiti , e 
per raggiungere il lato S.-E. da cui cominciai, voglionsi ancora m. 94. 

Le quali misure invero non corrisponderebbero con quelle segnate dal-
l'Abelcen, nè precisamente colla sua proporzione f r a i lati . 

E tempo che per la breve e ripida china saliamo all'acropoli ed a Bellegra. 
Come avvertii, non mi consta che alcun scri t tore si sia occupato delle 

mura dell'acropoli di Bellegra, anz i l'Abeken pare affermasse che l'acropoli 
primitiva non si denota che per la sua evidente disposizione topografica. 

Al contrario sono qui brani di muraglie che coronavano torno torno 
questa punta rocciosa ed eminente , e presentano l 'aspetto vetusto dello stile 
t i r int io il più deciso, come le m u r a di Cora, di Aurunca, etc. 

A sinistra della porta romana che dà adito al paese, o meglio che dava, 
perchè ora è scomparsa dopo migl iora ta la s trada di accesso, presentasi un 
pruno t r a t t o dell 'anello murale dell 'arce. 

E lungo m. 19; e più oltre continuando il giro da S.-O, f r a due casup-
pole sporgenti, havvene un al tro di m. 18, a l to m. 4.20. 

Dopo una lunga interruzione, salendo più alto, segue un t r a t t o di m. 23, 
dell 'altezza di m. 3. al più, su cui anche impostano le case moderne. 

Anche qui bisogna superare le solite difficoltà, più che del terreno, del 

luridume che si riversa dalle case e dai vicolettacci, e dei coproliti che si 
conlormano alle creste delle rocce sporgenti. Sarà per questa medesima dif-
ficolta che anche di queste mura non trovo f a t t a da altri descrizione. 

Ho osservato qui un enorme blocco di m. 3.10 di lunghezza per 1.10 di 
altezza. 

Segue un t ra t to di muro di m. 6, poi altro di m. 3.30, poi uno di m. 13 
che conserva il solo filare di impostazione, e finalmente, in terrot ta la l inea 
delle case, un ùl t imo e grandioso muraglione col quale si formava l'angolo 
N.-O. dove il chiuso dovea svoltare a- t ramontana . 

Alzato sopra pendici ripidissime, è ancora r i t to per 6 o 7 m. di appiombo, 
mostra una f ronte maestosa dello sviluppo di m. 53 con massi colossali fino 
di m. 2.40 X 2. 

In quest 'angolo dovette essere forse un accesso all 'acropoli, o meglio 
una alta posterula, poiché la muraglia accenna a riprendere dopo una risega 
0 dente, sotto le case più alte del paese adentrate di m. 14, dalle quali non 
sporgono che le t e s t a te dei massi. 

Seguiva subito al tro spigolo, ed era il punto più eccelso, a cavaliere dei 
due versanti, in larga visuale, l imitata di fronte dalle cime del Guadagnolo 
e del Costasole il quale da qui più che mai giustifica il suo nome di Mam-
melle d'Italia sotto cui lo conoscono i paesani; e sui fianchi, dalle catene dei 
Simbruini e dei Lepini. 

Incontrasi subito dopo la seconda, opposta porta della terza, de t t a di 
S. Francesco ; al di là della quale il lato N.-E. della cittadella va sopra 
rupi a piombo precipite, dove non resta indizio di munimento ar te fa t to , 
e forse non esistet te, o solo negli interstizi delle creste rocciose per 
terrapieno e parapet to; essendo la posizione di qui per sè stessa inacces-
sibile. 

L'Abeken rit iene che come ad Olevano, fosse qui un altro degli otto 
pagi od oppidi che si sa essere s tat i sottomessi al governo di Preneste, colla 
cui giurisdizione gli pare che si collega la naturale disposizione di quella 
plaga (Boll. Ist . , 1841, c.). 

Quale fosse il primitivo nome suo è incerto, come è ignoto quello del-
l'oppido che s t e t t e ad Olevano. 

Nibby crede che a Civitella (e non a Yalmontone come gli fece dire il 
Desjardins, chè a Valmontone il Nibby volle Tolerium), fosse Vitellia, dove 
fu poi dai Romani dedotta una colonia negli E mici per tenere a freno gli 
Equicoli, e che Stefano Bizantino chiama Bitella, da cui potè corrot tamente 
essere derivato il Civitella. Il Geli ed al tr i , pongono invece Vitellia a Val-
montone. 

Ma le testimonianze addotte dal Nibby e le argomentazioni in favore 
della sua tesi, non convinsero il moderno Municipio del luogo, il quale, or 
sono pochi anni, o t tenne di chiamarsi col nome pure antico di Bellegra, 
cit tà che altre memorie ed altri autori vogliono piuttosto quivi sussistita. 
Così il Marocco: « Una grande e forte c i t tà vi era, e non si esclude fosse 
l 'antica menzionata Bilccre (sic) dagli Equi (sic) ravvisandosi oltre di ciò 
un noto bellissimo t ra t to di s trada selciata come la prenest ina, poco sotto 

1 terreni det t i li casali, etc. » (o. e., T. X), cf. anche Palmieri (o. c.). 
La vet ta che più prossimamente domina Olevano e Bellegra, verso 



oriente, è il monte Scalambra, (m. 1402), a l t r imenti dai locali chiamato il 
Serrone, nome che il Nibby crede derivato dal latino serra, sega, ed appli-
cato poi figurativamente come denominazione orografica, nella guisa che 
sierra dicono in Ispagna. 

È una gran costiera che si protende colle spalle t r a il Piglio e Bellegra, 
ed innalza la sua sommità piramidale isolata e brulla, meno che in qualche 
insenatura riparata dove cresce il faggio, e su un t r a t t o di costa sopra il 
paese di Serrone, che è ricoperto di fol ta macchia nel centro della quale 
è uno spiazzato ed una cappella di S. Michele, con romitorio, in aperta pro-
spettiva di t u t t a la valle del Sacco e delle cime dei Lepini. 

La salita può farsi t an to da Olevano passando per Serrone ed il det to 
romitorio di S. Michele, in t re ore ; o passando superiormente dal paese di 
Rojate; quanto da Bellegra in linea dir i t ta per il crinale superiore pure 
toccando Rojate (m. 697) e sempre sul ciglione del monte . 

Anche per questi versi occorrono presso a poco t re ore è mezzo di cam-
mino per toccare la ve t ta . 

Discendendo dal versante opposto in direzione di greco, alla es t remi tà 
maestrale della vasta prater ia od acrocoro dell'Arcinazzo (m. 836), può avere 
a t t ra t t iva l 'ascensione delle due vicine eminenze del Tv,ino od AltvÀno (m. 1269), 
che deriva il suo nome probabilmente da una villa degli Antonini i cui vasti 
ruderi veggonsi ancora alle sue falde, appunto in questa es t remi tà del pian 
d'Arcinazzo; e dell ''Affilano (m. 1332); separati l 'uno dall 'altro da una depres-
sione per la quale traversa un piacevole sentiere fra boschi nel versante di 
tergo, che ci porta nella valle s t r e t t a dell'Amo, incontro a Jenne. 

Ma se dal pian d'Arcinazzo vorremo invece dirigerci ad oriente, scen-
deremo ancora al corso dell 'Amene superiore, ed entreremo nel terr i torio di 
Trevi del quale si è discorso già nel Capitolo 8. 

12. FERENTINUM, ora FERENTINO. 

Lungo la medesima linea ferroviaria Roma-Napoli, la 5 a dopo Valmon-
tone che abbiamo u l t imamente toccata, è la stazione di Ferentino, alla 
quale dobbiamo nuovamente arres tarc i . 

Vedremo passando, di fianco sulla nostra sinistra, la sacra Anagnia, la 
capitale del popolo Ernico, come già ricordai nel capitolo precedente, posta 
sopra una fimbria del monte Porciano, a m. 460, ma che noi dobbiamo t r a -
scurare poiché nulla ci t roveremo di nostra ricerca, siccome avrò motivo 
di avvertire ancora t r a t t ando di Norba. 

La cit tadina di Ferentino, come Anagni, è discosta dalla ferrovia intorno 
6 kil. ed ha sempre un servizio di vet ture colla stazione. Riveste anch'essa 
la sommità d 'un colle piacevole, in aperta prospettiva da t u t t e par t i (m. 313), 
con un dislivello di m. 60 f r a la parte bassa e l'acropoli. 

Di Ferentinum della e tà più ve tus t a la quale oppidum yrimarium fuit 
Hcmicorum (Corpus Iuscr ipt ionum Lat inarum. Berolini, 1862 e seg., Voi. X), e 
di altre fortezze di questo terr i tor io , imprese uno studio laborioso con amore 

di ar t is ta e con entusiasmo che talvolta fece ostacolo alla scrupolosa veri-
dicità, la dotta signora Marianna Dionigi-Candidi, la quale ne pubblicò i r i -
sul tat i di disegni, di rilievi, di piante, in a l t re t tan te tavole accompagnate con 
le t tere i l lustrative, sotto il t i tolo : Viaggi in alcune ci t tà del Lazio che 
diconsi fondate da Re Saturno (Ro. 1812-19, in fol. obbl.). 

Questo volume per le tavole è ancora interessantissimo fra le opere 
topografiche che t rat tarono dei monumenti ciclopici di questa plaga ; ed io 
vi ricorrerò quindi per le nostre visite a Ferent inum e ad Aletrium. 

La signora Dionigi r imaneva s tupi ta all 'aspetto di coteste muraglie che 
suppose costruite dai Pelasgi, e che son det te ciclopiche per denotarne se-
condo lei, la grandiosità e robustezza. 

Per tradizione queste c i t tà son dette città di Saturno, e l'A. ha cura di 
spogliare questa attribuzione della parte favolosa, avvertendo come si debba 
intendere di Saturno uomo, giunto in Italia profugo dal suo regno, dopo 
Giano, col quale concordemente fabbricarono le loro c i t tà e vi regnarono, 
secondo Macrobio. 

Queste c i t tà Saturnie sarebbero secondo la Dionigi, cinque : Anagnia, 
Fereatinum, Aletrium, Arpinum ed Alina; quantunque questa sua limitazione 
non sia né logica, né esat ta , poiché può egualmente il significato di s a tu r -
nine competere anche- alle mura dei monti dei Volsci ; ed effet t ivamente a 
queste si estese la tradizione sa turn ia ; anzi più in particolare la troveremo 
radicata fino a quest 'u l t imi tempi in Setia. Ma le menzionate cinque sole 
furono per tanto l 'oggetto degli studi f a t t i dalla signora Dionigi. 

La sua opera pregiata ripeto per i disegni, non lo è certamente per va-
lore di critica scientifica. È bene da notarsi che quando essa ne imprese a 
t r a t t a re , l 'argomento era appena messo in agitazione, e di lei è pur sempre 
il merito di avervi viemaggiormente r ichiamata l 'at tenzione dei dotti colla 
pubblicazione delle sue incisioni. 

Le ant iche mura poligonie di Ferent inum, che in circuito allungato for-
marono la sua cor t ina di difesa, corrono intorno la china uniforme del colle 
sulla cui sommità insiste l'acropoli, e costituiscono giusta il cenno già 
fa t tone nella introd. topog. a pag. 42, un esempio del più semplice sistema di 
munimento , de terminato dalla assenza di accidentali tà nella conformazione 
della collina scelta dai primi abitatori (An. Ist . , 1881 c.). 

Tanto il recinto esterno, che le muraglie dell 'arx, sono edificate con 
quella pietra che i geologi dicono calcare dell' Apennino, biancastra, sca-
brosa, difficilissima allo scalpello, e che era conosciuta dagli antichi sotto 
il nome generale di silex, come risulta dalla celebre iscrizione qui di Fe -
rent ino che f ra breve vedremo; e notai come Cicerone chiami silex la pietra 
di cui è formata la cinta di Preneste, che é simile a quella di Ferent inum ; 
onde col nome di silice, selce, intesero i. Romani non solamente la lava ba-
saltina della quale selciarono le vie, ma ben anco ogni a l t r a pietra dura da 
costruzione, de silice, seu de lapide duro (Vitruv., 1. 11, c. 8; Promis., o. c.). 

Gli avanzi delle mura di Ferentino tengono della 3a maniera, come la 
più parte di quelle di Cassinum, dove per altro notasi differenza di tecnica • 
come differenza rimarcasi f ra le circondarie di Ferentino e quelle dell 'acro-
poli alle quali u l t ime più specialmente la 3a maniera si addice. 

Quelle di cinta in quasi tu t to il loro circuito sostengono la pendice del 



oriente, è il monte Scalambra (m. 1402), a l t r imenti dai locali chiamato il 
Serrone, nome che il Nibby crede derivato dal latino serra, sega, ed appli-
cato poi figurativamente come denominazione orografica, nella guisa che 
sierra dicono in Ispagna. 

È una gran costiera che si protende colle spalle t r a il Piglio e Bellegra, 
ed innalza la sua sommità piramidale isolata e brulla, meno che in qualche 
insenatura riparata dove cresce il faggio, e su un t r a t t o di costa sopra il 
paese di Serrone, che è ricoperto di fol ta macchia nel centro della quale 
è uno spiazzato ed una cappella di S. Michele, con romitorio, in aperta pro-
spettiva di t u t t a la valle del Sacco e delle cime dei Lepini. 

La salita può farsi t an to da Olevano passando per Serrone ed il det to 
romitorio di S. Michele, in t re ore ; o passando superiormente dal paese di 
Rojate; quanto da Bellegra in linea dir i t ta per il crinale superiore pure 
toccando Rojate (m. 697) e sempre sul ciglione del monte . 

Anche per questi versi occorrono presso a poco t re ore è mezzo di cam-
mino per toccare la ve t ta . 

Discendendo dal versante opposto in direzione di greco, alla es t remi tà 
maestrale della vasta prater ia od acrocoro dell'Arcinazzo (m. 836), può avere 
a t t ra t t iva l 'ascensione delle due vicine eminenze del Tuino od Attuino (m. 1269), 
che deriva il suo nome probabilmente da una villa degli Antonini i cui vasti 
ruderi veggonsi ancora alle sue falde, appunto in questa es t remi tà del pian 
d'Arcinazzo; e dell ''Affilano (m. 1332); separati l 'uno dall 'altro da una depres-
sione per la quale traversa un piacevole sentiere fra boschi nel versante di 
tergo, che ci porta nella valle s t r e t t a dell'Amo, incontro a Jenne. 

Ma se dal pian d'Arcinazzo vorremo invece dirigerci ad oriente, scen-
deremo ancora al corso dell 'Anione superiore, ed entreremo nel terr i torio di 
Trevi del quale si è discorso già nel Capitolo 8. 

12. FERENTINUM, ora FERENTINO. 

Lungo la medesima linea ferroviaria Roma-Napoli, la 5 a dopo Valmon-
tone che abbiamo u l t imamente toccata, è la stazione di Ferentino, alla 
quale dobbiamo nuovamente arres tarc i . 

Vedremo passando, di fianco sulla nostra sinistra, la sacra Anagnia, la 
capitale del popolo Ernico, come già ricordai nel capitolo precedente, posta 
sopra una fimbria del monte Porciano, a m. 460, ma che noi dobbiamo t r a -
scurare poiché nulla ci t roveremo di nostra ricerca, siccome avrò motivo 
di avvertire ancora t r a t t ando di Norba. 

La cit tadina di Ferentino, come Anagni, è discosta dalla ferrovia intorno 
6 kil. ed ha sempre un servizio di vet ture colla stazione. Riveste anch'essa 
la sommità d 'un colle piacevole, in aperta prospettiva da t u t t e par t i (m. 313), 
con un dislivello di m. 60 f r a la parte bassa e l'acropoli. 

Di Ferentinum della e tà più ve tus t a la quale oppidum primarium fuit 
Hernicorum (Corpus Inscr ipt iouum Lat inarum, Berolini, 1862 e seg., Voi. X), e 
di altre fortezze di questo terr i tor io , imprese uno studio laborioso con amore 

di ar t is ta e con entusiasmo che talvolta fece ostacolo alla scrupolosa veri-
dicità, la dotta signora Marianna Dionigi-Candidi, la quale ne pubblicò i r i -
sul tat i di disegui, di rilievi, di piante, in a l t re t tan te tavole accompagnate con 
le t tere i l lustrative, sotto il t i tolo : Viaggi in alcune ci t tà del Lazio che 
diconsi fondate da Re Saturno (Ro. 1812-19, in fol. obbl.). 

Questo volume per le tavole è ancora interessantissimo fra le opere 
topografiche che t rat tarono dei monumenti ciclopici di questa plaga ; ed io 
vi ricorrerò quindi per le nostre visite a Ferent inum e ad Aletrium. 

La signora Dionigi r imaneva s tupi ta all 'aspetto di coteste muraglie che 
suppose costruite dai Pelasgi, e che son det te ciclopiche per denotarne se-
condo lei, la grandiosità e robustezza. 

Per tradizione queste c i t tà son dette città di Saturno, e l'A. ha cura di 
spogliare questa attribuzione della parte favolosa, avvertendo come si debba 
intendere di Saturno uomo, giunto in Italia profugo dal suo regno, dopo 
Giano, col quale concordemente fabbricarono le loro c i t tà e vi regnarono, 
secondo Macrobio. 

Queste c i t tà Saturnie sarebbero secondo la Dionigi, cinque : Anagnia, 
Ferentinum, Aletrium, Arpinurn ed Atina; quantunque questa sua limitazione 
non sia ne logica, ne esat ta , poiché può egualmente il significato di s a tu r -
nine competere anche- alle mura dei monti dei Volsci ; ed effet t ivamente a 
queste si estese la tradizione sa turn ia ; anzi più in particolare la troveremo 
radicata fino a quest 'u l t imi tempi in Sctia. Ma le menzionate cinque sole 
furono per tanto l 'oggetto degli studi f a t t i dalla signora Dionigi. 

La sua opera pregiata ripeto per i disegni, non lo è certamente per va-
lore di critica scientifica. È bene da notarsi che quando essa ne imprese a 
t r a t t a re , l 'argomento era appena messo in agitazione, e di lei è pur sempre 
il merito di avervi viemaggiormente r ichiamata l 'at tenzione dei dotti colla 
pubblicazione delle sue incisioni. 

Le ant iche mura poligonie di Ferent inum, che in circuito allungato for-
marono la sua cor t ina di difesa, corrono intorno la china uniforme del colle 
sulla cui sommità insiste l'acropoli, e costituiscono giusta il cenno già 
fa t tone nella introd. topog. a pag. 42, un esempio del più semplice sistema di 
munimento , de terminato dalla assenza di accidentali tà nella conformazione 
della collina scelta dai primi abitatori (An. Ist . , 1881 c.). 

Tanto il recinto esterno, che le muraglie dell 'arx, sono edificate con 
quella pietra che i geologi dicono calcare dell' Apennino, biancastra, sca-
brosa, difficilissima allo scalpello, e che era conosciuta dagli antichi sotto 
il nome generale di sitex, come risulta dalla celebre iscrizione qui di Fe -
rent ino che f ra breve vedremo; e notai come Cicerone chiami silex la pietra 
di cui è formata la cinta di Preneste, che é simile a quella di Ferent inum ; 
onde col nome di silice, selce, intesero i. Romani non solamente la lava ba-
saltina della quale selciarono le vie, ma ben anco ogni a l t r a pietra dura da 
costruzione, de silice, seu de lapide duro (Vitruv., 1. 11, c. 8; Promis., o. c.). 

Gli avanzi delle mura di Ferentino tengono della 3a maniera, come la 
più parte di quelle di Cassinum, dove per altro notasi differenza di tecnica • 
come differenza rimarcasi f ra le circondane di Ferentino e quelle dell 'acro-
poli alle quali u l t ime più specialmente la 3a maniera si addice. 

Quelle di cinta in quasi tu t to il loro circuito sostengono la pendice del 



colle, cioè sono terrapienate, e la faccia dei loro massi non è del t u t t o le-
vigata, essendo solo nel sesto delle porte lavorata a pulimento. 

Per dimostrare la perfezione a cui seppero giungere i costrut tori di t a l i 
recinti, fa notare la signora Dionigi come queste mura, ed altre degli Ernici, 
hanno la base più larga e vanno a diminuire insensibilmente verso la par te 
superiore. 

Tre porte ancora esistenti sembra avere dato accesso alla ci t tà, quella 
det ta di S. Francesco a N.-E., i cui piedritt i sono composti di quat tro pietre 
per parte ; la porta det ta Stupa a N.-O. più augusta, anch ' essa conserva 
quat t ro pietre ogni s t ip i te ; non è sicuro se quivi presso dove e la Porta 
moderna di S. Agata potesse esservene un 'a l t r a an t i ca ; infine la porta de t t a 
Sanguinaria ad oriente. 

Tut te sono ora prive del l 'archi t ravatura primitiva, essendo state coperte 
a volta di opera quadrata in epoca romana. 

' La più imponente è la porta Sanguinaria, il cui prospetto la signora 
Dionigi r i trasse al f. 7° nel suo grandioso insieme' delle tre diverse epoche 
di muniment i aggiuntisi l 'uno sopra l 'altro. È qui che si vedono riunite 
insieme le memorie di t re popoli e di t re tempi diversi (Vannucci , 
o. e. 

Si è voluta ricercare l'origine del suo nome, e chi lo riporta alla famosa 
presa di Ferentino f a t t a dai Romani, chi a supposizioni indeterminate di 
qualche grossa ed accani ta fazione ivi combat tutas i . 

La via di accesso pare divergesse ad un certo punto dalla linea del muro 
di cinta, ed in questo punto alcune grandi pietre di fondazione potrebbero 
accennare alle torri di difesa della porta. 

La luce della quale è di m. 2.30 ; lo spigolo a destra di ehi en t ra con-
serva 5 pietre, ed è alto circa m. 4.15, men t r e il muro che prosegue di fianco 
raggiunge l 'altezza di circa m. 6, e presenta la medesima tecnica della 2a 

maniera det ta ciclopica perfe t ta . 
11 muro allo spigolo opposto a sinistra è di poco più a l to ; nella sua 

prosecuzione da questo lato la muràglia sorpassa eziandio i 6 m. , essendone 
la impostazione più bassa per la naturale disposizione della pendice. 

L 'ul t ima pietra del muro a destra presso lo spigolo della porta, ha due 
incavi poco profondi, e la tera lmente un taglio ad incastro probabilmente per 
meglio tenere assestato l 'architrave che dovea essere foggiato in corrispon-
denza, come vedremo ad Alatri. 

È qui presso questa porta che il signor Knapp nota uno dei soliti r i t e -
nut i indizi di ordinamento di massi in linea curva (An. Ist. 1829). 

Sorpassata la porta si ha di f ronte un altro muraglione della medesima 
opera poligonia, il quale costringe a deviare a sinistra, e può avere appar-
tenuto al sistema di difesa dell' ingresso. Qui la via mant iene l 'antico la -
stricato di poligoni in piano. 

Costeggiando la cinta presso la porta ne l l ' in terno, si incontra un pic-
colo t ra t to di mura non terrapienato, cioè tu t to isolato, ove si veggono 
raddoppiate le pietre con massi più imperfet t i , per sostegno del muro 
esteriore. 

La signora Dionigi al f. 5» dà il disegno della parte es terna di questo 
muro a grandi poligoni, taluni della lunghezza di oltre 2 m , bene connessi, 

f ra i quali, dove ra ramente non combinano fra loro, sono innestate pietre 
minori, come tesselli. 

Taluni blocchi sono combaciati ad incastro, forse per meglio legarli f ra 
loro e tenere più concatenata t u t t a la fabbrica. 

Dalla porta Sanguinaria potremo di re t tamente salire al l 'acropoli , dove 
è il moderno vescovado e la cat tedrale . 

La signora Dionigi ne dà la pianta r i levata dall 'arch. Campovecchio, a l 
f. 9°, ed ai f. 13 e 15 le prospettive come oggi compariscono dal lato S.-O. 
dove è aperto l 'ingresso, e del fianco S.-E., dove si scorgono gl ' indicat i 
edilìzi moderni erett i nel perimetro di de t ta cit tadella. 

Questi disegni tu t tav ia non sono in ogni particolari tà fedeli, come ve-
dremo appresso. 

Le mura dell 'acropoli sono costrui te con solidità anche maggiore di 
quelle del recinto esteriore. Le vie che vi adducevano $ono anguste e tor -
tuose, r i s t re t te da for t i mura che sostengono dei terrapieni ; l ' accesso alla 
rocca poi è fiancheggiato da un risalto a forma di baluardo che presenta 
un sol fianco all ' ingresso della porta, e fa angolo re t to colla cortina, oggi 
detto muro delle monache, dominando coll'altro la salita. 

Tutto questo s is tema sarebbe fa t to apposta per contrastare al nemico 
che avesse superata la prima cinta, palmo a palmo il terreno, prima ancora 
che egli arrivasse alle difese dell'acropoli, e per aver modo di colpirlo do-
vunque col dardo e colla fionda. 

La salita continuava più ardua anche nell ' interno, fino a sbuccare verso 
il centro della spianata superiore della cit tadella, la quale dovette essere 
muni ta di torri che secondo la signora Dionigi potrebbero essere determi-
nate dai ruderi di quat t ro torri posteriori, dell'epoca dell 'impero, quali veg-
gonsi ai quat t ro angoli di uno spazio quadrilungo ricavato nell ' interno su 
questa spianata, e forse servì come terzo ed ul t imo r is t ret to recinto di 
difesa, nel caso estremo che il resto della ci t tadella fosse invaso dal 
nemico. 

11 recinto dell'acropoli è un ret tangolo quasi regolare, che conserva evi -
denti t re lati del muramento di cinta, essendo incerto il quarto minore, in 
direzione di N.-E. verso il fondo della collina. 

La porta principale d 'ent ra ta verso S.-0., era dunque guardata come-
dissi, da un forte munimento a pianta pure ret tangolare (« turris quadrata 
ingens », Corp. Inscr. Lat . , c.), sporgente sulla destra di chi entra, secondo 
l'artifizio delle porte scee di cui farò descrizione t ra t tando delle porte di 
Norba; e sul perimetro del quale si continuarono ad elevare difese in e tà 
romana, salve le osservazioni che vedremo or ora. 

Questo risalto dell'acropoli, e la porta di accesso det ta di S. Giovanni 
che è nell 'angolo f ra la cortina e l 'opera bastionata, furono dalla Dionigi 
r i t r a t t i al f. 13. 

Presso lo spigolo, e ricoperto dal selciato moderno, la det ta signora 
rilevò sussistere un bassorilievo nel quale è espresso il solito simbolo 
ithiphallico. 

Anche in questo prospetto, ed in quello che risvolta verso mat t ina , come 
nella porta Sanguinaria, comparirebbero le test imonianze di opere delle e tà 
diverse succedutesi, e precisamente la più vetusta poligonia, la romana qua-



drata , la medioevale, e quella del risorgimento rappresentata nel moderno 
vescovado. 

In questo lato da ponente a mezzogiorno, e nell ' altro dopo svoltato il 
canto da mezzogiorno a levante, ricorrono in fascia, ed in una sola riga, 
due iscrizioni le quali hanno dato argomento ad una polemica f r a ' dotti che 
si occuparono di epigrafia e delle ant iche fortificazioni di Ferent ino e delle 
general i teorie sulle mura ciclopiche. 

Imperciocché da queste iscrizioni conoscendosi che un M. Lollius cen-
sore ins ieme pare ad A. Hirtius, disposero e collaudarono l'esecuzione dalle 
fondamenta di quel pubblico edifizio per cui le lapidi son poste, si volle da 
molti dec i samente escludere che nessuna parte di esso fosse anter iore alla 
e tà r o m a n a . 

Non mi soffermerò a r iferire le discussioni se questo !f. Lollius fosse, 
invece che un censore, il console in carica con Q. Aemilius Lepidus sotto 
l ' imperio di Augusto, e cioè nell 'anno 733 U. c., 21 dell'e. v. (V. Fast i Con-
sulares in Bouchè, o. e.), e designato nella iscrizione del ponte Fabricio 
(Quattro Capi) qui in Roma; m a per la importanza ed il legame che essa 
h a con le costruzioni di cui è nostro argomento, riporterò la iscrizione della 
fascia di S'.-O. secondo la lezione emendata r i fer i tane dal Bunsen (An. Ist . 
1834) e come fu data e supplita dal Mommsen nel Corp. Insc. Lat . , Voi. X, 
1>. 1, al n° 5837: 

A • HIRTIVS • A • F • M • LOLLIVS • C • F • CES • FVNDAMENTA • MVROS-
QVE • AE • SOLO • FACIVNDA • COERAVE • E IDE MQ VE • PROBAVERE • IN • 
TERRAM • FVNDAMENTVM • EST * PEDES • ALTVM • XXXIII -IN-TERRAM • 
AD • IDEM • EXEMPLVM • QVOD • SVPRA • TERRAM • SILICI • 

La successiva iscrizione (Corp. N. 5838) nella faccia più lunga S-E. del l 'a-
cropoli, che servì a supplire la precedente nella prima par te A -HIRTIVS • A • F., 
non le si discosta nel resto, essendo essa invece incompleta nel fine, dove 
mancano le set te let tere ul t ime, per l 'essersi quivi tagliato un vano di 
finestra nei bassi tempi. 

Non solamente dunque, dice il Bunsen, il muro posteriore, ma anche le 
fondazioni sono opera dei censori romani , e quindi del VII od vxn secolo 
della repubblica. 

Da ciò egli non deduce che siano di questo tempo le intere mura di 
Feren t ino , ma avere i Romani anche in tempi posteriori adat ta to ta le si-
s t ema laddove si t ra t tava di sorreggere un terrapieno (An. Ist. 1834). 

Queste mura poligone dell'acropoli, che finiscono in quadrate, a t t r ibui te 
da Bunsen ai Romani sulla fede della r iportata iscrizione, risollevò f ra esso 
ed il s ignor Petit-Iladel la questione agitatasi nel 1810 f ra Sikler e Dodwell. 

Il Sikler avversario della teoria dei monument i ciclopici, produceva 
anche ques t a iscrizione di Ferent ino per provare contro l ' an t i ch i t à di ta l i 
costruzioni ; ma Dodwell r ibat tè che questa parte di muro sulla quale s t a 
l ' iscrizione romana, non ha a che vedere colla costruzione pelasgica. 

I n f a t t i senza essere t u t t o poligono perfet to, come viene fa t to vedere nel 
disegno della signora Dionigi, sostenne il Sikler che l 'iscrizione trovasi scol-
pi ta sopra il muro di grandi pietre quadrate, elevato sopra un bastione di 
opera c ic lopica; mentre Dodwell rettificò che sotto l'iscrizione di M. Lallius, 
non Ve a lcuna costruzione di vero stile ciclopico come quelle che veggonsi 

nelle al t re mura della c i t tà , e la stessa signora Dionigi nel successivo suo 
Latium, confessò che il disegno da lei dato di tale muro inferiore di sost ru-
zione all'arcivescovado, non era fedele, essendone la disposizione delle pietre 
quasi orizzontale. 

E ribadì il sig. Petit-Radel che questo muro del bastione creduto ci-
clopico, al di sopra del quale è l'iscrizione, è assolutamente romano, e le 
sue pietre se non sono esat tamente squadrate e connesse, come il superiore 
muro a blocchi più piccoli sul quale ricorre la fascia iscr i t ta , e se vi si r i -
marcano degli angoli ot tusi od acuti , sono però t u t t i i sassi posti in un 
solo piano, e non presentano maggiori irregolarità di quelle che osservansi 
nel Colosseo od in altre costruzioni incontestabilmente romane (An. Ist . 1834). 

È qui bene rimarcare per altro, che fin dalla sua prima pubblicazione 
la signora Dionigi avvertiva essa stessa, che aveva esagerato a bella posta 
l 'esattezza della parte di muro r i tenuta romana, e la poligonalità di quella 
r i tenuta ciclopica, al fine di far meglio discernere le diverse costruzioni che 
le parvero essere successivamente s ta te adoperate in quella fortificazione. 

Ed è pure opportuno, per il criterio che ciascheduno potrà farsene da 
sè visitando queste località, r iportare lo stesso, anche dopo i contrari g iu-
dizi esposti, le ragioni che la signora Dionigi medesima adduceva a sostegno 
della sua opinione che quella fabbrica non sia t u t t a fino nelle fondamenta 
di e tà romana. 

Pensò dunque essa, che il leggere avere Lollio ed il suo collega fa t to 
erigere dalle fondamenta, debba ri tenersi come una di quelle amplificazioni 
che non sono insolite nelle iscrizioni, vedendosi chiaramente l'opera dis t inta 
romana, che incomincia dopo alquanti piedi di costruzione ciclopica: « Inoltre 
si comprende che vuoisi parlare non dell 'esterno, ma del l ' in terno dell 'edi-
ficio, ove difat t i esistono mura in teramente romane Non condanno però 
chi ha preso ta le equivoco, continua l'A., poiché la disposizione quasi oriz-
zontale delle pietre in questo muro, sebbene vi sia conservato lo stile ci-
clopico negli incastr i e nelle diagonali, può far credere che sia posteriore 
agli altri . Ma è sempre evidente che l'opera romana s ta sopra l 'antica in 
forma di r is tauro; e ciò si rende palese non solo dalla molta diversità della 
grandezza delle pietre, ma ancora più dal vedere irregolarmente supplito 
alla mancanza del muro ciclopico, avendo lasciate illese le parti di esso, e 
r iempiuti gli intervalli ove era dis t rut to ». 

A queste considerazioni aggiungerebbe maggior peso il rilievo in "questi 
ul t imi anni f a t to dal sig. ing. Di Tucci, regio ispettore dei monumenti , il 
quale, per quanto confermi essere il muro inferiore di opera quadri la tera 
benché irregolare e ad ordinamenti quasi orizzontali, fa risaltare la diver-
s i tà della sua tecnica e della qualità delle sue pietre di calcare eocenico, 
in confronto dello strato superiore al margine del quale è l 'iscrizione, la 
cui tecnica è a perfe t ta linea orizzontale ed a massi parallelepipedi di lapis 
tiburtinus. 

Tuttavia il sig. Di Tucci combatte l 'affermazione del Garrucci, essere 
quel muro inferiore di opera poligonale delFepoca anteriore, nella quale ve-
desi invece sempre impiegato qui in Ferentino il calcare cristallino più 
bello del primo e di cava pure locale, essendo appunto in tale roccia viva 
quivi presso la c i t t à scolpito il noto t e s t amento di Aulo Quintilio; e prò-



pende a crederlo tu t to f a t t u ra romana. Egli termina col venire nelle me-
desime considerazioni del Bunsen, avere i Romani adoperato in Ferent ino 
quel modo di costruzione conosciuto col nome di seconda maniera pela-
sgica (?), nel caso di dover sostenere terrapieni . 

Ma io mi esimo dal riportare ul ter iormente le molteplici sue altre con-
siderazioni, rimandando per migliore analisi alla sua relazione clie va cor-
redata della figura del prospetto S-E., nella quale si presentano i vari l i-
velli del suolo addossatovi, e dei piani originari di impostazione, e la misura 
delle diverse zone, misura che in totale raggiunge i m. 9.75 dal piano di 
posa alla fascia della iscrizione, nell'angolo Ovest, corrispondenti presso a 
poco ai 33 piedi romani dall ' iscrizione medesima segnati , (v. Notizie scavi 
c. a. 1880 e Corp. Inscr. 1. c.). 

Insieme a molti rest i di costruzione cer ta di e tà romana, come delle 
quat t ro torri interne già accennate , es is te t tero nella cittadella un pozzo 
per la conserva del grano, e quat t ro conserve d'acqua, molto probabilmente 
sussisti te fin dall 'età più ve tus ta dell'origine dell'ara;. 

Ma delle opere accessorie per l 'uso della difesa, è più che ogni a l t ra 
cosa rimarcabile una via sot terranea che m e t t e capo ad una delle det te 
quat tro torri del terzo recinto quadrilungo nel centro della spianata, in 
quella a S. ; ed ha l 'uscita nel lato S-E. della muraglia dell 'acropoli f ra 
questa ed il recinto inferiore della c i t tà , per una porta che può dar pas-
saggio ad un solo uomo di f ronte , essendo a l ta m. 1. 60 e larga appena 
m. 0.70. La signora Dionigi la rappresentò al f.° 11. 

È un adito rettangolare le cui fiancate sono composte di t re grandi blocchi 
a dest ra del riguardante, e di quat t ro a sinistra. L 'archi t rave è cost i tui to da 
un sol blocco di oltre 3 m. di lunghezza, non ha incastri verso la luce della 
porta, ma nella parte superiore, ove si collega colle altre pietre della muraglia . 

Tut ta la via sotterranea è archi t ravata in piano, e cavata in par te nella 
viva roccia, e in par te fiancheggiata da costruzione identica al recinto. 

E praticabile per buon t ra t to , essendo poi ostrui ta da massi disgregatisi. 
Molto probabilmente servì a scopo mil i tare, cioè per sollecite r i t i ra te 

dalle sot tostant i mura di cinta, o per segrete sort i te a.scopo di sorpresa 
da tergo dell'inimico che fosse penetrato fin sotto l 'acropoli, come ci additò 
Strabone parlando di Preneste. 

Della quale acropoli il muraglione in questa parte è di formazione 
grandiosissima e perfet ta con decisa disposizione ad ordinamenti orizzontali 
ed incastri, almeno in ta luni massi. In questo muro aderente alla posterula, 
ta luni massi raggiungono la lunghezza di 4 m. 

Che questa costruzione debba tu t tavia r i tenersi di an t ichi tà remota, la 
signora Dionigi addusse un argomento in ques to : che nella parte interna 
degli spigoli della porticella, si sono venute formando per la filtrazione delle 
acque, delle masse mammellari di concrezioni calcari, na tura lmente pos te-
riori alla erezione delle mura, concrezioni così f a t t e che non possono essere 
che l'opera di secoli e secoli. 

Mura poligonie esistono ancora presso Ferentino, nella valle di Cerceto, 
che furono descritte nella Civiltà Cattolica (a. 1853) e che ivi si ri tennero 
par tmenza di un Heron pelasgico (A. Ist. 1857). 

Compiuta la visita di Ferent inum, abbiamo incominciata la serie delle 

più importanti località monumental i che formano l 'argomento delle escur-
sioni che ci siamo prefisse. 

Dopo Ferent inum, e prima sopra t u t t e per l ' impor tanza archi tet tonica 
e l ' in tegr i tà della sua acropoli, segue sulla nostra via Aletrium-, alla visi ta 
della quale muoveremo, sortendo da porta Montana, e percorrendo alle falde 
delle colline, la via più breve che vi ci conduce in poco più di due ore, 
lungo il tracciato della strada consorziale Ferentino-Alatri , per sotto F u -
mone (10 kil . circa). 

Di poco oltrepassato l 'alto colle di Fumone (m. 783) e prima di colle 
Vaccaro (m. 465), un sentiere a sinistra guida, senza toccare Alatri, sulla 
provinciale sublacense che met te a Guarcino, e poi risale per le gole della 
valle Macerosa, sotto Monna Picca, sboccando nel pian d'Arcinazzo, e pre-
standosi alle escursioni ed alle sali te nei Simbruini, indicate in fine dei 
capitoli 8 ed 11, per chi voglia imprenderle da Ferentino, come alcune volte 
si fa nelle nostre gite sezionali. 

Arrestandosi invece a Guarcino, in cinque ore può eseguirsi l 'ascensione 
del più prossimo Monte Fanfilli (m. 1952). 

Ma noi seguiremo a destra prima di colle Vaccaro, la nostra via. 

13. ALETRIUM ora A L A T R I . 

Alatri, che Aletrium denominano gli scrit tori della migliore età classica, 
e le lapidi r iportate ai nn. 5808, 5809, 5832 del Corp. Inscr. c., Voi. X, pc l a , 
conserva mura poligonali del tipo di quelle circondarle di Ferent inum, ma 
la loro conservazione, particolarmente quelle dell'acropoli, è ancora più per-
fet ta , e t u t t e sono più grandiose e pulite. 

Gli avanzi ciclopici sono per altro anche in al t r i punti notabilissimi. 
Molte case sono fabbricate sopra fondazioni di mura poligonie. 

Anche queste mura di Aletrium, e queste più che a Grotte Turri presso 
Cures, ed a Ferent inum, serbano le prime tracce di scultura arcaicissima. 

Nonostante la loro grandiosità, e la forma tipica che le dovea far r i -
marcare in confronto delle mura quadrate, e le al t re loro molte par t icolar i tà ; 
è curioso il notare come anche ad uomini insigni, in questo stesso nost ro 
secolo, sia accaduto di passarvi sopra senza fermarci il loro esame. Tanto 
è vero che gli uomini sommi s ' innamorano a ta l punto del loro soggetto 
preferito, e in quello vivono e diventano esclusivisti e parziali così, da 
negare importanza e valore a ciò che è fuori del loro studio, e da non vedere 
talora l 'evidente, simili, il più delle volte inconsciamente, ai protervi della 
Bibbia che « aures habent et non audiunl, oculos habent et non vident »! 

Petit-Radel ricorda che P. E. Visconti gli confessava f rancamente che 
egli non aveva mai f a t t a at tenzione alle diverse fogge di costruzione ciclo-
pica adoperate nelle mura di Alatri e di Ferentino, dove egli spesso recavasi 
a passare le sue vacanze. 

Il medesimo Petit-Radel attr ibuisce la buona conservazione dei muni -
ment i di queste due ci t tà , alla circostanza che quivi si fu poca la resistenza 
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opposta ai Romani, secondo le parole di Livio: « caeterum Hernicum bellum 
nequaquam pro vetustate gentis, gloria fu i t » (IX, 43) ; e si fe rma alla espres-
sione: vetustate gentis, in bocca d'un romano, per dedurne argomento sul la 
ant ichi tà ammessa a n c h e in quel tempo, per quella te r ra e quella popola-
zione (Mem. Is t . , 1832). 

Anche qui, come a Preneste ed a Ferentinum, si notano vie sot ter ranee 
di cui farò menzione v is i tando l'acropoli. 

Ma, a differenza di quelle di Preneste e di Cora, che erano scavate nel 
vivo masso, le vie coperte, f a t t e per comunicare dalle mura in a lcune par t i 
interne della c i t t à , e rano in Aletrium formate a guisa di gallerie r i s t r e t t e 
entro mura, come n o t e r e m o anche a Norba. (V. Canina, Ardi . ant . c. fig. 11). 

Oltre la signora Dionigi, nell 'opera cit., numerosi disegni sulle m u r a dei 
recinti di Alatri diede i l signor Dodwell (v. Mem. Ist. 1832 e.). 

Quella d is t in ta p i t t r i ce ed amante delle antichità che era la de t t a signora 
Dionigi, è persuasa che ques t i portentosi recinti siano opera di quei popoli 
ignoti, anteriori di var i secoli alla guerra trojana, che per la loro indefini-
bile ant ichi tà furono d e t t i Aborigeni. 

Fino dal suo appar i re in distanza, il colle su cui sorge Alatri (m. 502), 
lascia scorgere, come a Ferentino, la forma del suo doppio recinto murale : 
l 'ano inferiore, in g ran par te demolito e danneggiato e coperto per la so-
vrapposizione delle case moderne ; l 'altro sulla sommità del colle, che cost i -
tuisce l 'arx o c i t tadel la , superst i te in tu t t a la sua periferia, ed in alcuni 
punti di una maravigl iosa conservazione ed elevatezza. 

Il circuito o vallo di Alatri è di m. 3990, corrispondente presso a poco 
all 'andamento del l ' infer iore recinto ciclopico, il quale, ove è d i s t ru t to , fu 
sost i tui to con m u r a dei bassi tempi, e case moderne. 

In questa periferia apronsi cinque porte, e sono le seguenti : di S. Pietro o 
Beltona, a se t ten t r ione , di S. Francesco a ponente, di S. Nicola a levante, Portali, 
e Portarini vocabolo che credesi corruzione di Porla arena (cf. Marocco, o. c.). 

Noi venendo da Fumone , tocchiamo Aletrium a porta S. Francesco; 
tu t tav ia ci fa remo pr ima a quell 'altra antica porta det ta Bellona, alla quale 
met te capo la via provinciale che viene da Frosinone, dopo una egua lmente 
for te salita. Perchè ques t a è la porta che più ha per noi d ' in te resse , ed è 
quindi ragionevole che da essa s'incominci il nostro esame. 

È dessa fiancheggiata, a sinistra di chi entra, da una torre rotonda dei 
bassi tempi. I suoi p iedr i t t i sono costituiti da grossi blocchi e s a t t a m e n t e 
connessi a taglio ed incast r i , e con qualche tessello che supplì a qualche 
mancanza delle pie t re , per rendere t u t t a eguale la superficie del muro. 

La signora Dionigi, ai f. 28, 29 e 30, offre i disegni del prospetto, dello 
spaccato e la p ian ta di questa porta. 

La quale ebbe u n a luce di m. 3.50 circa in larghezza; ment re sulla sua 
sinistra si protendeva un'opera bast ionata a scopo di difesa, da denotar la 
evidentemente per u n a porta scea, la cui conformazione ed il cui ufficio 
vedremo discorrendo della Porta grande di Norba. 

È la muragl ia di ques t a località specialmente rimarchevole per l 'indizio 
di arcaicissime ed informi sculture a bassorilievo, ri levate nel vivo della 
pietra, e di cui si possono scorgere gli indizi in" qualche masso. 

Uno di ta l i massi è l 'ul t imo superiore del muro poligono supers t i te a 

— I l i — 

destra di chi entra, sul quale non si rileva quale figura fosse r i t r a t t a , perchè 
è del tu t to scomparsa, e non vi rimane che l ' o rma; la signora Dionigi ne 
dà una forma qualunque, per concretarne la ubicazione. 

Un altro bassorilievo, meno danneggiato, scorgesi in un masso del muro 
ciclopico comparente f ra le fondazioni moderne sotto la impostazione de l -
l 'arco del la porta. 

E presso la porta medesima è un altro notevolissimo bassorilievo, di 
cui la signora Dionigi potè ancora dare, al f. 22, abbastanza percettibile, 
la figura, provvista di lunga barba ed avente pure pelosi gli arti inferiori 
a guisa caprina. 

Il masso su cui è ricavata, ha la forma trapezoide e le dimensioni in 
media di m. 0.90 X 0.90 X 0.85. 

La singolarità di questa rappresentazione m'induce a riportare le parole 
con cui la signora Dionigi si estende a descriverla : 

« Nè potrebbesi credere che ques ta pietra sia s ta ta in seguito posta nel 
muro, essendo collegata colle al t re per fe t tamente ; nè che venisse scolpita 
in tempi posteriori, perchè la superficie che serve di fondo alla scultura, è 
piana ed in linea col resto del muro. Prevedo che ta l bassorilievo sarà del 
tu t to cancellato di qui a pochi anni, giacché lo trovo ora molto più guasto 
di quello che fosse quando lo vidi la prima volta, allorché si distinguevano 
alcuni simboli rustici della mano destra della figura. Perciò mi sono affret-
t a t a a prenderne il gesso; ed avendolo quindi t raspor ta to a Roma, diversi 
antiquari sono stat i a vederlo. Pensa taluno di essi che sia la figura di un 
gigante, v'è chi pretende discernervi la barba divisa di stile etrusco, e chi 
s t ima finalmente che rappresenti il Dio degli orti ; e diffatti ho appreso dai 
più colti alatrini che, 25 o 30 anni indietro, si vedevano confusamente nel la 
det ta figura, alcuni segni in favore di quest ' opinione. Essa invero a m e 
sembra meglio adat ta ta delle altre, ed analoga al la ant ichi tà e si tuazione 
del bassorilievo, poiché il trovarlo scolpito presso l a porta, da dove sembra 
dovesse proteggere la c i t tà e le campagne, mi fa confermare nel parere che 
fosse l ' immagine di questa Divinità, venerata, come scrive Diodoro, nelle 
c i t tà , nei campi e nelle ville; tanto più che gli abi tant i affermano che a 
questo fosse simile l 'altro bassorilievo che era nella parete esterna della 
porta medesima, il quale ora per disavventura non conserva più la sua 
forma. Avvalora altresì la nostra opinione il costume che vi è fra gli ala-
trini (costume che si dice abbia avuto origine dal tempo che la religione 
crist iana si introdusse in Alatri), di portarsi in folla il secondo giorno di 
Pasqua, ad offendere con ischerni a colpi di sassi questi bassorilievi, che 
asseriscono fossero alquanto indecenti; avendo forse voluto il popolo dimo-
strare di aver abbandonato l ' idolatria, con prendere in dispregio l ' immagine 
di un falso Nume ». (Dionigi, o. c.). 

Di questo bassorilievo, in cui pure si credette raffigurare il Dio Pane, e 
degli a l t r i bassorilievi delle mura di Alatri, t ra t ta rono e riprodussero le 
figure il Mazzoldi (Prolegomeni alla storia d'Italia), il Vannucci (It. xVnt.) ed 
al t r i scrittori, togliendole dai disegni della Dionigi. 

11 signor Petit-Radel espose la sua opinione nell 'opera: Richerches sur 
les monuments cyclop., etc. Paris, 1829 (cf. An. Is t . 1829). 

Dopo porta Bellona, seguendo il piantato della muraglia circondarla 



che qui è assai rovinata, incontrasi la successiva porta Portali, le di cui fian-
cate paiono corrispondere ad una aper tura antica. A ponente di porta San 
Francesco, verso porta Portarina, le mura sono quasi t u t t e demolite, e solo 
veggonsi nelle mura moderne impiegati i massi delle ciclopiche. Dopo porta 
Portarina è un lunghissimo t r a t t o esposto verso S.-O., di nuovo conservato 
con molta integri tà , che poi finisce ed è immediatamente ripreso con mura 
quadrate dei bassi tempi . 

Poco dopo ricompare verso S. la cinta poligonale per lungo t r a t t o di 
maravigliosa conservazione. In essa notasi un' apertura, più che cloaca 
giudicata via di sor t i ta coper ta ; e quindi è una seconda simile apertura 
ricavata nella muragl ia stessa. La quale prosegue senza interruzione a 
S.-E., formando un angolo a massi più saldamente connessi per questo 
uffìzio. 

Quindi viene la porta S. Francesco, nella curva che riguarda ponente 
traverso la quale un 'a l t ra porta dava adito alla c i t tà , ed è quasi to ta lmente 
interra ta , ed il suo vano è occupato da una torre medioevale. È archi t ravata 
in piano nella forma colossale della porta dell'acropoli che f ra breve osser-
veremo (v. Marocco, o. c.). 

La porta di S. Francesco, che prima toccammo venendo da Fumone, è 
essa pure di postura primitiva, ed è simile in pianta al l 'a l t ra descri t ta porta 
Bellona, ed è in gran par te occul ta ta dalle fabbriche moderne. 

Dopo il giro delle m u r a circondane ascendiamo dunque all'acropoli, che 
è forse l 'esemplare apogeo che di consimili vetust i muniment i ci sia r i -
masto quasi integro e maravigl iosamente imponente. 

La signora Dionigi, ai f. 3G, 37, 39, 40 'e 42, anche di questa ha dato 
una bella-pianta, il prospetto delle mura di circuito, del suo ingresso pr in-
cipale in f ronte ed in spaccato, nonché del lato in cui si apre la porta 
minore. 

Questa acropoli conserva dunque intero l 'andamento delle sue mura, le 
quali coronano la sommità del colle di Alatri, e sostengono il terrapieno 
che formava la spianata tu t to ra de t t a in paese: di Civita. 

Non è sicuro che la muragl ia che fodera la det ta spianata abbia l 'altezza 
originaria, cioè sia integra sino al parapet to di difesa, ma è probabile in 
quasi t u t t a la sua periferia, considerando che l ' impostazione delle m u r a 
esistenti ne l l ' i n te rno della spianata medesima, che accennano ad edifizi 
eret t i nel centro dell 'acropoli, conferma non dovere essere s ta ta gran che 
diversa dal presente l ' a l t imetr ia del piano primitivo. 

La pianta dell'acropoli ha ad un dipresso una irregolare forma di un 
triangolo acquicrure od isoscele, a sommità mozzata. Il lato di base, re t to , 
guarda m a t t i n a ; e quasi paralello gli è l'opposto lato piccolo della mozza-
tura. I due lati maggiori, a mezzogiorno ed a t ramontana, convergono verso 
il lato di ponente non in linea re t ta , ma in linea spezzata, da due angoli 
ot tusi quello di t ramontana , e da u n dente o risalto ad angolo ret to quello 
di mezzodì. 

Questa è la configurazione del muraglione perimetrale principale, cost i-
tuente l ' in tera cinta della c i t tade l la ; la quale, per altro, era nelle tre part i 
del monte dove le aggressioni nemiche per la naturale disposizione degli 
accessi si rendevano più facili, f a t t a più muni ta mediante a l t re opere spinte 

di bast ionamento, ed altri due ordini di mura piantat i a diversa altezza se-
condando la schiena del monte. 

E raddoppiamenti di mura, e rest i di bast ionamenti , rimangono super-
s t i t i nei due opposti canti a S-O. ed a N-O. della c in ta ; e nel raddoppia-
mento del lato Nord è oggi prat icato l 'accesso più comodo, certo non antico, 
alla spianata, coll'essersi serviti della rovina del secondo muro esterno, per 
ricavare una rampata di accesso interposta f ra le due cortine. 

Questo lato è il più danneggiato ; il secondo muro o contrafforte si con-
serva ancora per circa 62 m. di estensione. 

Invece nel cantone S-E. ad angolo acuto, che è nel sito natura lmente 
più forte della eminenza, non vi è che il solo muro che sorregge il te r ra-
pieno, per altro di una robustezza e conservazione eccezionali, alto più che 
17 m., e lo spigolo ne è composto di blocchi più grossi e spianati e connessi 
pe r fe t t amente ; r inforzati nella parte interna da altri t re filari di blocchi 
rozzi. La sua stabili tà è resa più solida mediante ritiro verso la sommità, 
cioè a dire che il muraglione non è a piombo, ma fa t to un poco a scarpata. 

Scrisse il Marocco (o. c.) che dalla parte di mezzodì « le mura della c i t -
tadella, ora rinchiuse nel giardino dei signori Colazingari, fanno vedere tre 
nicchie di forma bislunga » che egli come altri credono « che fossero for-
mate per idoli ». 

A parte l ' in terpretazione, nulla soggiungo di tali nicchie, non avendo 
avuto occasione di verificare di esse la esistenza e la tecnica. 

Nelle Notiz. scavi c. a. 1879 e 1882, e nel Corp. Inscr. c., voi. X, p. I e II, 
sono r iferi te al t re misure di a l t imetr ia dell'acropoli, in occasione di rela-
zioni ordinate dal Ministero della P. I. sull'iscrizione di Bitilieno e sull 'an-
damento e le singolarità dell 'antico aquedotto alatrino. 

Nel recinto deirarx. sono aperte due porte ret tangolari architravate in 
piano: la principale nel lato Sud presso e fra il cantone S-E. ora descritto, 
ed il dente di cui ho pure fa t to menzione, de t ta Porta di Civita; ed una 
più piccola nel lato Nord opposto, più verso l'angolo N-E. Di ambedue fa -
remo or ora separato esame. 

Il centro della spianata è presentemente occupato dall'episcopio e dalla 
cattedrale, impostata questa nella parte di t ramontana, sopra altra muraglia, 
che la signora Dionigi crede un avanzo del maschio della cittadella. Fra 
questa muraglia ed il circuito esterno, ve n'è un 'a l t ra nella direzione della 
accennata porta minore e di una via sot terranea e di una s tanza cui quella 
mette , chiamate la grotta del seminario, perchè r imaste interrate entro il 
giardino del seminario; le quali rivedremo parlando della porta minore. 

Da ciò ebbe la signora Dionigi a ri tenere essere forse quella via servita 
di comunicazione segreta col medesimo maschio della cittadella, dove è ora 
la det ta cat tedrale . 

Secondo altri dotti, questa disposizione delle tre mura poligonali ripro-
duce il medesimo rito ternario che si vede anche nel Fanum di Suna (Alsano 
in Sabina) (Vannucci, o. c., T. I), e si vede a Bellegra, a Signia ed altrove. 

Infat t i il Petit-Radel aveva già scri t to che queste mura, su cui insiste 
la cattedrale di Alatri, gli sembravano appartenere al fianco di un bomos 
pelasgico, od ara, o di un hieron o thnenos o templum, mentre le altre due 
mura parallele che stanno a lato da t ramontana della medesima cattedrale, 



e sorgenti da terra, accennerebbero al triplice ordine di scaglioni (An. Ist., 
1834, e Mem. Ist . , 1832). 

Passiamo ora a parlare delle due porte. 
La porta di Civita, a stipiti di grandi blocchi squadrati, è coperta da 

un solo enorme architrave in piano, lungo m. 5.135, e profondo circa 1.80; 
ha la intelaiatura di soli m. 0.442 (cf. Promis, o. c.), ed il suo incatenamento 
cogli spigoli è reso più saldo per essere tagliato in guisa da appoggiarvi 
sopra ad incastro, avanzando di poco entro la luce della porta per quella 
parte che forma il cielo del vuoto della porta medesima. 

Altri due massi simili, senza incastro, finiscono la t c t tu ra dell 'ingresso. 
Dalla soglia parte una via a rampata fino al ripiano dell'acropoli, che 

sale normale e traverso lo spessore della muraglia e nel terrapieno, accom-
pagnata da muri laterali di eguale costruzione e decrescenti a proporzione 
della salita, nei quali si nota la particolari tà dell ' impiego di alcuni massi 
grezzi che sporgono quasi a bugnato dal resto della superficie spianata; 
impiego cui si è tentato di dare interpretazioni diverse, ma poco convincenti. 

Il vano della porta misura m. 2.68 X 4.50. Sopra l 'architrave non r imane 
che un solo altro ordine di pietre, ed il parapetto del ripiano di Civita e 
terminato in questo luogo da un moderno muricciuolo d 'aggiunta. 

A destra della porta si ha l'esempio di un r isarcimento evidente della 
muraglia, fa t to in epoca posteriore alla costruzione originaria dell'acropoli'. 

L'altra porta minore, de t ta Grotta del Seminario, è dunque ricavata nel -
l'opposto lato di t ramontana del muraglione dell'acropoli, il quale è anche 
più rimarchevole per le maggiori dimensioni e la migliore connessione delle 
pietre. 

Questa porta era quasi int ieramente in terra ta quando la signora Dionigi 
si accinse ad esaminarla. Essa la fece sgomberare e penetrò in un corritoio 
coperto per cui l 'andare era difficile a causa dei massi caduti, e che da un 
piccolo ripiano sale a rampe divise e tagl iate nel masso. I muri la teral i 
sono costruiti a somiglianza degli esterni. Il corritoio comunica con una 
angusta camera sulla sinistra, scavata nel monte . 

La copertura di questa via sotterranea è formata da architravi in piano, 
impostati uno più alto dell 'altro, in corrispondenza della salita, e conser-
vando gli angoli in modo da formare come una scala rovescia. Dalla quale 
disposizione, comparabile coli ' ingresso della piramide di Menfi, e come in 
passaggi aperti a traverso al tre cinte di eguale costruzione in Italia, (cf., 
Cantù, St. U., Arch. c.), la signora Dionigi è t r a t t a a credere che questa foggia 
primordiale rappresenti una età più vetusta , per le costruzioni di Alatri , 
clic qualunque delle altre c i t tà degli Ernici. 

11 primo architrave esterno della posterula ha gli incastri come quello 
della porta maggiore : è lungo m. 3.35, ed alto m. 0.80. La signora Dionigi 
descrivendo questo posto, dice che sulla sua fronte si può a mala pena di-
scernere l ' impronta di tre plialli, i quali, quando essa fece i suoi disegni, 
indicò come non hi guari distrutti (v. fig. anche in Cantù, o. e I. c.). 

Da questi segni, e dalla capacità della porta, la medesima A. propende 
a credere che questa formasse una regolare via di comunicazione fra la 
ci t tà bassa e la cittadella, piuttosto che una comunicazione mili tare oc-
culta per oggetto di sortite e di sorprese, come sono l'adito dell'acropoli di 

Ferent inum, i cunicoli di Verulae, etc. , ove appena può entrare un uomo 
di fronte, ed i quali potevano essere chiusi o mascherati con una o due 
sole pietre. 

Tuttavia questa interpretazione non fu generalmente acce t ta ta , nè la 
descrizione riconosciuta e sa t t a ; e la porta, col suo architrave sculto, e la 
sotterranea comunicazione, ed il vano a cui essa mette , praticabile sotto il 
temenos dell'acropoli, formarono motivo di dotte ricerche e di svariate in-
terpretazioni . 

Negli An. Ist . 1829 in fa t t i si legge che il dottor Cornelio Bock esaminò 
intorno quel tempo il cammino nascosto predetto, sulla cui en t ra ta s ta 
sculto un poderoso phallo, e trovò anch'esso a mano sinistra una camera 
s i tuata al fine di questa misteriosa via, e la s trana decorazione di tale porta 
gli fece credere che quel recondito posto fosse un tempio destinato a cere-
monie afrodisiache. 

Il simbolo che si segnala ch iaramente all ' ingresso, è accompagnato ai 
lati da sculture assai corrose, che non si possono interpretare. 

Vede in questo il Gerhard confermata l'origine pelasgica di tali costru-
zioni, poiché, secondo Erodoto, come già menzionai nella parte generale, il 
culto ithipliallico fu particolare dei r i tenut i Pelasgi. 

'In quel simbolo riconobbero gli ant ichiss imi una espressione di conti-
nua ta produzione e vi ta l i tà , il cosi det to Pan generatore ; il « noto simbolo 
della forza benefica e segno profilattico contro la sventura », come dice Ga-
murr ini (Notiz. Scavi c. a. 1884); e lo vediamo adoperato negli avanzi delle 
antichissime archi te t ture , e sui sepolcri, e non solamente in costruzioni 
poligonie, ma anche negli edifizi di cara t tere etrusco. Così lo vedemmo e 
notammo sulle mura presso a Cures, e presso l ' en t ra ta dell 'acropoli a Fe-
ren t inum; il signor Simelli lo notò in un muro di massi quadrati esistente 
in un giardino presso la chiesa di S. Francesco in Tuder, sulle antichissime 
mura della c i t tà umbro-ital ica che sorse dove è ora Cesi nel Ternano, non lunge 
dalla posteriore romana Carsulae, ne lo rividde anche u l t imamente Gamurrini 
(Notiz. scavi a. c.); s t e t t e nel recinto delle mura etrusche di Fesule, dove 
sotto l 'apertura di un piccolo ingresso di un corritore- a fianco di una porta 
della c i t tà è graffito un phallo a traverso chiaramente, ma senza colpire 
molto la vista dei viandant i ; sui prospetti dei sepolcri pure etruschi di 
Castel d'Asso presso Viterbo, e del l 'ant ica Acre; sulle tombe di Volsinium 
(Orvieto), di Clusium (Chiusi) ; sulle mura di Sepinum nel Sannio, di Arpinum 
e di Anxur (Terracina). 

Si eressero perfino monument i funebri in forma di phallo. 
E come aventi vir tù contro il fascino, la iettatura, il mal 'occhio, si 

usarono in Pompei, dove si rinvennero graffiti, ed a bassorilievo, e dipinti 
nelle case, davant i le botteghe, etc. 

Portavansi al collo, o nell 'anello, come rimedio contro l ' invidia, phalli 
in metall i preziosi; o si sospendevano dai villani nei campi, o dai venditori 
innanzi le caupone, le taberne, i negozi, phalli in bronzo, od altri (An. 
Ist. 1834). 

Gli scavi di Pompei ne diedero in grande copia, e rappresentati in mu-
saici, ed in scul ture ; o veri amulet i in forma di veretri e re t t i ; o di phalli 
pantici , o s t rute i con ali e t int innabuli , o di figurine averrunche, o di mani 



impudiche; od utensili aventi anche forme mentular i (cf. G. Fiorell i : Ca-
talogo della raccolta pornografica dei museo naz. di Napoli, Nap. 1866). 

In Anagnia dove, quantunque fosse la metropoli degli Ernici secondo 
Diodoro e Virgilio, non si conservò, lo dissi già, nessun monumento poligonio, 
si rinvennero numerosissimi i phalli, forse perchè numerosissimi vi erano 
gli edilìzi sacri (v. Geli, o. c.). 

Il signor L. Rosa i l lustrando le antiche tombe dell' isola di Thera o 
Santorino nel mare Egeo, anche quivi rilevò nell ' angolo di un muro che 
reputò un basamento di qualche grande edifìzio della c i t tà di Oea, legger-
m e n t e t racciata in un blocco di calcare duro, una tavolet ta votiva, ed in 
ques t a un phallo, di fianco a cui alcune le t te re che paiono queste : loisjilois, 
da lui interpretate : « à mes biens-aimès ». 

Un altro phallo osservò in una pietra d 'un heroum o monumento sepol-
cra le , od edicula, in Perissa nella medesima isola. 

Questi simbolismi egli appunto considera in relazione cogli eguali delle 
m u r a delle antiche c i t tà d ' I t a l i a (v. An. Ist . , 1834 e Mon. Is t . , Voi. III, 
t a v . XXVI, fig. 8 e 10). 

L'esame comparativo dei numerosi monument i che portano ta l simbolo 
ithiphallico, induce a credere che egli abbia appunto il significato di pre-
servare contro gli effetti disastrosi a t t r ibui t i all'invidia, volgarmente maVoc-
chio. E perciò la surr ifer i ta leggenda di Thera tois filois, credette il signor 
Rosa abbia da prendersi per un eufemismo con cui si voleva evitare l 'espres-
sione fatale d ' inimico, onde il simbolo era messo a custodire le mura, le 
case, le fontane, contro il mal volere degli inimici. 

E poiché vedemmo fin dapprincipio discorrendo nella parte generale 
della tradizione pelasgica, come il phallo fosse r i tenuto un simbolo proprio 
dex Pelasgi, secondo Erodoto ; il rinvenire di tali rappresentazioni sulle mura 
poligonie, fu pei seguaci di quella tradizione una comprova che tali costru-
zioni ai Pelasgi debbonsi appartenere. 

Ma anche questo lato non può essere accolto come elemento di grande 
influenza, una volta che scorgiamo adoperato e ripetuto questo simbolo in 
a l t r e costruzioni che non sono confondibili colle dette pelasgiche, e forse 
sono di età anteriore o coeve, come le etrusche. 

Comunque sia, il Petit-Radel, parlando dei phalli scolpiti sulle mura 
de t t e pelasgiche, cerca di in terpretarne la significazione ed il mito. Egli 
assegna loro un 'ant ichi tà assai remota, quando sono sculti in rilievo su 
blocchi che fanno parte integrante dei baluardi, ed in maniera da non pre-
sen ta re alcun indizio di esservi s ta t i inseri t i ; e come esempio singolare di 
t a l genere, c i ta appunto l 'architrave della nostra posterula di Aletrium, che 
r i t iene essere l 'adito ad un Lupercale 

« Et gelido monst ra t sub rupe Lupercal 
Parrhasio d ic tum Panos de more Lycaei ». 

(Virg. v i l i e v. Pausania VI. 26 cit. Vannucci, o. e.). 
Egli, il det to Petit-Radel, pone come base della sua disamina ed inter-

pietazione, e per riconoscere della ant ichi tà dei phalli, il constatare a t t en -
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Le applicazioni ri tuali , e le popolari credenze che vi andavano annesse 
(le quali ancora oggidì in alcune Provincie d ' I t a l i a conservano radice, lad-
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di r i tenuto jellatore, si usa ricorrere colle mani alla turpicula res), e l 'es-
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venne condotta sotto l 'a l ta direzione del eli. senatore Rosa, ispettore gene-
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14. VERULAE , ora VEROLI ; e BAUCO. 

Da Alet r ium noi passeremo a Vernine, che « oppidulum Eernicorum fuit 
Volscis conterminum » (Corp. Insc. lat . 1. e.). 

Il Mommsen lo chiama oppudulum-, W.- Smith (A dictionary, c.) dice 
invece che f u una delle principali c i t tà degli Ernici . 

A giudicare dagli avanzi delle sue mura circondane, e dalla sua ubica-
zione, e t e n u t o riguardo agli i s t i tu t i ed alle condizioni civili e s t ra tegiche 
degli ant ichiss imi centri di popolazioni, crederei piuttosto, come lo Smith, 
che Verulae sia stato un oppido non di secondaria importanza; imperciocché 
era appunto sul confine verso il terr i torio del popolo volsco, che degli Ernici 
era na tu ra l e avversario, e con cui furono spesso in guerra. 

I n f a t t i , quantunque il prossimo Frustilo (Prosinone), s i tuato sulla si-
n is t ra del Trerus o Sacco, sembra che avrebbe na tura lmente dovuto ap-
par tenere al la ernica confederazione, sappiamo che fu invece dei Volsci: 
Frusino oppidum ad fluvium Cosarti (Strabone) Volscorum omnino, narri Hcr-
nicis opponit Frusinales Livius, 10, 1 » (Mommsen, Corp. Insc.); laonde t an to 
maggiore dovette essere l ' importanza s t ra tegica di Verulae, incuneato nel 
terr i torio avverso. 

Il nome di Verulae s t a anche in una medaglia sovrapposto ad un c in-
ghiale, in cui fu veduto un indizio dello s temma degli Ernici , per avventura 
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bruini più volte rammenta t i , è sulla via naturale per la sali ta alle cime di 
quella barriera più eminente che forma il confine da greco a levante, del la 
nostra provincia, e cade al di là precipitosa nella valle del Liri « amnis ante 
Clanis appellatus » (Strabone), il maggior fiume del territorio volsco, oggi 
Liri, e poi Garigliano, negli Ausoni, dove diventa il taciturnus amnis di Orazio; 
valle denominata in questo t r a t t o : Valle di Roveto. 

A sinistra le cime di Monte Monna e Monte Fanfilli (m. 195-2), a dest ra 
la punta che tu t t e le al t re domina di Monte Passaggio (m. 2062). 

Occorrono circa sei ore per insalire il Passeggio da Alatri ; e sia nel l 'an-
data, o sia nel ritorno, la escursione acquista eccezionale a t t ra t t iva , con la 
visi ta della notissima e grandiosa Grotta stalattitica di Collepardo a fianco 
del tor rente Cosa, che conserva il suo antico nome, ed è ricco di t ro te ; 
della curiosissima e profonda depressione chiamata il Pozzo di Santullo o di 
Antullo, f r a il detto paese di Collepardo (m. 586) e quello di Vico nel Lazio ; 
e della celebre Certosa di Trisulli (m. T9~), ora monumento nazionale, cui 
formano corona folti boschi, ed è in te rna ta in quella cavea di monti , ancora 
pieni delle paurose e non molto vecchie leggende di banditi i quali le r i -
gorose no t t i di Natale, anch'essi , f ra le al te nevi e le macchie, scendevano 
alla certosa, mescolati alle accorse turbe di devoti, ad adorare il r inomato 
presepio, men t r e tu t to all ' intorno le balze echeggiavano pei monotoni e pa-
tet ic i suoni dei r i tuali zampognari (v. anche in Gori: o. c.). 

usato a significare che queste contrade abbondarono di siffatti animali , 
scomparsi dopo l 'asciugamento delle paludi Pontine (Vannucci, o. c.). 

E parlando degli Ernici, che tenevano più ai loro prischi i s t i tu t i che alla 
ci t tadinanza romana, laonde Roma, in premio della fedeltà serbatale nel 306 
U. c., lasciò loro leggi e magis t ra t i locali, Livio disse: «Hernicorum t r ibuspo-
pulis Alatrinati, Verulano, Ferentinate, quia maluerunt quam civitatem, suae 
leges redditae, etc. »; di tal che, e per la posizione a difesa del confine del 
terri torio che qui svoltava ad angolo, e per l 'aver ba t tu to moneta, e per il 
conto tenutone dagli antichi storici al paro di Aletr ium e di Ferent inum, 
Verulae fu certo una delle più considerevoli c i t tà della confederazione ernica. 

Circa 9 kil. di distanza separano Veroli da Alatri, seguendo in principio, 
per abbreviare, una strada pedoniera che all ' altezza di monte Pizzute im-
met te nella consorziale che ascende ed entra in Veroli per porta. Romina. 

È questo il solito nome che una infinità di paesi di queste regioni danno 
a quella porta dove met te capo la via nella direzione della Magna, Uris, 
dell 'Alma Mater Roma ; test imonianza inveterata nell ' odierno uso popolare, 
come è la generica appellazione di Via romana che usano dare a tu t t e le 
vie massime, del nesso profondo, e della immedesimazione che regnavano 
fra Roma e le Provincie e che si sono s tampate in modo così tenace, da 
trovarne anche oggi continui segni nelle popolazioni rurali , f ra le quali più 
fedelmente si custodiscono. 

Anche Verulae occupava una eminente fimbria del monte Castellone, e 
si distendeva lungamente su questo dorso, fino a raggiungere la quota di 
m. 664 nel la sommità occupata dall'ara;. 

Conserva ancora alcuni brani, sul versante che guarda a mat t ina , degl'i 
antichi baluardi a costruzione poligonia dello stile delle al t re mura circon-
dane degli oppidi di questa regione, ma molto più diruti ; tu t tavol ta bastano 
per tracciare l 'andamento della cinta, che si riuniva sull 'al tura dell'acropoli, 
verso l'odierno borgo di S. Leucio, dove è una torre fa t i scente dei bassi 
tempi; al tura anche qui de t t a Civita. 

Questi brani, non molto alti da terra , che s ' incontrano specialmente sotto 
il borgo di S. Leucio verso mat t ina , furono ripresi con mura e rafforzati con 
torri quadrate pure dei bassi tempi, e rovinose. 

11 panorama che si gode da Civita è dei più dilettevoli, dominandosi da 
qui t u t t a la val lata del Cosa da N. a S., gran par te di quella del Sacco a 
ponente, e t u t t a la serie ondula t i delle colline inferiori che si estende a 
mezzodì t r a la confluenza dei due fiumi, infine ad oriente il valico depresso 
che, per Casamari, conduce nella valle del Liri, proprio incontro alla con-
fluenza del Fibreno nel Liri medesimo, ed alle pittoresche cascatene e all 'isola 
formata da questo fiume ; valico che può essere l 'obbiettivo di una proficua 
escursione, nella quale si comprenda la famosa badia o trappa di Casamari 
sul luogo della Cereatae Marianae, dove nacque Caio Mario secondo Plutarco, 
eu home Kirraiaton les Arpines (Corp. Insc., voi. XII), e per la quale può 
consultarsi la monografia: « La badia e trappa di Casamari, etc., di Luigi 
De I'ersiis » (Ro. 1878). 

Nel giro delle mura ciclopiche di Verulae notansi cinque cuniculi, archi-
t rava t i in piano, non disposti a scala rovescia come nella via coperta della 
posterula sotto l'acropoli di Alatri, ma conservanti la pendenza corrispondente 
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colla sa l i ta . Questi euniculi voglionsi piuttosto a l t re t t an te pusterule a scopo 
mil i tare , come al t rove abbiamo più volte appreso. 

Delle mura, e dell 'antica porta det ta il Deserto, diede disegni il signor 
Dodwell (v. Mem. Is t . , 1832). 

Nella regione degli Ernici, ci r imane da visitare ancora un ultimo avanzo 
di c in ta di maniera ciclopica. 

S ta questo poco al di là del paese di Bauco, d is tante 8 o 9 lui . a mez-
zodì, da Veroli, andandovi di re t tamente , ed infilando un sentiero sassoso che, 
disceso da Veroli nel lato di mezzodì, at t raversa alcune fimbrie, ed immette 
dopo 4 ki l . , sulla s t r ada carrozzabile Veroli-Bauco, presso al quadrivio d'in-
contro del la consorziale Frosinone-Casamari-Monte S. Gio. Campano. 

Il paese di Bauco è posto su collina isolata, in aperta veduta, muni to 
di c in ta t u r r i t a medioevale ; noi, traversatolo, ci arresteremo p e r a l t r o circa 
un k i lometro più o l t re , lungo il sentiere che da Bauco me t t e a Strangola-
galli^, per ascendere a sinistra l 'altro colle detto le Murelle e Monte di Fico 
(in. 501 circa), dove rimangono i t r a t t i di una muragl ia poligonia, il cui an-
damento seconda e corona la sommità del colle. 

Il rec in to è assai r istretto, e a questo realmente si addirebbe il nome 
di oppidulum. 

Trovo nel dizionario dell 'Amati: « Bauco che dagli storici si nomina 
anche Buca o BoviUe, e fu insignito col titolo di c i t tà , prima del mille 
giaceva sul dolce pendio di una vicina montagna, ove si veggono tut t 'ora gli 
avanzi di mura ciclopiche e di un anfiteatro, e si rinvengono monete d'ogni 
maniera , sepolcri, lacr imatoi , idoletti di diverse forme ». (Dizion. corog. 
dell ' I tal ia, compilato per cura del prof. Amato Amati , Milano, 1869 e seg.). 

Ma qual fosse ques t a località antica invero non consta, essendo da rele-
garsi nel la serie dei t an t i strafalcioni degli scrit tori dei tempi bassi e degli 
arclieologanti del. secolo scorso, l'idea, che i paesani continuano a seguire, di 
vedere in Bauco, Bovillae, la celebre colonia degli Albani Longani Bovillenses, 
posta a 100 s tadn d a Roma, a destra della via Appia, poco dopo passata la 
odierna osteria delle Fratocchie sotto Albano. 

Questa barocca idea fece a t t r ibuire a Bauco la celebrità derivante dal 
f a t to della uccisione di Clodio per parte di Milone! Onde nelle mura poli-
gonie di Bauco sarebbonsi per avventura 'vedute anche quelle del Meron, o 
tempio della Dea Bona. 

Da Bauco, per in t raprendere le progressive nostre escursioni nei Volsci, 
ci torna miglior conto retrocedere per la strada carrozzabile percorsa, fino 
oltrepassato colle S. Paolo, e quindi piegare per la sinistra che conduce a 
i-rasinone, ed alla s taz ione omonima della linea ferroviaria Roma-Napoli. 

15. SIGNIA, ora SEGNI. 

Come ho avver t i to già, Frisino, abbenchè sulla sinistra del Trerus, 
in t e n i t o n o Volsco, e fra Volsci daremo compimento alle nostre 

visite degli avanzi di murament i poligonii esis tent i nella provincia ro-
mana . 

Quest ' u l t ima serie di escursioni è agevole mandare ad effetto, anche 
separatamente, accingendovisi addiri t tura da Roma, poi dipartendosi dalle 
r ispett ive stazioni ferroviarie a destra, mano, mano, per salire le chine dei 
Lepini, nel modo che per la visita delle località di sinistra sul versante 
ernico abbiamo fat to. 

Ma poiché noi ci troviamo già sulla linea, alla estremità opposta, r isa-
liremo contro corrente la valle del Sacco, venendo in senso opposto verso 
Roma. 

Il gruppo dei monti Lepini era quasi t u t t o entro i confini dei Volsci, 
e solo gli estremi declivi verso la Campania ed il mare, da scirocco, en t ra -
vano nel territorio degli Ausoni-Aurunci. 

Questo gruppo fa anch' esso parte del sistema apenninico, ed è una 
delle molte catene secondarie che si diramano con regolare parallelismo 
dalla principale, al modo dei solchi di uno stesso campo. 

È cost i tui to da stratificazioni calcari orizzontali, a l terate dall'azione di 
erosione delle acque le quali le frastagliarono in grandiosi dirupi. 

Queste roccie calcari di sedimento, in cui sono cementate conchiglie e 
polipai marini, sono di tess i tura compatta e grana finissima, (cf. Burri in 
Giornale Arcadico, Voi. 143, Roma, 1856). 

Indipendentemente dai cataclismi dell 'età terziaria che mutarono la 
faccia di questo suolo, si hanno anche qui esempli di isolate conflagrazioni. 

Il dotto M. Domenico Tosti, nel l 'ul t ima delle sue Lettere Pontine (Ro. 1194), 
scoprì che nelle falde della montagna di Norma, presso la badia già dei 
monaci di S. Bernardo, arse un vulcano, e in prova ne raccolse pozzolane 
e lave. (cf. P. Matranga: La c i t t à di Lamo stabili ta in Terracina, etc. 
Roma, 1852). 

Il paese dei Volsci si estendeva dunque a mezzogiorno degli Ernici . 
Furono i Volsci « gente fortissima ricordanti col nome i padri Osci, da cui 
discendeva. Occupavano gran t ra t to di suolo sui monti Lepini e nella sot-
tos tante pianura f ra Anzio e Terracina, e più oltre sulle rive del Liri. 
Questa bella regione, piena di popolo, di c i t tà e di inespugnabili fortezze,, 
era bagnata dal Liri, dal Fibreno, dall'Amaseno, dal Ninfeo, dal Trero o. 
Toleno o Telonio (Sacco) tributario-del Liri t ra Ceprano e Isoletta, dal Melpi, 
e da al t r i fiumi che le davano vigorosa vegetazione e la rendevano fer t i l i s -
sima. Il popolo, f a t to ricco e potente, si contava t r a i più guerrieri d'Italia,, 
e fu, anche per confessione dei suoi nemici, destinato ad esercitare in 
eterno la prodezza di Roma. Avevano numero grande di floride c i t tà , mol te 
delle quali nei colli e sui monti, rese ivi inespugnabili dal sito e dal valore 
degli uomini 

Verruca o Verrugine, s i tua ta in luogo elevato. Ecetra , e la guerriera 
Frosinone, sospesa su dure rupi, fronteggiavano il paese degli Equi »(?), «degli 
Ernici, e non lungi di là Fabrater ia . 

A levante di Corioli, alle falde del monte Albano, sopra un colle, era 
Velitre (Velletri), una delle loro c i t tà più cospicue. Sui monti Lepini, che 
dividono la pianura dei campi Pontini dalla valle del Sacco, sorgevano 
Signia, Cora che dicevasi fondata da Dardano, e Norba, colle loro grandi 



colla sa l i ta . Questi euniculi voglionsi piuttosto a l t re t t an te pusterule a scopo 
mil i tare , come al t rove abbiamo più volte appreso. 

Delle mura, e dell 'antica porta det ta il Deserto, diede disegni il signor 
Dodwell (v. Mem. Is t . , 1832). 

Nella regione degli Ernici, ci r imane da visitare ancora un ultimo avanzo 
di c in ta di maniera ciclopica. 

S ta questo poco al di là del paese di Bauco, d is tante 8 o 9 lui . a mez-
zodì, da Veroli, andandovi di re t tamente , ed infilando un sentiero sassoso che, 
disceso da Veroli nel lato di mezzodì, at t raversa alcune fimbrie, ed immette 
dopo 4 ki l . , sulla s t r ada carrozzabile Veroli-Bauco, presso al quadrivio d'in-
contro del la consorziale Frosinone-Casamari-Monte S. Gio. Campano. 

Il paese di Bauco è posto su collina isolata, in aperta veduta, muni to 
di c in ta t u r r i t a medioevale ; noi, traversatolo, ci arresteremo p e r a l t r o circa 
un k i lometro più o l t re , lungo il sentiere che da Bauco me t t e a Strangola-
gallL per ascendere a sinistra l 'altro colle detto le Murelle e Monte di Fico 
(in. 501 circa), dove rimangono i t r a t t i di una muragl ia poligonia, il cui an-
damento seconda e corona la sommità del colle. 

Il rec in to è assai r istretto, e a questo realmente si addirebbe il nome 
di oppidulum. 

Trovo nel dizionario dell 'Amati: « Bauco che dagli storici si nomina 
anche Buca o BoviUe, e fu insignito col titolo di c i t tà , prima del mille 
giaceva sul dolce pendio di una vicina montagna, ove si veggono tut t 'ora gli 
avanzi di mura ciclopiche e di un anfiteatro, e si rinvengono monete d'ogni 
maniera , sepolcri, lacr imatoi , idoletti di diverse forme ». (Dizion. corog. 
dell ' I tal ia, compilato per cura del prof. Amato Amati , Milano, 1869 e seg.). 

Ma qual fosse ques t a località antica invero non consta, essendo da rele-
garsi nel la serie dei t an t i strafalcioni degli scrit tori dei tempi bassi e degli 
arclieologanti del. secolo scorso, l'idea, che i paesani continuano a seguire, di 
vedere in Bauco, Bovillae, la celebre colonia degli Albani Longani Bovillenses, 
posta a 100 s tadn d a Roma, a destra della via Appia, poco dopo passata la 
odierna osteria delle Fratocchie sotto Albano. 

Questa barocca idea fece a t t r ibuire a Bauco la celebrità derivante dal 
f a t to della uccisione di Clodio per parte di Milone! Onde nelle mura poli-
gonie di Bauco sarebbonsi per avventura 'vedute anche quelle del Meron, o 
tempio della Dea Bona. 

Da Bauco, per in t raprendere le progressive nostre escursioni nei Volsci, 
ci torna miglior conto retrocedere per la strada carrozzabile percorsa, fino 
oltrepassato colle S. Paolo, e quindi piegare per la sinistra che conduce a 
r rosinone, ed alla s taz ione omonima della linea ferroviaria Roma-Napoli. 

15. SIGNIA, ora SEGNI. 

Come ho avver t i to già, Frisino, abbenchè sulla sinistra del Trerus, 
in terr i tor io Volsco, e fra Volsci daremo compimento alle nostre 

visite degli avanzi di murament i poligonii esis tent i nella provincia ro-
mana . 

Quest ' u l t ima serie di escursioni è agevole mandare ad effetto, anche 
separatamente, accingendovisi addiri t tura da Roma, poi dipartendosi dalle 
r ispett ive stazioni ferroviarie a destra, mano, mano, per salire le chine dei 
Lepini, nel modo che per la visita delle località di sinistra sul versante 
ernico abbiamo fat to. 

Ma poiché noi ci troviamo già sulla linea, alla estremità opposta, r isa-
liremo contro corrente la valle del Sacco, venendo in senso opposto verso 
Roma. 

Il gruppo dei monti Lepini era quasi t u t t o entro i confini dei Volsci, 
e solo gli estremi declivi verso la Campania ed il mare, da scirocco, en t ra -
vano nel territorio degli Ausoni-Aurunci. 

Questo gruppo fa anch' esso parte del sistema apenninico, ed è una 
delle molte catene secondarie che si diramano con regolare parallelismo 
dalla principale, al modo dei solchi di uno stesso campo. 

È cost i tui to da stratificazioni calcari orizzontali, a l terate dall'azione di 
erosione delle acque le quali le frastagliarono in grandiosi dirupi. 

Queste roccie calcari di sedimento, in cui sono cementate conchiglie e 
polipai marini, sono di tess i tura compatta e grana finissima, (cf. Burri in 
Giornale Arcadico, Voi. 143, Roma, 1856). 

Indipendentemente dai cataclismi dell 'età terziaria che mutarono la 
faccia di questo suolo, si hanno anche qui esempli di isolate conflagrazioni. 

Il dotto M. Domenico Tosti, nel l 'ul t ima delle sue Lettere Pontine (Ro. 1194), 
scoprì che nelle falde della montagna di Norma, presso la badia già dei 
monaci di S. Bernardo, arse un vulcano, e in prova ne raccolse pozzolane 
e lave. (cf. P. Matranga: La c i t t à di Lamo stabili ta in Terracina, etc. 
Roma, 1852). 

Il paese dei Volsci si estendeva dunque a mezzogiorno degli Ernici . 
Furono i Volsci « gente fortissima ricordanti col nome i padri Osci, da cui 
discendeva. Occupavano gran t ra t to di suolo sui monti Lepini e nella sot-
tos tante pianura f ra Anzio e Terracina, e più oltre sulle rive del Liri. 
Questa bella regione, piena di popolo, di c i t tà e di inespugnabili fortezze,, 
era bagnata dal Liri, dal Fibreno, dall'Amaseno, dal Ninfeo, dal Trero o. 
Toleno o Telonio (Sacco) tributario-del Liri t ra Ceprano e Isoletta, dal Melpi, 
e da al t r i fiumi che le davano vigorosa vegetazione e la rendevano fer t i l i s -
sima. Il popolo, f a t to ricco e potente, si contava t r a i più guerrieri d'Italia,, 
e fu, anche per confessione dei suoi nemici, destinato ad esercitare in 
eterno la prodezza di Roma. Avevano numero grande di floride c i t tà , mol te 
delle quali nei colli e sui monti, rese ivi inespugnabili dal sito e dal valore 
degli uomini 

Verruca o Verrugine, s i tua ta in luogo elevato. Ecetra , e la guerriera 
Frosinone, sospesa su dure rupi, fronteggiavano il paese degli Equi »(?), «degli 
Ernici, e non lungi di là Fabrater ia . 

A levante di Corioli, alle falde del monte Albano, sopra un colle, era 
Velitre (Velletri), una delle loro c i t tà più cospicue. Sui monti Lepini, che 
dividono la pianura dei campi Pontini dalla valle del Sacco, sorgevano 
Signia, Cora che dicevasi fondata da Dardano, e Norba, colle loro grandi 



mura ciclopliche. Signia, sulla cima scoperta del monte, e Cora e Norba a 
mezza collina, in sito magnifico, donde si lia dilettosa vista dei piani so t -
toposti, fino alle marine di Anzio, di Nettuno, di Terracina, di monte Cir-
cello. Più a mezzogiorno, sul pendio dei medesimi monti era Sulmona 
(Sermoncta), quindi la vit ifera Sezia, e l 'ant ica ed elevata »(?)« Priverno 
Al di là del Liri Aquino, Arpino, Atina, Casino Interamna del 
Liri 

La pianura Pontina, ora squallida e deserta per l 'aria mortifera che 
produce il suolo paludoso, in antico sembra fosse florida e piena di popolo, 
poiché si ha ricordo che vi esistessero molte c i t t à . Fra queste Suessa Po-
mezia, ricca, celebre e popolosa capitale dei Volsci, da cui venne il nome 
alla contrada; . . . ai confini del Lazio antico, e in vicinanza di Corioli ap-
partenevano ai Volsci Pollusea, Longula, Satrico. Sulle rive del mar Tirreno, 
di cui occuparono l 'estensione di circa quaranta miglia (cf., Corcia, o. c.) eb-
bero Anzio, e Terracina che in loro favella chiamarono Anxur, e Circeo sul 
promontorio di Circe, che nei tempi ant ichi era un'isola. 

Nel mare poco lungi, le isole Pontia (Ponza), Sinonia (Zannone), Palmaria 
(Palmarola), Pandataria (Ventotenne), Partenope (S. Stefano) . . . . 

Da questi luoghi i Volsci di buon'ora ebbero il destro di darsi alla na -
vigazione, e corseggiando pel mare Tirreno, si fecero ricchi ed ebbero fama 
di audaci pirati . . . . 

Così i Volsci, ricchi di fert i le suolo, forti in numero di c i t tà , grandi 
in te r ra e in mare, potenti di coraggio e di numero, erano in ogni incontro 
combattitori flerissimi, e più tardi Roma non si tenne sicura se non quando, 
collo sterminio di questi formidabili rivali, ebbe ridotto a desolazione quelle 
popolose contrade. Allora a una forte e grande popolazione di uomini liberi 
successe un piccolo gregge di schiavi, e le floride c i t t à per la più parte 
divennero un mucchio di ceneri ». (A. Vannucci, St. l t . Aut. c. ; cf. anche 
Romanelli, o. c. P. III ; e Corcia, o. c., T. 1). 

A me giova avere riportata questa vigorosa descrizione che il simpatico 
storico fa, con rigore di fonti , del popolo volsco, a sostegno della ferma 
persuasione che, continuando del resto, come ho fa t to fin'ora, ad enumerare 
dialett icamente le opinioni degli autorevoli scri t tori consultati , ora esprimo 
qui in termini generali: Non potersi logicamente opinare che i luoghi di 
questa regione, dalla na tura fa t t i più forti , che l 'ar te doveva avere prescelti 
a difesa, ed i quali serbano imponenti gli avanzi vetusti di munimcnt i con 
eui appunto si aumentò la fortezza di naturale postura, appunto questi op-
pidi, queste larisse, traggano origine e sieno fa t tu ra , non di questo popolo 
forte, resistente fino al l 'ul t imo sangue entro le numerose fortezze che 
ebbe, che era già grande e maturo quando Roma sorgeva, e che per due 
secoli interi colle armi in pugno difese la propria indipendenza, non domo 
che per la ragione della violenza, onde di lui potè dirsi : « Unam Volscorum 
potentiam parem inveniabat Romanis » (Livio) e poi: « Volsci, ferodor ad re-
lellandum guani ad iellandum gens » ; non di questo popolo, dico, sieno f a t t u ra 
le gigantesche muraglie circondarie che conservansi sulle cime dei monti 
che furono suoi, ma siano invece opere di Roma che penò due secoli ad 
espugnarne le rocche considerate quasi invincibili. 0 il frontiniano, muro 
ducta, si vuol addurre come prova di ques ta asserzione per qualcuna sola-

mente di queste ant iche fortezze, e allora non si capisce perchè l 'espres-
sione dell 'autore de Coloniis non debba valere per t u t t i i luoghi numerosi 
per i quali esso la adopera; o a t u t t i i luoghi si vuol applicare con eguale 
interpretazione, e allora si verrà all' assurda conclusione che per primi i 
Romani abbiano fondato Verulae come Circei, Frusino come Setia, e tu t t i 
gli altr i oppidi interni , quali le vetust iss ime Cora ed Anxur, cui nessuno 
pensò mai di dare origine romana ; e che i Volsci si siano difesi non entro 
recinti , ma a braccia. 

Da Frosinone, il nostro obbiettivo è ora Signia; ma seguendo il metodo 
adoperato sin qui, ricorderò prima quelle cime dei Lepini che ci si presen-
tano in questo intervallo, e di cui può imprendersi la salita lungo via. 

Dalla stazione di Frosinone noi d 'ordinario, per Patrica, visitiamo il 
cono arrotondato del Cacume (m. 1095), impiegandovi quat t ro ore; e dalla 
prossima stazione di Ferent ino per Morolo, in altre quat t ro , e set te ore, 
le sommità di Monte Alto (m. 1430), e di Monte Gemma (1460). 

Terza, dopo quella di Ferent ino, succede la stazione di Segni. 
Come per quasi t u t t o questo t racciamento ferroviario entro la provincia 

romana, pare si siano cercati il modo e la maniera, e si è o t tenuto l ' intento 
quasi completamente, di tenersi il più possibile discosti dai centri abitati. 

Anche la stazione di Segni è quindi molto lungi dal paese, il quale del 
resto è posto t a lmen te su, che r i tengo non si lascierà mai sopraffare, se-
guendo il presente andazzo, dalla tentazione di pretendere un bricciolo dei 
famosi mille chilometri, e neppure da quella di sentirsi tocco magari da una 
funicolare. 

Cosicché senza salirvi, per ora, e girandone le pendici, da questa stazione 
per Montelanico e Carpineto Romano, puossi ascendere alla Semprevisa 
(m. 1536), impiegando quat t ro ore circa di via ordinaria fino a Carpineto, ed 
a l t re t tan te di montagna per la ve t ta . La discesa può essere ef fe t tuata dal -
l'opposto versante Pometino, per Bassiano, Norma e Cori, ma noi dovremo 
essere su questi u l t imi luoghi seguendo il nostro it inerario alpino-megalitico, 
che gira invece at torno agli es terni contrafforti dei Lepini, e dopo fa t t a la 
conoscenza molto personale di Signia, alla quale adesso moviamo. 

È questa te r ra collegata colla stazione per una strada carrozzabile di 
1 kil., quasi completamente in salita. 

Fu Signia oppidum in cacumine 'montis Lepini (Mommsen, C. I. c.); infa t t i 
quae Signia monte Lepino, scrisse Columella; ma più che in cacumine, fu sul 
dorso set tentr ionale dei Lepini, sopra una sporgenza rocciosa divisa dal 
corpo del monte da una depressione che segna la quota di m. 561, mentre 
la cima dell'acropoli, sopra il paese, raggiunge la quota di m. 668; ed è 
sporta verso la valle degli Ernici , in distanza quasi uguale da Preneste e 
da Cora. 

Secondo Dionisio fu fondata da Tarquinio Superbo nel 246 U. c. ; e Signia, 
Circeiosque colonos misis, praesidia urbi futura terra marique scrisse Livio, 
(1, 16). Il signor Gerhard (v. An. Ist . , 1829, c.) non s ta sul passo di Livio per 
sostegno della sua fede su ques ta fondazione romana di Signia, chè certo 
dedur colonie o presidii, non vuol dire fondar c i t tà , ma si affida al solito 
Dionigi di dubbia at tendibi l i tà , il quale dice che non sopra ruine di ant ica 
c i t t à furono condotte le fortificazioni di Tarquinio, ma queste sue fortifica-



zioni castrensi si convertirono poi in cinta di permanente c i t tà (Dionis., 
IV, 63). Frontino (De Coloniis) d ice: « Signi a muro ducta colonia a mili-
tibus et triumviris munita », e questo passo fu i l lustrato da Volpi (T. III 
o. c.), sempre in questo senso ; ed ha dato motivo, ebbi già a dirlo, a lunghe e 
controverse disquisizioni f r a gli scr i t tor i di storia e di topografia, i quali, 
come quasi sempre accade, r imasero ciascheduno del proprio parere come 
prima (cf. Mèm. Ist. 1832, c.; Geli, o. c.; Petit-Radel: Examen, c., ete.); come 
l ' a l t ra dizione apoilisas adoperata da Dionisio anche per Signia, e che il 
Petit-Radel sostiene non avere ma i significato altra cosa che occupare mili-
tarmente, o ripopolare una c i t t à già sussistente. 

Dalla credenza che i m u r a m e n t i poligonii di Signia siano opera della 
età di Tarquinio, t rae il Gerhard argomento a confermare come la costru-
zione di mura in t u t t o conformi alle ciclopiche si continuasse in un'epoca 
più a noi vicina che non si es t imava , ed averla gli stessi Romani adoperata, 
per quanto, ecce t tua te le s t rade , di tali mura d'opera romana non si fossero 
avuti esempli ne in quelle di Servio, ne in quelle dei tempi della repubblica. 

Quale possa essere il giudizio in questa condizione di cose, ho già am-
piamente t r a t t a to nella par te generale, e qui a questo capitolo ho anche 
premesso, e per Signia in part icolare tornerò a dire in fine di questo capi-
tolo medesimo. 

Intanto il Gerhard, in q u e s t a sua persuasione, t rae anche una data cer ta 
del l 'u l t ima epoca cognita in cui mura del genere, non inferiori alle a l t re 
c i t t à prische latine, furono edificate in vasta circonferenza; ed argomento 
a ri tenere di pari e tà , o non di molto anteriori , a l t re c i t t à la t ine. 

L'importanza s t ra tegica del la località di Signia è provata dalle guerre 
che successero all 'espulsione dei Tarquinii, e f u bene calcolata, quando si 
consideri che, posta a d i s tanza quasi eguale da Cora e da Preneste e dalla 
emica Anagnia, si rendeva al lora quasi insormontabile an temura le contro 
quei vicini, e contro i più d i s t an t i di Ferentino, e di Aletrio; ne un sito così 
naturalmente designato poteva essere stato prima t rascurato dai for t i Volsci. 

Non appare che Signia abbia pat i to danni nella guerra sullana, come 
Norba e Preneste che furono d i s t ru t t e . Fu municipio sotto i Romani, e f u 
fiorente e ricca, dimostrando il Gerhard, come « nelle commedie di Plauto 
un parassita, giurando in greco, come oggi si farebbe in francese, per affe t -
tarne il linguaggio, adopera i nomi dei paesi benes tant i per dar fede alle 
sue parole, e così con Cora e Preneste, Frusinone ed Alatrio, accenna pur -
anehe Signia ». 

Il recinto dell 'antica c i t t à corre quasi 4 miglia a t torno le creste di quel 
contrafforte calcare e brullo, su l la cui parte orientale è la moderna te r ra 
di Segni. 

Dopo avere sull 'alto, da m a t t i n a a ponente, a t torniato il culmine della 
eminenza, scende rapidamente a guisa di cuneo giù per la costa del colle 
verso set tentr ione, fino alla por ta det ta saracinesca, con cui faremo co-
noscenza. 

Una topografia di Signia può vedersi nella Tav. I. d'agg. in An. Ist., 1834, 
t raccia ta « de mémoire par t ro i s pensionnaires de l 'Académie de France à 
Rome ». E questa car ta t r acc ia ta , come prudenzialmente avvert ì l 'editore, 
de m/moire, se pei part icolari della discussione impegnatasi e per cui servì 

al signor Petit-Radel, lo vedremo più innanzi, può ritenersi probatoria, è 
inesat t iss ima nel suo insieme topografico, e per convincersene basta farne 
il confronto con l 'a l t ra ben più veridica pubblicata dal Canina, nella Tav. IV, 
B, della sua Arch. ant . , c., Sez. 11. 

I baluardi di Signia, a blocchi irregolari, sono generalmente lisci nella 
f ronte , e solo nell'acropoli notansi macigni grezzi. Qui i baluardi non pre-
sentano però, a differenza di quelli di Norba, alcun torrione di rinforzo. 

Fra questi due antichi recinti corre anche un divario nelle porte. A 
differenza di quelle di Norba più ampie e che non lasciano indizi di coper-
tura , le porte di Signia sono di minor larghezza, e furono coperte con grandi 
monoliti di pietra ad architrave. 

Uno dei più reputa t i esempli di tali porte architravate, è quella menzio-
na ta or ora det ta Saracinesca-, la quale, r i t r a t t a da Dodwell esat tamente nella 
Tav. I l i , Mon. Is t . , T. I, nel lato esterno, era prima appena conosciuta per 
un mediocre disegno datone dal Micali (Tav. XIII o. c., cf. An. Ist . , 1829). 

Inedita prima d'allora, fu , dopo la pubblicazione di Dodwell, riprodotta 
da tu t t i i topografi, che poi in gran numero illustrarono queste ant ichi tà 
tanto t rascurate dapprima. 

Così il Canina la presentò sotto diversi punti nelle Tav. I l i , IV B e VII 
della sua Arch. c. 

La porta è nel lato set tentr ionale del recinto, distante circa un kil. dal 
paese at tuale, in basso sulla china del colle, e ci si para innanzi la prima 
sulla s inis t ra al di là della vallet ta, salendo al paese ; laonde da qui inco-
minceremo la visita dei muniment i . 

Opina il Gerhard che non servisse di ingresso alla c i t tà , non menando 
essa nell ' interno; ma, essendo posta a traverso la strada che si dilunga t r a 
i bastioni e le falde del monte, servisse a difendere da nemico assalto gli 
approcci delle mura . 

È qui la muraglia un raro esempio di alzato poligono isolato, cioè senza 
avere, come di consueto, l'appoggio della china naturale del monte . 

Pochi e grandiosi macigni, magnificamente combinati, bastarono a formare 
la porta. È dessa larga m. 3 sulla soglia, e viene rastremandosi finche sotto 
l 'architrave è larga solo m. 1.40. È cioè una delle porte della 4a maniera, 
che classificai nella parte generale sotto il nome di miste, cioè ad ogiva tronca. 

È al ta m. 2.50, e segna nello spessore delle mura m. 2.66. 
L'architrave è formato da un lastrone lungo oltre 3 m., poggiato sopra 

i due sottoposti sporgenti ai fianchi. Il signor Gerhard ha notato nel mezzo 
di questo masso e sul lato sinistro degli stipiti, un foro per pertica od 
altro centrale perpendicolare, e gli incavi per la infissione dei cardini della 
imposta di chiusura. 

I macigni, r iquadrati negli angoli per maggior saldezza come il solito, 
si innestano nel muro ai massi poligoni. Essi sono rozzi tanto nella faccia 
interna che nella esterna, a differenza delle altre porte del recinto che, 
essendo vere entrate della c i t tà , i loro massi nell 'esterno sono spianati . 
Anche da questo deduce il signor Gerhard che la saracinesca non servisse 
all 'uso diret to della c i t tà . 

Di qui proseguiremo alla visita di quei t ra t t i di mura circondarie che 
ancora sono supersti t i . Perchè le mura di Signia non sono nella loro cir-



conferenza così conservate come quelle di Norba, ma sono eguali di tecnica, 
ed importanti per la singolarità delle porte. Signia non presenta neppure quel 
numero ragguardevole di in terne fabbriche che osserveremo a Norba, ma in 
compenso gli avanzi delle due che vi si notano, sono d'eccezionale magnificenza. 

Ed ora, movendoci in direzione di oriente per il giro dei ripari, senza 
discostarci dai dati del signor Gerhard fornit i nella sua visita sul luogo, 
subito dopo la saracinesca, riscontrasi una seconda piccola apertura sor-
monta ta da una grande lastra in piano. È piccola per una porta, grande per 
ri tenerla lo sbocco di una cloaca. 

Dopo buon t r a t t o viene al t ra piccola terza apertura det ta la Portelletta, 
anch'essa coperta da monolite. 

Nel medesimo lato di t ramontana succede una interruzione di cinta che 
segna l 'esistenza di una quar ta porta, di cui non rimangono vestigia. 

Poco dopo succede quin ta la porta di S. Pietro, così de t ta dalla omonima 
vicina chiesa. È al ta quasi m. 3.50, in parte in terra ta , ed è tagl ia ta a foggia 
di sesto acuto, con quella disposizione che vedemmo parlando delle aperture 
in generale, a massi orizzontali, posti secondo gli ordinamenti dei bastioni, 
e tagliat i a scarpa nel lato che fa st ipite. Sono massi lunghi da m. 2.50 a 
3.50, e t re da un lato e tre dall 'al tro, bastano a formarne l 'altezza. 

La sesta porta det ta in Lucino che viene appresso, sempre andando verso 
mat t ina , è ben conservata e somigliante per s t ru t tu ra alla saracinesca. La 
pietra d 'architrave è lunga poco meno di 4 m., i massi degli stipiti hanno 
quasi 2 m. di lunghezza per 1.30 di larghezza. La luce era ampia perpen-
dicolarmente quasi m. 4, ma è ora per un quarto interrata . 

La successiva set t ima ed u l t ima porta, di cui può fissarsi l 'ubicazione 
nei ripari di Signia, è de t t a delle monache; e nulla ne sussiste essendo scom-
parsa per ragione del maggior t rans i to che quivi è per il moderno paese. 

Peti t-Radel accenna per al tro ad otto porte aperte in questo recinto, di 
cui quat tro sono coperte in piano e re t tangolar i della l a maniera, due ad ogiva 
acuta smussata , cioè miste della 4»; un ' a l t r a sarebbe scoperta, un 'a l t ra 
d is t ru t ta . 

Di due di queste porte minori, cioè l 'occidentale e l 'orientale, della 
l a maniera che dovette essere la più comune, come ricordai, diede eziandio 
i prospetti Canina nelle sopraci ta te tav. III e IV B (Are. c.). 

Oltre un pozzo, ora r iempiuto e nel la stessa cit tadella, le due fabbriche 
di particolarissimo interesse, anche in connessione ai nostri problemi, e 
sussistenti nell ' interno dell'oppido, come già feci accenno, sono le mura del-
Yacropoli e la grande cisterna, ambedue sulla par te culminante del colle, 
dove è la moderna chiesa di S. Pietro ; senza contare gli avanzi romani di 
opera quadrata, di cui pure avrò più innanzi da discorrere. 

L'acropoli è ora designata da una costruzione ret tangolare a poligoni 
della consueta pietra calcare, a doppia banchina, che si conserva sopraterra 
più di 3 metr i , ed integra e r imarcabile specialmente nei lati di mezzodì e 
di ponente. 

Forma questa il recinto ed il basamento di un tempio grandioso, come 
ammet te il signor Gerhard, di 40 m. di lunghezza per 25 di larghezza; la 
cui cella, a massi quadrat i di peperino, è usufrui ta dalla moderna chiesa. 

Sulla spianata, contro il l a to orientale dello stesso recinto, è un grande 

serbatoio d'acqua, di forma circolare, del diametro di m. 21.50, con pareti 
supersti t i dell 'altezza di m. 1.50 a 2.50, sopra un piano fondato a s trato 
stagno di astraco, che appunto dalla nostra Signia, fu det to opus signinum, 
e la mura tu ra è a massi quadrati egualmente di peperino come la cella del 
tempio. 

Anche questa conserva, come quella che vedremo a Norba, è coronata 
da una prominenza ad uso cornicione, per lo scolo delle acque. Il Gerhard, 
mettendola a confronto appunto con quella di Norba, dice questa a l t re t tan to 
grandiosa e senza dubbio dei tempi in cui Signia servì di for tezza; e r i -
chiamata l 'at tenzione sulla sua formazione ad opera quadrata, come la 
menzionata cella del tempio, di f ronte alla costruzione poligonia generalmente 
qui adoperata, come pure sul già r imarcato diverso grado di pulimento delle 
facce dei massi nelle aperture del recinto, ne inferisce per escludere la esa-
gerata ant ichi tà di qualsivoglia avanzo a macigni poligoni costruito, e tende 
a riportare t u t t o qui di Signia, e contemporaneamente, all 'età romana. 

Questo complesso di avanzi esistenti sull'acropoli, e l 'aspetto che pre-
sentano, vedesi r i t ra t to in principio della tav. XIII o. c. del Canina. 

C. Promis è uno fra quelli che ammet tono essere s tata Signia, come 
Norba e Circeii, e re t ta dai Romani quando vi dedussero coloni, e nel modo 
seguente spiegherebbe l 'anomalia di questo voluto impiego di opera poligonia, 
in un'epoca in cui già a Roma adoperavasi la volta, e l 'assenza (apparente 
come anche vedremo) in Signia, di porte coperte a volta arcuata : 

« Quanto è facile l 'impiegare in costruzioni la pietra calcare dell'A-
pennino nella sua naturale forma prismatica e piramidale, a l t re t tan to è 
difficile il ridurla a parallelepipedi, resistendo essa alla sega ed allo scalpello, 
ben diversamente dalle pietre compatte di sedimento (marini, travertini) e 
dalle tenere vulcaniche . . . . onde nelle opere ere t te nelle loro colonie se-
guivano i Romani le pratiche locali prefìsse dai material i del paese ; ma 
quando a Segni vollero fare la piscina romana, dovettero impiegare pietre 
tenere di t rasporto, come pure dovendo voltare le sole porte carreggiabili 
che siano in Segni poste nella più bassa parte della c i t tà , mentre che in 
alcune porte del recinto, di poca luce, perchè non vi riuscivano strade ca r -
reggiabili, le coperture furono prat icate secondo il metodo delle pietre del 
paese. 

« La s t ru t tura di queste porte » (quelle sulle vie carreggiabili) « fu 
ragionatamente f a t t a di pietra vulcanica e quadrata, perchè il sito basso in 
cui si trovava esigendo che le mura si elevassero a molto maggiore al tezza 
che non quelle del recinto posto sopra abissi inacessibili, non vi si poteva 
impiegare l'opera poligonia, se non che in una smisurata grossezza, ed al-
meno doppia di quella di un muro di opera quadrata; per la stessa c'ausa 
avranno eret to sopra i t re scaglioni poligonii dell 'acropoli, la cella di un 
tempio di peperino quadrato, perchè una mura poligona avrebbe di troppo 
r i s t re t t a la cella ». (Promis, o. c.). 

11 signor Petit-Radel, stando al testo di Dionisio, che attr ibuisce a 'I'ar-
quinio Prisco l 'introduzione nella costruzione delle mura di Roma delle pietre 
quadrate, mentre prima si sarebbe sempre costrutto con pietre irregolari, e 
stabilendo il confronto con questa acropoli di Signia, colonia di Tarqiynio, 
e la quale presenta il tempio quadrilatero edificato con pietre squadrate al 



tu t to conformi a quelle della Cloaca Massima, fondato sugli scaglioni del 
períbolo di costruzione ciclopica; se ne dà spiegazione col rammentare l 'ori-
gine etrusca di Tarquinio, il quale cer tamente dovette impiegare in quel-
l'opera architet to etrusco, che mantenne la foggia di edificare già da tan to 
abituale in Et rur ia . (An. Is t . 1829 e.). 

Con ciò egli a t t r ibuisce ad e tà ben differenti la costruzione del períbolo 
a massi poligoni, e quella della cella a massi squadrat i ; ed esclude che la 
cinta pelasgica di Signia sia dei Romani di Tarquinio. 

Egli s ta recisamente per la preesistenza di questo oppido a cinta ciclo-
pica, ai Latini ed alla deduzione della colonia romana ; e ne t rae capitale 
argomento dall 'esame di questo hieron e degli altr i monument i di Signia; 
non potendo ammet te re come nella stessa età della costruzione delle mura 
di Roma, abbandonando d'un t r a t t o la maniera di costruire a regola dir i t ta , 
si fosse contemporaneamente seguito ad edificare dai Romani con un sis tema 
tan to diverso dal corrente, e come possano essere contemporanei la cella del 
tempio romano che dall ' iscrizione r invenuta sul luogo si sa dedicato origina-
riamente ad Ercole, da cui Tarquinio pretendeva di discendere, e la conserva 
d'acqua costrui ta in massi di peperino delle medesime dimensioni e squadrat i 
come nella Cloaca Massima ; colla entra ta particolare dell'acropoli ad ogiva 
acuta , a blocchi rozzi, ed a piat tabanda. 

Tralascio al tre considerazioni tecniche e cronologiche, e l 'esame dei 
passi degli storici e dei topografi antichi, sui quali il Peti t-Radel estende 
il suo esame (An. Ist . c.). 

L'A. crede che vi siano continui argomenti di conformità f ra i luoghi 
sacri stabili t i sull 'acropoli d 'una c i t tà che dovette essere come il centro del 
culto e della venerazione del la regione, quali gli liieron delle c i t tà erniche, 
ed i luoghi delle altre c i t t à come Signia, Norba, nei quali avanzi di templi 
romani riscontransi fondati sugl i hieron che egli assegna, secondo il noto 
suo concetto, ai Pelasgi (Mem. Is t . , 1832, c.). E cosi la chiesa di S. Pietro 
di Segni consterebbe de l l 'h ie ron pelasgico a scaglioni, su cui fu fondato il 
tempio romano, res taura to ne l medio evo. 

Dei t re gradini de l l ' h ie ron , o piuttosto del bomos, od ara, quali non 
possono essere s tat i des t inat i per la insalizione, trova l'A. una comparazione 
nella Bibbia, nel Deuteronomio ed in Esdra, dove è de t to : « Aitar Domino 
Deo tuo de lapidibus quos terram non tetigit, et de saxis informibus et im-
politis. 

« Ordines de lapidibus impolitis tres » ; mentre questa forma r i tuale è r i -
prodotta nei bomos di Tiora, di Alba, di Bellegra, di Aletrio, e nel tempio di 
Pesto, etc. 

Cosichè vede su questa acropoli di Signia, chiara la successione di t re • 
epoche ben diverse e d i s tan t i f r a loro: quella del l 'ara del culto pelasgico 
senza idoli, quella del tempio probabilmente iptero del culto con idoli dei 
Romani, infine quella nella qua le questi monumenti furono generalmente 
t rasmuta t i ed adoperati pel cu l to del cristianesimo (An. Ist . , 1834). 

E questa distinzione di t r e costruzioni di carat tere come di età diverse 
fra loro, acce t ta il Yannucci quando ne fa la enumerazione, indicandole 
in questo modo : la costruzione pelasgica a massi irregolari, la romana in 
peperino, un ' a l t r a in ma t ton i (Yannucci, o. c.). Cosi il Canina, per quanto 

divida l'opinione sulla fondazione romana di Signia, come di Circeii, crede 
t u t t a v i a che quelle mura di opera poligonia eguali a quelle adoperate nel la 
cinta, sieno dello stesso tempo in cui fu fondata la c i t tà , e di epoca ben 
diversa da quella in cui furono eret te la cella e la cisterna di opera quadrata, 
qualmente si prat icava dai Romani verso il termine della repubblica (Canina, 
Arch. c.). 

Anche scri t tori più recenti s tanno pel credere ad una genesi più remota 
di questa c i t tà a murament i megalitici ; ad es. il Ramée : « Signia et Circeji 
dont la fondation n 'appart ient pas à Tarquin, mais qui ont été cer ta inement 
restaurées par lui, offrent tout le caractère d'une construction exécutée avec 
beaucoup d 'ar t , quant aux joints » (Ramée, o. c. T. 2). 

Il Gerhard non mancò di r ibat tere le argomentazioni del Petit-Radel, 
in sostegno della tesi propugnata da esso Gerhard contro la primeva ve tus tà 
di Signia ; e pur convenendo che mura così grandiose, e di sì ampio recinto 
non possono essere s ta te edificate nello spazio di pochi anni, e dai soli mi -
l i tari di Tarquinio ivi accampati , e poiché sta sempre a test imoniare su 
Dionisio, e non riconoscendo indizio alcuno di restaurazioni aggiunte alle 
mura in epoca posteriore alla loro originaria erezione, crederebbe assai più 
singolare ed azzardato il supporre che di ricordati grandi lavori dei coloni 
romani non fosse rimasto alcun vestigio, di quello che supporre che il re -
cinto, formato colle stesse pietre del monte da mil i tar i oziosi, foss^ costruito 
in pochi anni. 

Cosiché la magnificenza di quegli avanzi non lo costringe a r imontare 
alla conget tura di una pelasgica c i t tà ivi esist i ta senza che ne rimanesse 
veruna menzione (V. Mem. Ist . , c.). 

Fra queste opinioni può mettersi la conciliativa del Bunsen, il quale 
non ritiene improbabile che Signia sia s ta ta cos t ru t ta dai mil i tar i di Tar -
quinio, « quando si vede la bassezza di quelle mura , e quando si r if let te 
che non è neppur necessario ascrivere a quel tempo tu t t o il recinto » 
(An. I., 1834). 

Ma il Petit-Radel raccolse dopo ciò al tre dimostrazioni per istabilire, 
f ra la topografia reale di Signia e le due età incontestabili dei grandi monu-
ment i che vi si osservano, un accordo che tende ad escludere indubbiamente 
che si possano at tr ibuire ai Romani di Tarquinio i murament i , secondo lui 
esclusivamente pelasgi, ed il doppio circuito di mura ciclopiche che egli 
designa come il circuito dell'acropoli di questa c i t tà . 

Egli vidde assicurati nel piano del paese a t tuale , indizi di costruzione 
antica che meglio possono corrispondere all'idea che dovremmo farci di una 
fortificazione eseguita da soldati del tempo di Tarquinio; ed è così ch'egli 
diede, negli An. Ist. 1. c., alla pubblicità la pianta di Signia rilevata dai 
signori fratelli Labrouste, e L. Voudayes nel 1832, e di cui già feci men-
zione ; nella quale e nella Tav. H d'ag., sono t racciate una porta gemina a 
Sud, dove si ent ra in paese venendo da Cori, con piedritt i di vera opera qua-
drata di peperino, che dovevano essere coperti ad arco a t u t t o centro ; porta 
bifora il cui piantato e la ricostruzione in elevazione, corrispondono a quelli 
dat ine dal Canina nella più volte ricordata Tavola IV, B ; e sulla sua dest ra 
andando verso oriente una linea di mu.ra e di sei torr i quadrate che dove-
vano far seguito alla porta, dello stesso stile dei fondamenti di essa porta, e 



che ancora oggi conservano in gran parte la loro impostazione ostrui ta o 
sopraelevata dalle moderne case del paese. 

Questa costruzione a massi regolarmente squadrati di tufo, la cui d i -
mensione fu misurata insieme ai resti della porta a due fornici, sarebbe 
adunque l'opera che devesi assegnare ai tempi di Tarquinio, fiancheggiante 
ed innes ta ta in ripresa sul recinto di opera poligonia. 

In questo lato di levante fa dunque ben notare il signor Radei in so-
stegno della sua tesi, il fa t to (comprovato dai disegni di Dodwell), della 
esistenza di un primitivo piano a massi calcari poligoni, sormontato da 
s t ra t i di pietre squadrate di t u fo vulcanico, a sua volta ripresi con una co-
struzione di pietre unite a cemento, di una terza epoca posteriore, precisa-
mente come vedemmo a Ferentino. 

Laonde concludendo, Peti t-Radel sostiene che Signia si può dist inguere 
in acropoli o par te più elevata, ed in una parte più bassa della ci t tà . L'acro-
poli è contornata da mura ciclopiche nelle quali sono aperte le otto porte 
e contiene il recinto sacro, e di queste non possono i Romani r i tenersene 
costruttori . Nella par te orientale più bassa invece, deve vedersi l 'opera di 
r isarcimento dei soldati di Tarquinio (An. Ist., 1834, c.). 

A me basti questo per convincere ancora una volta come su t u t t o ciò 
che riguarda origini, sistemi di tecnica, interpretazioni delle grandiose co-
struzioni che abbiamo impreso ad esaminare, le lunghe e pazienti ricerche 
dei dott i di questo secolo, sieno ben lungi dall 'avere ingenerata quella luce 
piena e quella concordia di giudizi che permettano di affidarci con sicurezza 
ad un concetto bene determinato e particolareggiato. 

Della generica opinione che me ne sono f a t t a io, ho già dato un motivo 
in principio di questo capitolo, e la r iassumo qui in due parole, cosi per 
Signia, come per t u t t e le a l t re fabbricazioni poligonie visi tate o che fini-
remo col visitare, o che sortono dal confine di questo scr i t to : 

L'opera poligonia è maniera delle gent i più arcaiche di t u t t i i paesi ; 
Delle fabbriche di opera poligonia possono dirsi costrut tor i i pelasgi, in 

quanto pelasgi si adoperi come i primitivi, cioè non in senso di un popolo 
etnograficamente dist into, come ho spiegato nella parte genera le ; 

La tecnica stessa delle costruzioni poligonie, non in un senso rigoroso, 
ma sino a un certo punto, può guidare a conoscerne la maggiore o minore 
ant ichi tà relativa ; 

Ciò non esclude che i Romani abbiano adoperato di fabbricare in questo 
s t i le ; ma piuttosto che mura circondane, sostruzioni di vie come i loro l a -
str icamenti , e mura terrapienate per sostruzioni di ville od a l t ro; ma la 
tecnica delle mura poligone irregolari romane non è mai la ciclopica rozza 
o tirintica della prima maniera, bensì piut tosto quella c i ta ta dal Promis 
come quarta ed ul t ima classe, cioè a massi di poca mole, di delicata ese-
cuzione, per esat tezza di connessure e levigatezza di facce. 

E prima di abbandonare questo colle celeberrimo, dal cui santuario, t r a -
verso la valle Lat ina, si dovettero vedere in linea quasi r e t t a le spianate del 
santuario sacro alla medesima divinità sotto l'appellativo di Vincitore a Tibure, 
intanto che la visuale potea soffermarsi a me tà distanza nella costa di Pre-
neste sulla più grandiosa e venerata aedes Fortunat Primigeniae, r iunendo 
così in un concetto, forse non casuale, t re dei più insigni sacrari della 

c lass ic i tà ; credo non superfluo aggiungere un riassunto di misurazioni di 
alcuni avanzi poligonali di Signia. 

Da Porta Romana alla chiesa del Gesù, la costruzione ciclopica vedesi 
solamente nelle fondamenta ; vi sono impiantate sopra le mura già desi-
gnate , di opera romana, per la lunghezza di m. 120 circa, e per l 'altezza 
di m. 5. 

Dalla chiesa del Gesù sino all'jElcino o Lucino, le mura sono t u t t e ci-
clopiche per il corso di m. 37 e sono al te da 3 a 5 metri . 

Dall'Elcino a S. Pietro le medesime mura misurano m. 800 e conser-
vano l 'altezza da 3 a 4 m. Delle mura dell' hieron ho già riportate le di-
mensioni. 

Il muraglione di sostegno della piazza di S. Pietro, cinta cioè speciale 
dell'acropoli, verso la fontana pubblica, è lungo m. 8 ed alto m. 10. 

Quello pure terrapienato del pubblico passeggio prima di entrare in Segni, 
è lungo m. 25 ed alto da 2 a 5. 

Altri brani cadono in proprietà private. Così un t ra t to di m. 3 di lun-
ghezza per 4 d'altezza al massimo, nell 'orto Colabucci ; • uno di sostegno 
dell 'orto Paolozzi in via Garibaldi; quello lungo m. 5, al to al t ret tanto, in 
vocabolo Fontana ; un al tro a l l 'es t remità di Segni in vocabolo Strada Fontana, 
lungo m. 80 alto da 2 a 5, infine un brano lungo m. 10 alto 3 in vocabolo 
Magnano, 

Segni è spesso nostro obbiettivo per l 'escursione di Monte Lupone (m. 1378), 
nella quale dal paese alla cima si impiegano quat t ro ore e mezza. 

Dalla vet ta del Lupone la discesa può effettuarsi su Norba, di cui par-
leremo al capitolo 18, e su Norma a sinistra, o su Cora a destra. 

16. ARTENA V0LSC0RUM, ora ARTENA. 
« 

Ridiscesi alla stazione e ripreso il treno ferroviario, ci arresteremo su-
bito alla stazione successiva di Artena-Valmontone, da dove incominciarono 
le nostre visite a Preneste e poi negli Ernici dall 'al tra parte della vallata. 

Il paese di Artena che scorgesi immedia tamente a sinistra sulla costa 
t u t t a scoscesa del monte, si reputa succeduto, non però sul medesimo posto, 
alla Artena dei Volsci, di cui assunse il nome in questi ult imi anni, poiché 
questo paese è dei bassi tempi e chiamossi Montefortino. 

Poco più di una mezz'ora occorre dalla stazione della ferrovia al paese, 
che noi traverseremo dal basso (m. 300) alla sua sommità (m. 548) per pro-
seguire sempre salendo, circa un chilometro e mezzo più oltre al piano di 
Civita o della Nebbia (m. 603). 

Il nome che ci è oramai familiare di Civita, vi dice già tu t to . È qui in 
questo piano, dove si eleva un cono roccioso (m. 650), il luogo in cui, da 
Geli, da Nabby, e generalmente è r i t enuto sia sussisti ta l 'antica Artena, 
non molto discosta da Ecetra. Luogo forte na tura lmente e munito, di cui i 
Romani ebbero ragione nel 351 U. c., non per vir tù di armi, ma per tradimento. 

Narra il Nibby avere egli sull 'analisi di Livio, r i tenuto fino dalle prime 



che ancora oggi conservano in gran parte la loro impostazione ostrui ta o 
sopraelevata dalle moderne case del paese. 

Questa costruzione a massi regolarmente squadrati di tufo, la cui d i -
mensione fu misurata insieme ai resti della porta a due fornici, sarebbe 
adunque l'opera che devesi assegnare ai tempi di Tarquiuio, f iancheggiante 
ed innes ta ta in ripresa sul recinto di opera poligonia. 

In questo lato di levante fa dunque ben notare il signor Radei in so-
stegno della sua tesi, il fa t to (comprovato dai disegni di Dodwell), della 
esistenza di un primitivo piano a massi calcari poligoni, sormontato da 
s t ra t i di pietre squadrate di t u fo vulcanico, a sua volta ripresi con una co-
struzione di pietre unite a cemento, di una terza epoca posteriore, precisa-
mente come vedemmo a Ferentino. 

Laonde concludendo, Peti t-Radel sostiene che Signia si può dist inguere 
in acropoli o par te più elevata, ed in una parte più bassa della ci t tà . L'acro-
poli è contornata da mura ciclopiche nelle quali sono aperte le otto porte 
e contiene il recinto sacro, e di queste non possono i Romani r i tenersene 
costruttori . Nella par te orientale più bassa invece, deve vedersi l 'opera di 
r isarcimento dei soldati di Tarquinio (An. Ist., 1834, c.). 

A me basti questo per convincere ancora una volta come su t u t t o ciò 
che riguarda origini, sistemi di tecnica, interpretazioni delle grandiose co-
struzioni che abbiamo impreso ad esaminare, le lunghe e pazienti ricerche 
dei dott i di questo secolo, sieno ben lungi dall 'avere ingenerata quella luce 
piena e quella concordia di giudizi che permettano di affidarci con sicurezza 
ad un concetto bene determinato e particolareggiato. 

Della generica opinione che me ne sono f a t t a io, ho già dato un motivo 
in principio di questo capitolo, e la r iassumo qui in due parole, cosi per 
Signia, come per t u t t e le a l t re fabbricazioni poligonie visi tate o che fini-
remo col visitare, o che sortono dal confine di questo scr i t to : 

L'opera poligonia è maniera delle gent i più arcaiche di t u t t i i paesi ; 
Delle fabbriche di opera poligonia possono dirsi costrut tor i i pelasgi, in 

quanto pelasgi si adoperi come i primitivi, cioè non in senso di un popolo 
etnograficamente dist into, come ho spiegato nella parte genera le ; 

La tecnica stessa delle costruzioni poligonie, non in un senso rigoroso, 
ma sino a un certo punto, può guidare a conoscerne la maggiore o minore 
ant ichi tà relativa ; 

Ciò non esclude che i Romani abbiano adoperato di fabbricare in questo 
s t i le ; ma piuttosto che mura circondane, sostruzioni di vie come i loro l a -
str icamenti , e mura terrapienate per sostruzioni di ville od a l t ro; ma la 
tecnica delle mura poligone irregolari romane non è mai la ciclopica rozza 
o tirintica della prima maniera, bensì piut tosto quella c i ta ta dal Promis 
come quarta ed ul t ima classe, cioè a massi di poca mole, di delicata ese-
cuzione, per esat tezza di connessure e levigatezza di facce. 

E prima di abbandonare questo colle celeberrimo, dal cui santuario, t r a -
verso la valle Lat ina, si dovettero vedere in linea quasi r e t t a le spianate del 
santuario sacro alla medesima divinità sotto l'appellativo di Vincitore a Tibure, 
intanto che la visuale potea soffermarsi a me tà distanza nella costa di Pre-
neste sulla più grandiosa e venerata aedes Fortunae Primigeniae, r iunendo 
così in un concetto, forse non casuale, t re dei più insigni sacrari della 

c lass ic i tà ; credo non superfluo aggiungere un riassunto di misurazioni di 
alcuni avanzi poligonali di Signia. 

Da Porta Romana alla chiesa del Gesù, la costruzione ciclopica vedesi 
solamente nelle fondamenta ; vi sono impiantate sopra le mura già desi-
gnate , di opera romana, per la lunghezza di m. 120 circa, e per l 'altezza 
di m. 5. 

Dalla chiesa del Gesù sino all'jElcino o Lucino, le mura sono t u t t e ci-
clopiche per il corso di m. 37 e sono al te da 3 a 5 metri . 

Dall'Elcino a S. Pietro le medesime mura misurano m. 800 e conser-
vano l 'altezza da 3 a 4 m. Delle mura dell' hieron ho già riportate le di-
mensioni. 

Il muraglione di sostegno della piazza di S. Pietro, cinta cioè speciale 
dell'acropoli, verso la fontana pubblica, è lungo m. 8 ed alto m. 10. 

Quello pure terrapienato del pubblico passeggio prima di entrare in Segni, 
è lungo m. 25 ed alto da 2 a 5. 

Altri brani cadono in proprietà private. Così un t ra t to di m. 3 di lun-
ghezza per 4 d'altezza al massimo, nell 'orto Colabucci ; • uno di sostegno 
dell 'orto Paolozzi in via Garibaldi; quello lungo m. 5, al to al t ret tanto, in 
vocabolo Fontana ; un al tro a l l 'es t remità di Segni in vocabolo Strada Fontana, 
lungo m. 80 alto da 2 a 5, infine un brano lungo m. 10 alto 3 in vocabolo 
Magnano, 

Segni è spesso nostro obbiettivo per l 'escursione di Monte Lupone (m. 1378), 
nella quale dal paese alla cima si impiegano quat t ro ore e mezza. 

Dalla vet ta del Lupone la discesa può effettuarsi su Norba, di cui par-
leremo al capitolo 18, e su Norma a sinistra, o su Cora a destra. 

16. ARTENA V0LSC0RUM, ora ARTENA. 
« 

Ridiscesi alla stazione e ripreso il treno ferroviario, ci arresteremo su-
bito alla stazione successiva di Artena-Valmontone, da dove incominciarono 
le nostre visite a Preneste e poi negli Ernici dall 'al tra parte della vallata. 

Il paese di Artena che scorgesi immedia tamente a sinistra sulla costa 
t u t t a scoscesa del monte, si reputa succeduto, non però sul medesimo posto, 
alla Artena dei Volsci, di cui assunse il nome in questi ult imi anni, poiché 
questo paese è dei bassi tempi e chiamossi Montefortino. 

Poco più di una mezz'ora occorre dalla stazione della ferrovia al paese, 
che noi traverseremo dal basso (m. 300) alla sua sommità (m. 548) per pro-
seguire sempre salendo, circa un chilometro e mezzo più oltre al piano di 
Civita o della Nebbia (m. 603). 

Il nome che ci è oramai familiare di Civita, vi dice già tu t to . È qui in 
questo piano, dove si eleva un cono roccioso (m. 650), il luogo in cui, da 
Geli, da Nabby, e generalmente è r i t enuto sia sussisti ta l 'antica Artena, 
non molto discosta da Ecetra. Luogo forte na tura lmente e munito, di cui i 
Romani ebbero ragione nel 351 U. c., non per v i r tù di armi, ma per tradimento. 

Narra il Nibby avere egli sull 'analisi di Livio, r i tenuto fino dalle prime 



sue ricerche elie i nomi di Monte Larteria dato ad una delle cime sopra-
s tan t i il moderno paese, e d i Civita con cui la contrada superiore è desi-
gnata , fossero l 'indizio del l 'es is tenza di Artena in questo dintorno. 

Congettura divenuta cer tezza , dopo che lord Beverley nel 1830 scoperse 
per primo, nel piano della Nebbia, l 'es is tenza di vaste e vetus te mura che 
corrispondevano alla divisione, nota di Ar tena , in ci t tà propriamente detta, 
ed in arx. 

11 luogo, proseguono Geli e Nibby, si dis t ingue per l ' a spe t to dirupato 
del monte, e per la diff icoltà dell 'accesso; coperto di bosco a set tentr ione, 
rot to da precipizi a ponente , in ter ro t to da una cavernosità a mezzogiorno; 
ad oriente sol tanto vi h a accesso la s trada che dal moderno paese guida 
per entro questo recinto. 

Le mura ne sono f o r m a t e di grandi mass i di m. 1.60 X 0.98; irregolari 
di calcaria, na tu ra lmen te impiegat i come tol t i dal monte, accatas ta t i senza 
ordine, coi carat ter i delle e t à più remote, a modo tirintio, cioè della prima 
epoca o maniera, ciclopica rozza. 

La rocca era separata dal la c i t t à da una fortificazione di costruzione 
eguale, ma a blocchi anche più grandi, fino quasi a m. 2.30 di lunghezza, 
con materiali intersecati , ciò a r inza f fa tu re ; costruzione che corrisponde 
appunto a quella descr i t ta da Pausania, e dello stile dei suoi primi fonda-
tori, essendo l ' a rx sempre p iù ant ica della c i t t à . 

Soggiunge il Geli che ques t e mura di Artena presentano i segni cara t -
teristici della più remota a n t i c h i t à , più che qualunque al tro degli esempli 
che se ne hanno in I tal ia, imperciocché non sappiamo da nessun istorico, 
essendo il solo Livio che ne menziona la presa e la distruzione, che questa 
c i t tà sia mai s t a t a r i s to ra t a dai Romani. 

Nell'opera del med. Geli (cit.) a pag. I l i , si possono vedere gli esempli 
t an to delle muraglie della c i t t à , quanto di quella dell'acropoli. 

Proseguendo per il s en t i e re della montagna, dal piano di Civita in 
un ' o r a e mezza arriveremo al l 'a l ta e scoscesa Rocca Massima (m. 143), sopra 
u n contrafforte della cima d e t t a Monte Nero, in vista della pianura Pome-
t ina , che ci si presenta qui , dopo g i ra ta così la es t remità maestrale dei 
Lepini spinta incontro ai Lazia l i in direzione di Velitre. 

Rocca Massima è r i t e n u t a con mol ta sicurezza l 'antica Arx Carventana. 
Mezz'ora circa è suff iciente per discendere a Cora, obbiettivo della nostra 

susseguente fe rmata . 

17. CORA, ora CORI. 

Le tradizioni ed i r ec in t i di Cora s tanno a confermare che essa fu una 
delle più ant iche c i t t à d ' I t a l i a . 

C. Cavedoni. i l lustrando una moneta di C. Publicio, romano, oriundo di 
Cora, nel rovescio della qua l e ravvisa l'effigie dell'eroe fondatore di questa 
c i t ta , così parla della sua problemat ica origine: 

« Le tradizioni sono concordi ad a t t r ibuire la fondazione di Cora ad un 

eroe bellicoso, venuto in Italia per mare, sia Bardano t rojano venuto d'Ar-
cadia, o Coras argivo. Servio e Solino dicono che al t r i due fratel l i vennero 
con quest 'ultimo ; Catillus e Tibur o Tiburtus, oppure nacquero tu t t i t re in 
Italia da un comune padre, anche di nome Catillo; e fondarono ciascuno 
una ci t tà , dopo cacciati dalle loro sedi i Sicani » (An. Ist. 1839). 

Ma qualunque sia la sua origine, o più arre t ra ta ad opera dei popoli 
detti Aborigeni., come proballile, o collegata colle tradizioni rammenta te che 
si riportano a dodici secoli prima dell'e. v., o colla seconda immigrazione 
dei fabulosi Pelasgi quasi 14 secoli innanzi l'e. v., o dell'epoca della cer ta 
deduzione della colonia Albana, alla quale il Piranesi attr ibuisce senza di-
stinzione e con evidente poca aggiustatezza t u t t i gli avanzi poligonii di 
Cora; a me basta aver rammenta ta la persuasione generale dei topografi, 
che Cora sia della più remota ant ichi tà , quanto Cosa, Saturnia, e Vetulonia ; 
e centro di grande importanza, come ne fan fede i numerosi avanzi di in-
signi monument i ancora supersti t i e di ogni età, quali poche ci t tà possono 
gloriarsi di vantare . 

Cora ebbe quella consueta forma triangolare piramidale, che abbiamo 
notata in molte al t re di queste vetuste fortezze del cara t tere ciclopico, alle 
falde del Gennaro, a Saxula, a Preneste ed altrove. 

Addossata ad un contrafforte che scende dai Lepini, rivolta a libeccio, 
avea il lato di base in una linea che va dall 'ingresso da porta Velitema, fino 
alla opposta porta Ninfcsina, e. gli a l t r i due lat i lunghi convergenti fino 
sulla cima dell 'acropoli, dove è il tempio det to di Ercole (m. 39"), con un 
andamento dai 4 ai 5 kil. 

Ed anch'essa, come al tre già visitate, era in ternamente suddivisa in 
zone, mediante baltei o cinte che sorreggere dovevano a l t re t tante spianate ; 
di queste cinte t re si ravvisano ancora chiaramente. 

Anche oggi la divisione della c i t tà in Cori a monte e Cori a valle, cor-
risponde alla antica divisione in acropoli, ed in c i t t à propriamente det ta 
nella parte più bassa, a dove è quasi in t ieramente l imitato l 'abitato moderno. 

A quat t ro maniere diverse fa corrispondere il Nibby gli avanzi super-
st i t i delle antiche mura di Cora, in relazione colle quat t ro fasi storiche 
della c i t tà stessa. 

La più ant ica di massi grandissimi di calcare, impiegati rozzi nella loro 
forma naturale ed irregolarissima, con gli interst izi riempiuti di ciottoli 
rotolati dai vicini to r ren t i ; giusta la prima maniera ciclopica rozza o t i -
r in t ia ; e corrisponderebbe al tempo della prima fondazione della c i t tà . 

La successiva di massi poliedri e trapezoidi irregolarissimi pure essi, 
ma tagliat i ad arte nelle facce di commessura, lasciando rustica la faccia 
es te rna ; corrisponderebbe alla deduzione della colonia albana fa t t a da La-
tino Silvio. 

La terza di poliedri bene tagliat i t an to nelle facce aderenti, che nelle 
f ron t i ; corrisponderebbe alla deduzione della colonia romana, fa t t a circa il 
261 U . c . 

La quar ta di piccoli poliedri o di ciottoli, costruzione sempre o sovrap-
posta od addossata alle precedenti, e quindi evidentemente la più recente, 
che potrebbe coVrispondere al restauro della c i t t à fat to da Sulla, di cui Cora 
avea seguito le parti , dopo la terribile devastazione mariana avvenuta nel 



666 U. c., 88 av. l'è. v., che ridusse la c i t tà in un mucchio di rovine: 
« Gabios, Veiosque, Coramque — Pulvere vix tectae poterunt monstrare 
ruinae » (Lucano, Phars VII eit. Nibby, o. c.). 

L'impiego dei massi rozzi, accumulati all'uso t ir int io e accomunati con 
costruzioni a poligoni bene tagliati , il quale riscontrasi in Cora, ra ramente 
trovasi negli avanzi delle c i t tà italiche, i quali, anche noi abbiamo avuto 
modo di constatarlo, sono nella maggior parte format i a poligoni lavorati ; 
tanto più sono quindi rimarchevoli le mura di Cora che riuniscono gli 
esempli delle diverse maniere rispondenti molto probabilmente ai diversi 
periodi di sua fondazione e ricostruzione. 

In questi avanzi si è eziandio f a t t a notare la prova dell'impiego di massi 
quadrangolari nei contorni delle mura nel resto poligonie, e la linea curva 
nella stratificazione dei massi, secondo il solito molto controverso concetto 
del signor Gerhard, per la maggiore connessione f r a loro. 

Queste forme vedonsi nei disegni esibitine dal signor Knapp nella Tav. 
F. al. n. 2 degli An. Ist. 1831, e nella Tav. 11 n. 1 annessa alla Mem. Ist . 1832, 
ed in un esempio riportatone dal Vannucci (o. c., T. I, p. 103, fig. 2). 

Ma quello che più estesamente d'ogni altro ha pubblicato in disegni, 
e resi comuni gli avanzi murali di Cora, fu Gio. Batt . Piranesi, colle sue 
tavole inti tolate : Antichità di Cora, descritte ed incise, già cit. 

11 testo di cui esso le accompagna è di molto inferiore alla a t t raenza 
del suo ri trarre a figura, il quale è ancora più ammirevole nelle sue i l lu-
strazioni delle ant ichi tà Albane e Romane. 

Il Piranesi sulla fede del Fabret t i , il cui passo ho riportato nella parte 
generale, cadde nell 'errore già in principio rivelato, di considerare la co-
s t ru t tu ra delle mura poligonie di Cora, sotto la denominazione di incerta di 
Vitruvio. 

Del resto l'insigne archi te t to Palladio avea f a t t o il medesimo giudizio, 
che l'opera poligonia fosse l 'incerta di Vitruvio. Il De Fortia D'Urban, che 
crede opera dei Fenici le mura det te ciclopiche o saturnie, parlando appunto 
delle mura di Cora dimostra la sua convinzione che i Romani non abbiano 
mai adoperata la costruzione ciclopica, ed una prova la deduce da ciò, che 
ne Dionigi, nò Vitruvio hanno mai parlato di ta l genere di costruzione; e 
che l'opera antica od incerta, e le t re maniere di costruzione, l'isodoma, la 
pseudoisoioma, e l'empie don da quest 'ul t imo descri t te , non siano la poligonia, 
lo espose in un rapporto speciale in data 14 agosto 1811 da lui f a t to a l -
l ' Is t i tuto imperiale di Francia. (De Fort ia D'Urban, o. c.). 

Tornando al Piranesi, ed alle nostre mura poligonie di Cora, egli pure 
le riconosce antichissime, e met te in evidenza il ridicolo giudizio datone 
dal Volpi, col ritenerle opera dei Goti : « mura rum quibus conditores Cora 
invenierant , nulla quidem in liane ae ta tem superfuere vestigia. Moenia 
t a n t u m in illa supersunt, quibus urbs septa f u i t dum Ghoti, barbari illi 
te terr imi , m odium Romani nominis, ant iquissima quaeque ac pulcherrima 
to ta Italia aedificia, igne ferroque foede vas ta runt . Barbarorum eorundem 
humilem admodum imbeciUamque structuram in eis moenibus agnoscas ». Sono 
le parole del Volpi a proposito delle mura poligonie di Cora (o. c., T. IV). 

Il Piranesi che attribuisce, dissi già, i baluardi corani ai Re di Alba, 
dimostra la leggerezza di giudizio del Volpi, agli occhi del quale parvero sì 

vili queste mura che si debbono riguardare come un lavoro dei più mirabili 
f ra quei che si usavano ant icamente in Italia. 

Del resto l 'età in cui scriveva il Volpi era più addat ta a fare dell 'enfasi, 
e sfoggio di svariate, ma raffazzonate cognizioni, che della cr i t ica occulata ; 
onde gius tamente potè il Nibby dire avere il Volpi « scr i t to la sua opera 
per pompa di una mal digerita erudizione, ma con poco criterio, e minor 
cognizione pratica » (Nibby, Anal. c., T. I). 

Nella Tav. I, fig. 1, esibisce il Piranesi la figura delle ant iche fortifica-
zioni dell'acropoli e della c i t tà corana, mentre nella fig. 2 rappresenta le 
stesse fortificazioni più in piccolo, per far comprendere come ell 'erano di-
sposte, cioè con t an te precinzioni che abbracciarono la scoscesa del monte, 
formando come fasce o ripiani. 

Ritiene in questa figura l 'A. , che nel fondo interno dei massi verso la 
china del monte, fossero essi t enu t i saldi ed aderenti mediante Vemplecton 
0 riempitura a ca lce ; e ne dà l 'esempio nella s u c c e s s i v a ^ . 3 ; cosa che 
non và accet ta ta senza il benefizio dell ' inventario, cioè senza aver riguardo 
ai restauri ; essendo escluso dagli autori di più sana critica dalle costru-
zioni poligonie originali, e non avendola io mai potuta riscontrare in Cora, 
dove queste tali sussistono; e da ta col Piranesi in ipotesi, è la prova di 
posteriori accomodature, probabilmente di epoca sullana ; essendo appunto 
le mura della 2a e 3a cinta che conservano estesi t r a t t i di ta l i restauri , 
quelle che il Piranesi ci rappresenta negli spaccati della 3a figura. 

Anche a Cora, come a Preneste, ad Aletrium, a Norba ed altrove, esi-
s te t te ro cuniculi, o vie coperte incavate nel vivo del monte, o cavernosità, 
delle quali parla vagamente, siccome protendenti le loro braccia per sotto 
la c i t tà , A. Ricchi nella sua : Reggia de'Volsci (Napoli, 1113). 

Nella predetta fig. 3 della tav. I, il Piranesi delinea la sezione del monte 
mostrante questi cuniculi « per li quali gli assediati accorrevano alle pre-
cinzioni » credendoli egli appunto serviti ai medesimi difensori in tempi di 
assedi, per poter accorrere alle difese senza salire e scendere soverchiamente, 
e senza rimanere esposti alle offese dell ' inimico.' 

Questi cuniculi il Volpi invece credette a l t re t tan te cisterne d'acqua che 
1 Romani per lunghi canali avrebbero dedotta niente meno che verso Roma. 
Immaginarsi ! 

Ma senza confondere i cuniculi, o vie coperte, colle cisterne che altra 
e ben dis t inta cosa sono anche qui in Cora, e che servirono per Cora; crede 
tu t t av ia il signor Gerhard che queste aperture cavate sotto i santuari e le 
mura di questa ci t tà , non debbano ritenersi t an to antiche quanto le fab-
briche a t t r ibui te ai ciclopi, non presentando esse, come neppur quelle di 
Aletrium e di Norba, quelle in t r icate ripartizioni dei labirinti di al t re fab-
briche trogloditiche (An. Ist . , 1829 e.). 

Facendoci pertanto ad esaminare colla scorta del Nibby, nei diversi 
luoghi dove sussistono, le muraglie poligonie di Cora, quantunque prove-
nienti da porta Segnina, noi, per andare con ordine, incominceremo dalla 
inferiore porta Veliterna, ove dovette cer tamente essere un accesso anche 
in ant ico; e dove era l'angolo ovest del recinto piramidale, e cominciava 
la prima precinzione o fascia, cioè il lato traverso di base, della maniera più 
arcaica, e di cui si veggono i rest i nella via che dalla piazza Tassoni scende 



• 

verso la chiesa di S. Maria della Pietà, chiesa p ianta ta sulla cella del tempio 
della Fortuna a Pizzitonico, e andava a te rminare fuori porta Ninfesina a S-E. 

Le case nella via di Pizzitonico sono impostate su mura di opera incerta 
di una ant ica grande piscina; e in fondo alla via è la porta che pure deve 
essere allo stesso posto di una ant ica nel la direzione di Norba, e chiamossi 
Norbana almeno nei tempi romani, perchè di là sortiva la via di comunica-
zione con quella colonia, come oggi è de t t a Ninfesina, perchè di là si va ad 
incontrare prima di t u t t o la pi t toresca Ninfa. 

E appena fuori della porta a s in i s t ra vedesi un t ra t to dell' ant ica mu-
raglia dai cara t te r i già accennati della an t ich i tà più remota. 

Rientrando in c i t tà fino a piazza Montagna, è nel lato di set tentr ione 
un muro di quella terza età d is t in ta dal Nibby, a poliedri puliti. 

Quindi la via delle Colonnette scende alla piazza di Pizzitonico det ta 
ora di Pozzo Dorico, dove sono mura del la prima cinta e le opere della grande 
cisterna poco fa menzionata. Il piano della piazza è appunto il terrazzo delle 
grandiosissime piscine di Cora che, l im i t a t amen te , servono anche oggi al 
medesimo uso, e la cui estensione e ra tale , che oggi vi s ta sopra p ianta ta 
la maggior parte delle case della c i t t à bassa. 

Il lato set tentr ionale di questa p iazza è appunto dominato dal recinto 
poligonio della prima epoca, formato di blocchi colossali più che in ogni 
al tro punto e r is taurato nella età su l l ana con opera incerta e con rinfianchi 
di pietre quadrilatere negli angoli. 

Andando da qui verso l 'orto Tuzi , a sinistra ricompare al tro brano di 
muro a poligoni della l a epoca, sebbene a massi meno grandi. 

Tornati in piazza Montagna, e per la via delle Colonnette, portiamoci 
in piazza del Salvatore, la quale occupa il peribolo del tempio egregio di 
Castore e Polluce, prostilo, di stile cor int io , del quale veggonsi quivi e nel 
dintorno, colonne del pronao ed a l t r i res t i . 

Il peribolo del tempio verso mezzogiorno dove la china s 'avvalla, era 
appunto formato e sorret to dalia sos t ruzione della primitiva muraglia a massi 
rozzi, che si veggono addossati da poster ior i sostruzioni di opera incerta. 

Da questo punto ci incamineremo per S. Oliva, ex-convento che si vuole 
sorto sull 'area d'un tempio di Giano, ed il cui bellissimo chiostro di opera 
del rinascimento è oggi destinato dal Comune a raccolta delle ant ichi tà 
corane; e moveremo in verso la s o m m i t à dell 'acropoli ; e appunto sopra 
S. Oliva, potremo constatare la l inea del la seconda precinzione, le cui mura 
fiancheggiano per qualche t r a t t o la s t rada che sale alla cit tadella, dove 
sono rinfiancate con opera incerta di e t à sullana, e servono di sostruzione 
alla strada medesima sopra il t empio di Castore e Polluce ; e in questo 
t r a t t o a sinistra della via, è un con t romuro della te rza epoca. 

Al di sopra di questa cinta scorges i subito la terza precisione, che co-
st i tuiva la fortificazione summa d e l l ' a r x ; essa domina la strada che per-

c o r r i a m o per salire da S. Oliva a Cori a monte. 
La muraglia dell'acropoli è a m a s s i nelle conness i l i pareggiati ed in-

te ramente puliti, quale il Nibby a s segna alla seconda ed alla te rza delle 
epoche di Cora sopraindicate; della qua l e terza epoca un bel t ra t to guarda 
verso occidente, e domina i m m e d i a t a m e n t e la chiesa di S. Oliva 

Questa cinta poi scorgesi r e s t a u r a t a e ripresa con t r a t t i di opera in-

certa della de t t a era sul lana. (V. anche Tav. XVI, voi. II, dell 'Atlante an-
nesso alla Corog. dell 'Italia del Zuccagni-Orlandini già c., nella quala tavola 
si presentano r iuni t i esempli di mura dei diversi stili, poligonio, quadrato, 
reticolato, incerto, sormontat i dalle colonne del pronao del tempio detto di 
Ercole sull'acropoli). 

Queste muraglie che si spiegano nel giardino dell' ex-convento degli 
Agostiniani, credette il volgo sostenessero il gran palazzo della curia, resi-
denza di Pilato (v. in Ricchi, o. c.); e questo, dirò così, solecismo storico 
e topografico, r iscontrai soventi in altri paesi di questa s tessa provincia 
romana, come a Genazzano, a Sutri, ed altrove in Italia, p. e. nella valle 
di Aosta, dove a Nus si addita il casldlo di Pilato (v. Goret et Bich: Guide 
illustre de la Vallee d'Aoste, Turin, 1817; E. Auber t : La Vallee d'Aoste, 
Paris, 1860; Promis, Berard, etc.). 

Prima di entrare nella spianata dell'acropoli, si incontra a destra i po-
ligoni della muragl ia che formano angolo, indizio del l 'es is tenza in questo 
punto della porta ant ica dell'acropoli medesima. 

Crede Nibby che l'acropoli corana fosse divisa in due parti , in Arce pro-
pr iamente det ta verso occidente, e di cui si notò già il recinto, ed in Ca-
pitolio verso oriente, la cui area conteneva i templi, dove è oggi la moderna 
chiesa di S. Pietro, e dove innalza ancora le insigni colonne, in estesa e 
dominante prospettiva, il tempio dorico te trast i lo conosciuto sotto il nome 
di tempio d'Ercole, ma che il Nibby inclina a credere sacrato a Minerva, 
poiché rinvenutavi l 'ara di questa dea, e per la sua s ta tua assisa, di fini-
t issimo lavoro in porfido rosso ivi pure scoperta, e che oggi ammiriamo 
sulla fronte dei rampant i che salgono al palazzo senatorio sul Campidoglio 
qui in Roma. 

Non è di mio assunto occuparmi nè di questo, nè degli altr i templi 
e ant ichi monument i i cui avanzi celeberrimi fanno di Cora un luogo di 
capitale interesse archeologico, e furono divulgati in numerose opere anche 
figurate, come dall 'Antonini : L'ordine dorico, ossia il tempio di Ercole in 
Cori, Ro. 1785; dal citato Piranesi; dal Winke lmann; dal Canina: Ardi . a n t . 
c. Sez. I l i ; da Blondel e Bavet te ; da Thevenin e Fontana, etc., e tc . ; laonde 
senz'altro, proseguendo lunghesso la f ronte meridionale dei Lepini, che 
prospetta da qui innanzi sempre la pianura pometina, muoveremo ad un'altra, 
visita di primaria importanza, quella della successiva Norba. 

Chi poi volesse di re t tamente da Roma portarsi alla visita così di Cora,, 
come di Norba e delle successive località che vedremo, può venirci da Vel-
letri per Giulianello, o dopo Velletri lungo l'Appia da Cisterna (Ulubrae in 
Corp. Insc. c., o ad Sponsae in carta del Kiepert c.) o da Tor Treponti , il 
Tripontium di Strabone. 

18. NORBA, presso NORMA. 

Da Cora a Norba dovette essere una necessaria via mili tare di comuni-
cazione, la quale è chiaramente a t t e s ta ta dal l ' imponente manufa t to che è 
il ponte oggi detto della catena, appena fuori porta Ninfesina di Cori, tu t to 
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verso la chiesa di S. 'Maria della Pietà, chiesa p ianta ta sulla cella del tempio 
della Fortuna a Pizzitonico, e andava a te rminare fuori porta Ninfesina a S-E. 

Le case nella via di Pizzitonico sono impostate su mura di opera incerta 
di una ant ica grande piscina; e in fondo alla via è la porta che pure deve 
essere allo stesso posto di una ant ica nel la direzione di Norba, e chiamossi 
Norbana almeno nei tempi romani, perchè di là sortiva la via di comunica-
zione con quella colonia, come oggi è de t t a Ninfesina, perchè di là si va ad 
incontrare prima di t u t t o la pi t toresca Ninfa. 

E appena fuori della porta a s in i s t ra vedesi un t ra t to dell' ant ica mu-
raglia dai cara t te r i già accennati della an t ich i tà più remota. 

Rientrando in c i t tà fino a piazza Montagna, è nel lato di set tentr ione 
un muro di quella terza età d is t in ta dal Nibby, a poliedri puliti. 

Quindi la via delle Colonnette scende alla piazza di Pizzitonico det ta 
ora di Pozzo Dorico, dove sono mura del la prima cinta e le opere della grande 
cisterna poco fa menzionata. Il piano della piazza è appunto il terrazzo delle 
grandiosissime piscine di Cora che, l im i t a t amen te , servono anche oggi al 
medesimo uso, e la cui estensione e ra tale , che oggi vi s ta sopra p ianta ta 
la maggior parte delle case della c i t t à bassa. 

Il lato set tentr ionale di questa p iazza è appunto dominato dal recinto 
poligonio della prima epoca, formato di blocchi colossali più che in ogni 
al tro punto e r is taurato nella età su l l ana con opera incerta e con rinfianchi 
di pietre quadrilatere negli angoli. 

Andando da qui verso l 'orto Tuzi , a sinistra ricompare al tro brano di 
muro a poligoni della l a epoca, sebbene a massi meno grandi. 

Tornati in piazza Montagna, e per la via delle Colonnette, portiamoci 
in piazza del Salvatore, la quale occupa il peribolo del tempio egregio di 
Castore e Polluce, prostilo, di stile cor int io , del quale veggonsi quivi e nel 
dintorno, colonne del pronao ed a l t r i res t i . 

Il peribolo del tempio verso mezzogiorno dove la china s 'avvalla, era 
appunto formato e sorret to dalia sos t ruzione della primitiva muraglia a massi 
rozzi, che si veggono addossati da poster ior i sostruzioni di opera incerta. 

Da questo punto ci incamineremo per S. Oliva, ex-convento che si vuole 
sorto sull 'area d'un tempio di Giano, ed il cui bellissimo chiostro di opera 
del rinascimento è oggi destinato dal Comune a raccolta delle ant ichi tà 
corane; e moveremo in verso la s o m m i t à dell 'acropoli ; e appunto sopra 
S. Oliva, potremo constatare la l inea del la seconda precinzione, le cui mura 
fiancheggiano per qualche t r a t t o la s t rada che sale alla cit tadella, dove 
sono rinfiancate con opera incerta di e t à sullana, e servono di sostruzione 
alla strada medesima sopra il t empio di Castore e Polluce ; e in questo 
t r a t t o a sinistra della via, è un con t romuro della te rza epoca. 

Al di sopra di questa cinta scorges i subito la terza precisione, che co-
st i tuiva la fortificazione summa d e l l ' a r x ; essa domina la strada che per-

c o r r i a m o per salire da S. Oliva a Cori a monte. 
La muraglia dell'acropoli è a m a s s i nelle conness i le pareggiati ed in-

te ramente puliti, quale il Nibby a s segna alla seconda ed alla te rza delle 
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verso occidente, e domina i m m e d i a t a m e n t e la chiesa di S. Oliva 
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dominante prospettiva, il tempio dorico te trast i lo conosciuto sotto il nome 
di tempio d'Ercole, ma che il Nibby inclina a credere sacrato a Minerva, 
poiché rinvenutavi l 'ara di questa dea, e per la sua s ta tua assisa, di fini-
t issimo lavoro in porfido rosso ivi pure scoperta, e che oggi ammiriamo 
sulla fronte dei rampant i che salgono al palazzo senatorio sul Campidoglio 
qui in Roma. 

Non è di mio assunto occuparmi nè di questo, nè degli altr i templi 
e ant ichi monument i i cui avanzi celeberrimi fanno di Cora un luogo di 
capitale interesse archeologico, e furono divulgati in numerose opere anche 
figurate, come dall 'Antonini : L'ordine dorico, ossia il tempio di Ercole in 
Cori, Ro. 1785; dal citato Piranesi; dal Winke lmann; dal Canina: Ardi . a n t . 
c. Sez. I l i ; da Blondel e Bavet te ; da Thevenin e Fontana, etc., e tc . ; laondo 
senz'altro, proseguendo lunghesso la f ronte meridionale dei Lepini, che 
prospetta da qui innanzi sempre la pianura pometina, muoveremo ad un'altra, 
visita di primaria importanza, quella della successiva Norba. 

Chi poi volesse di re t tamente da Roma portarsi alla visita così di Cora,, 
come di Norba e delle successive località che vedremo, può venirci da Vel-
letri per Giulianello, o dopo Velletri lungo l'Appia da Cisterna (Ulubrae in 
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di opera quadra ta , con arenazione s lanc ia ta a t u t t o ses to sopra al t issimi 
piedr i t t i ed a t t raverso il burrone scavatosi da uno dei to r ren t i che fiancheg-
giano il mon te di Cora e che si scaricano a valle nel rovinoso Teppia. 

Questo ponte romano dei t empi più ant ichi , di una conservazione a m m i -
revole, è alto sulla valle per una profondi tà di circa m. 30 dall ' intradosso 
della vol ta al fondo del bara t ro , ed è opera da gareggiare per ardi tezza, 
for tezza, ed e tà , colle arcuazioni e della Cloaca Massima e del carcere Ma-
mer t ino di cui ho discorso nella pa r t e generale. 

Da quivi si ha un beli ' insieme prospet t ico ed imponente dei ve tus t i 
rec in t i dell 'oppido (Cora), coronati dal perist i l io di Ercole, che lancia le sue 
colonne nell 'aperto spazio, ed in te rseca t i dal verde della zona in termedia degli 
u l iv i ; men t re la classica scena è in pr imavera variopinta dai fiori degli 
oleandri che vi crescono in grande numero . 

Da Cora a Norba, la s t rada inferiore p iù comoda, carrozzabile, che passa 
per Ninfa e sale in lunghe spire per Norma moderna, a l lunga di mol to il 
cammino (12 chilom. circa) e serba t u t t a l a sal i ta alla fine; invece tenendoci 
a s inis t ra , un sent iero montuoso lungo circa 8 chi lom. ci conduce in due 
ore d i r e t t amen te sulla eminenza de t t a , come il solito, la Civita, dove* r i -
mangono i vas t i ss imi m u n i m e n t i di Noria. 

Il sent iero sale pr ima f ra gli ulivi ; è sassoso, ma ha il vantaggio della 
cont inua, aper ta prospet t iva su l l ' ampia p ianura , sul promontorio Circeo, sul 
mare , sulle isole. In cima al pr imo ripiano, al fontani le , conviene a t t ene rc i 
a l sent iero di des t ra , che gira al l ' es te rno la costa del monte e diverse l a -
cinie brul le di filoni calcari , r i e n t r a n t i e sporgent i , fino a che si tocca la 
i so la ta sommi tà di Norba (m. 480), conosciuta dai paesani , come dissi, sot to 
il nome di Civi ta ; ed ai cui baluardi noi ci avviciniamo dal la to s e t t en t r i o -
na le , dove è un ' an t i ca porta, d e t t a oggi di Bove. 

Per ora non vi sosteremo, ma, t r a v e r s a t a l 'area della c i t t à , ci f a remo 
alla Quasi opposta porto, nel luto di scilocco9 ( let ta la Povtfi Grande* per im— 
prendere da qui o rd ina tamente la vis i ta delle imponent i rovine, insigni non 
solo per la grandiosa e conservata murag l i a circondaria della c i t t à , ma ben 
anco per molt i a l t r i edifizi di egual costruzione ciclopica es is tent iv i ne l la 
i n t e rna a r e a ; rovine alle quali accresce maes t à l ' a l ta e severa soli tudine del 
luogo eminen te , non in t e r ro t t a da s in tomo di moderna vi ta , e da dove l a 
v is ta spazia su t a n t a s tesa di classico suolo e di classico mare . 

Degli avanzi di Norba è f a t t a ampia t r a t t az ione negli An. Is t . 1829 c. , 
per opera del signor Gerhard, il quale i l lus t rò i m o n u m e n t i a l lora pubbl i -
ca t i , come dirò in appresso. 

Il Volpi, che pur fece un volume intero « in quo ag i tu r de Ant ia t ibus 
e t Norbanis » (o. c., T. Ili), sup inamen te t r a scurò quello che cost i tu isce la 
odierna ammiraz ione dei vis i ta tor i di Norba, le costruzioni poligonie, per 
disegnare e discorrere di quelle costruzioni al di dent ro delle m u r a c i rcon-
d a n e , che sono di epoca posteriore e di opera incer ta . 

La designazione c h ' e s s o f a delle m u r a di Norba « rudera quadra to 
lapide aedif icata » f a beniss imo il paro col suo gotico giudizio, su quelle di 
Cora. 

Il Gerhard, secondo le note sue opinioni, anche sui La t in i , e sempre 
s tando alla tes t imonianza di Dionisio, sospet t i ss ima, e sul confronto di 

queste m u r a di Norba con quelle di Signia vicina, la cui da t a di fondazione, 
sempre secondo lui, è ce r t a , a m m e t t e che l 'origine di Norba debba a t t r ibu i r s i 
ai coloni lat ini pa r t i t i da Alba Longa, i qual i scelsero l ' e r t a mon tagna che 
domina le paludi Pont ine, per fondarvi una c i t t à for te a r iparo contro i 
Volsci, sedici ann i dopo la deduzione della colonia di Signia. 

Ma, senza d iscutere se a ques to f a t t o Norba debba la sua nasci ta , cosa 
mol to dubbia od escludibile a f fa t to , è t u t t a v i a cer to , da Livio, che i Romani 
nel 262 U. c. vi dedussero una colonia, o presidio avanzato : « et Norbae in 
m o n t e s novam coloniam, quae a r x in Pomptino esset , m i s e r u n t » (Liv. II., 
c. 4), contro i Privernat i , i Set ini , i Fundan i , che venivano sovent i a d e v a -
s ta re le loro t e r r e e fino l 'agro corano. 

A t t acca t i al par t i to di Mario, vennero i Norbani in mano di Sulla, e 
furono da lui insieme colle fabbr iche e m u r a s t e rmina t i , come Preneste . 

E fin da ques ta dis t ruzione pare che Norba fosse r ido t ta un mucchio di 
rovine, perchè Appiano (De Bello civili, L. I , c. 94) na r r a che, penetra tovi di 
no t t e Emil io Lepido, uno dei general i di Sulla, per t r ad imento , menò s t rage 
degli ab i tan t i e difensori , i quali , esaspera t i pel f a t to di de t to t rad imento , 
essi Stessi si uccidevano e misero t u t t o in fiamme che a l imenta te dal vento, 
t u t t o arsero, t a n t o che non r imase in c i t t à cosa a lcuna da predare. 

Dopo ques ta dis t ruzione sembra che Norba non sia s t a t a più r i s tora ta , 
od abbia avuto sorte di c i t t à m u n i t a ; e solo r imangono indizi di qualche 
abitazione di e tà posteriore ancora in epoca romana ; m e n t r e della discosta 
e moderna Norma le pr ime memorie r isalgono al secolo X. 

In fa t t i le sue m u r a non sono in a lcuna manie ra r isarci te , nè con 
modi un i formi a quel l i della loro fondazione, nè con modi usa t i pos ter ior -
m e n t e . 

Il Gerhard come dissi , r i t i ene Norba di origine la t ina o r o m a n a ; e, per la 
somigl ianza colle costruzioni di Signia, crede che la sua fondazione debba 
reputars i meno an t ica , ed avvicinarsi a quel l ' e tà che r i t iene ce r ta per Signia. 

I g igan tesch i m u r a m e n t i di en t r ambe conservano ogni forma di cos t ru-
zione poligonia, t r anne la più rozza di na tura l i macigni r inzaffat i ; e poiché 
q u e s t ' u l t i m a foggia viene t e n u t a per la più an t ica , deduce pure l 'A. a rgo-
m e n t o dal non vederla adopera ta in Signia e Norba, per escludere ad esse 
una remota an t i ch i t à . 

Tanto più, no t a egli, che pa r t i co la rmente in Norba, ravvisasi una tale 
perfezione nel l ' innesto dei macigni , pa r t i co la rmente nelle l inee a rcua te , da 
supporla poco discosta alla invenzione dell 'arco, e quindi al la e tà della r e -
pubblica romana . Ma appunto in ques ta s ingolar i tà m e t t e il Promis indizio 
di e tà meno progredita , e quindi più a r r e t r a t a . 

Un al t ro a rgomento adduce il Gerhard al suo proposito, ed è la p a r t i -
colari tà principale e ra r i ss ima che presenta Norba, di avere edifizi u rban i 
costrui t i alla manie ra degli es terni m u r a m e n t i , ed il tagl iare mass i enormi 
per adoperarli in edifizi di s immet r i ca forma, o quadra t i o circolari , r ichie-
dere una perizia d 'a r te mol to maggiore di quella che r ichiedevasi ad erigere 
con is t raordinar ie moli, baluardi sopra l inee più es tese ed un i fo rmi . 

Laonde i m u r a m e n t i di Norba, adoperati egreg iamente a fo rmare i piani 
f ra quelli scoscesi dirupi, r e s i s t e t t e ro allo s te rminio della c i t t à f a t t o da Sulla. 

E quest i numerosi m u r a m e n t i di opera poligonia servivano come gli 



esterni bastioni, a sorreggere le naturali rocce del monte, ed a formare r i -
piani per le fabbr iche ad uso pubblico e privato; mentre al t re mura isolate 
e senza appoggio, de l la medesima opera, inducono a r i tenere che almeno gli 
edifizi pubblici fossero in tale modo anch'essi fabbricati , e persuaderebbero 
della facil i tà con cui si costruiva siffattamente. 

11 Bunsen divide l 'opinione che Norba nascesse colonia l a t i na ; e dietro 
tale premessa che s ia s t a t a fondata da Latini in tempi non molto anteriori 
all 'antico Tarquinio, in questo sito che domina t u t t o l 'agro Pometino, sup-
pone la decadenza del la potenza volsca, e quello slancio della confederazione 
lat ina che coincide col terzo secolo di Roma (An. Ist . , 1834). 

Di f ronte a t u t t o questo, abbiasi in mente per al tro l'opinione recisa-
mente opposta del s ignor Petit-Radel, anche giusta quanto f u specialmente-
motivo di d isamina e d i mio parere nella rassegna dei monument i di Signia, 
e ciò che aggiungerò qui stesso. 

Il Radei, come que l lo che attribuisce alle costruzioni poligonie e tà più 
remota, non condivide poi neanco l'opinione che i muri ciclopici t i ra t i in 
quadro a formare le sp ianate interne di Norba, possano aver servito a piani 
di private fabbr iche, nel le quali non usavasi di adoperare ta le modo di co-
struzione, r iserbato esclusivamente agli edifici pubblici, cioè hieron, templi, 
cappelle, etc. (V. Mem. Ist . , 1832 c.). 

Tut tavia non m a n c ò di ribattere il signor Gerhard, che le costruzioni 
a poligoni n e l l ' i n t e r n o di Norba che sorprendono a prima vista ogni visi-
ta tore per magni f icenza e numero grande, è impossibile che t u t t e servissero 
a fabbriche di uso pubblico, poiché allora t u t t a la c i t t à sarebbe s t a t a co-
perta di sacrari , e ad u n luogo sacro dovrebbe a t t r ibuirs i anche la vasta 
conserva d 'acqua d i cu i ci intrat terremo (Mem. c.). 

Anche qui t o r n a adunque in campo la controversia della età, assoluta o 
relativa, delle cos t ruz ion i poligonie, credendo molti autor i che nei primi e 
remoti tempi, s iano pure pclasgi, le private abitazioni fossero costruito 
non in mura tu ra . 

Qualunque sia i l vero, di questo pensiero non fu il sig. Viollet-le-Duc, 
il quale in una sua monograf ia intitolata: « Ilistoire d'une maison », Paris, etc., 
s tampata anche in i t a l i ano a Milano nel 1811, al cap. XV, non so su quali 
documenti , fa l ' e s a t t a ricostruzione e dà piante e spaccati delle abitazioni 
a capanna, e della c a s a quale doveva essere, secondo lui, più suntuosa, di 
un nobile pelasgico. 

Ecco dunque in breve quanto il sig. Petit-Radel tornò ad obbiettare a 
proposito dei m o n u m e n t i di Norba (V. Recherches, etc., in Bui. Ist . 1832 e 
Mem. Ist . a. c.). 

Si d is t inguerebbero invano ora in Anagnia, considerata ai tempi dei 
Romani come la c i t t à principale degli Ernic^i, t racce dei numerosi monu-
ment i religiosi che v i dovettero sussistere, giusta quanto ne a t tes tò Marco 
Aurelio nelle sue l e t t e r e a Frontone, nelle quali denotò quegli edifizi sacri 
coi nomi di fanum, templum, e delubrum; definizioni che non si corrispon-
dono e non devono essere prese l 'una per l 'a l t ra (cf. anche : De Ruggero: 
Dizionario epigrafico di ant ichi tà r omane , Roma, 1886 e seg. in voc. 
Aedes). 

Egli è dunque a Norba, dice il Radei, che dobbiamo trasportarci per 

constatare a termini di confronto la topografia dei suoi monument i sacri, 
di cui il detto imperatore segnalò la molt i tudine in Anagnia. 

Norba non fu mai abi ta ta dopo la distruzione sullana. Ciò che ivi si 
segnala come costruzioni romane, deve quindi necessariamente essere di 
data anteriore a Sulla, ed è neppure un quarto di ciò che Knapp ha rilevato 
nei suoi disegni, come or ora vedremo. Il resto sono grandi sostruzioni a 
blocchi poligoni, formant i terrazze, e divise in due o tre ripiani, come i 
fana di Sabina e che Dodwell osservò e disegnò anche f ra Tivoli e Vicovaro, 
lungo quegli i t inerari che noi già conosciamo. L'A. crede che queste t e r -
razze non siano s ta te fa t te per reggere fabbricati privati, ma sibbene per 
templi , e ripete che sull 'area abbandonata di questa ci t tà , convien ricorrere 
per farsi un' idea di ciò che dovette essere la pianta di Anagnia e dei suoi 
sacrari ricordati da Marco Aurelio, come a sua volta le test imonianze scr i t te 
di quell ' imperatore filosofo per Anagnia, danno luce ed at testazione a spie-
garci le attr ibuzioni topografiche di Norba. 

Il signor Knapp, i cui lavori ho avuto più volte occasione di ricordare, 
fece il migliore rilievo che ci r imanga dell 'area dell 'antica Norba e dei suoi 
muniment i e monumenti anche dentro la cinta. 

Le tavole I e II disegnate ed incise dal medesimo e pubblicate nei Mon. 
Ist . voi. 1°, annesse agli An. Ist. 1829 c., ri traggono il prospetto, la pianta 
e le porte di Norba, e ad esse dovrà ricorrere chi voglia farsi una buona 
cognizione topografica della postura e configurazione di questa antica for-
tezza. 

Anche il Canina nella Arch. Ant. c., Sez. I l i Romana, Tav. IV dei Mo-
nument i , dà, oltre la ricostruzione di quella parte orientale delle mura di 
Norba che comprende la torre quadrata, e della porta de t t a Grande, delle 
quali discorreremo ordinatamente, la pianta riprodotta da quella dello Knapp ; 
p ianta che esso Canina, in iscala proporzionata, inserì anche nella sua 
grande car ta : La campagna romana esposta, etc., da me c i ta ta in fine della 
Introduzione a questo capo IV della Rassegna Topografica. 

Ed il Vannucci riporta ad esempio un brano delle mura di Norba nella 
sua It . Ant. c., T. 1, p. 101. 

La pianta della c i t tà è r i t ra t ta dunque nella Tav. II dello Knapp. Essa 
presenta la forma d'una specie di ottagono irregolare, tondeggiante, che si 
addat ta alle creste della montagna, cosicché le maggiori irregolarità delle 
sue mura circondane, di insenature, e linee r ient rant i e ricorrenti, si 
notano nel lato Sud, mentre il lato N-O. presenta un tracciato quasi 
r e t to . 

Il piantato di queste mura è conservato quasi in t u t t a la loro periferia, 
che misura circa kil. 2 e 350; elevandosene i resti a maggiore o minore 
altezza a seconda. I massi n ^ s o n o enormi, e misurano in lunghezza da un 
metro fino a 3. Le loro facce sono spianate ad arte , meno che sopra i di-
rupi, dove restando inosservabili, si mantennero rozze. 

Nessuna delle diverse porte aperte in questo recinto, e che verremo man 
mano notando, conserva la te t tura , o serba negli spigoli o nelle interne facce 
vestigia di tacche o fessure per arpioni a reggere imposte, come si vidde in 
Signia, onde questo e la loro larghezza contraddicono il supporre che fossero 
ant icamente coperte, come a Signia, a Cora, a Fercnt inum ed altrove in porte 



di minore larghezza, a differenza di quello che nelle sue ricostruzioni si figura 
il Canina. 

La loro perfezione è somma, e possiamo riconoscerla riscontrando la 
maestria del meccanismo degli angoli di queste entrate , che sono resi più 
saldi contro l 'ur to dei carri e delle macchine guerresche, col sopraporre gli 
uni agli altr i r iquadrati macigni con linee inclinate nel loro piano di posa 
inverso il canto che s ' incastra nel muro di cinta, cosicché l'angolo più alto 
fosse l 'esterno, e stringendoli in per fe t to collegamento cogli aderenti poligoni. 

Da questo punto della por ta de t t a Grande nel lato S-E., dove ci siamo 
recati, comincieremo dunque ora l 'esame particolareggiato dei monument i 
di Norba. Il nome di questa por ta le deriva dal conservare tut t 'oggi meglio 
di ogni a l t ra imponenti e magnif ic i avanzi. È larga quasi 6 m., alta più di 8, 
ed è difesa sul lato a des t ra di chi entra, da un torrione che serviva per 
opporre resistenza al nemico assal i tore , anche di fianco; e, secondo il Gerhard, 
è un esempio rarissimo a no ta rs i nei baluardi ciclopici, e da qualche autore 
r i tenuto come prova di a n t i c h i t à assai remota. 

Mentre, notammo già, le m u r a di Signia ne sono del t u t t o sprovviste, 
di queste torri nel recinto di Norba ve n 'ha un'altra quadrata, più grande? 
e la incontreremo percorrendo il lato orientale. Sembra ragionevole sup-
porre fossero poste in quest i luoghi meno protett i dalla naturale disposizione 
delle rocce, che in altri la t i sono erte e dirupate, a scopo tanto di vedetta, 
quanto di offesa contro un in imico assalitore, che da lassù ccn pietre e 
saette, i frombolieri e ba les t ra to r i potevano con vantaggio respingere. 

La torre che munisce la Po r t a Grande, sacrificata la simetria allo scopo 
più importante dell 'uti l i tà de l la difesa, è rotonda, e corrisponde alla fiancata 
opposta quadrata del bastione, della enorme grossezza di quasi m. 4.87. 
Eguali muniment i osservansi nei Phryctorion di Messene e di Argo. 

E tu t to ciò di una colossale s t ru t tura , e presenta uno dei pochi mun i -
menti ciclopici che, non poggiando sul monte, offrono da entrambi i lati la 
vista della stupenda loro cos t ruz ione ; ed è appunto per questa singolarità 
della mancanza di appoggio, che la nostra torre deve essere s t a t a costruita 
con maggior numero di mass i r iquadrat i , che di massi affat to irregolari. 

Carlo Promis, nell 'opera che mi è venuta già tan te volte a buon argo-
mento, dovendo t ra t t a re delle porte di Alba Fucentia discorre generalmente 
delle porte nelle antiche cinte degl i oppidi, ed accenna anche a queste di Norba. 

Torna qui dunque l ' oppor tun i tà di approfittarsi ancora di lui. 
La necessità di rendere s icur i gli ingressi delle c i t tà e fortezze richiese 

nei tempi antichi, come nei moderni , la costruzione e l 'impiego di opere 
avanzate. Nei castri, avanti g l i ingressi, si innalzò una fortificazione circo-
lare, il di cui centro era nel mezzo della porta, muni ta di vallo, come il 
recinto, affinchè non vi si pene t ra s se in linea retta, e chi vi entrava r ima-
nesse scoperto. Queste muniz ion i si dissero dai Romani con nome castrense, 
Clavicula o Procestria; e poiché si estesero a t u t t e le porte delle fortifica-
zioni di qualunque cinta, si d issero anche con nome generale: Antemnralia. 

Le porte delle ci t tà f u r o n o per altro più particolarmente muni te nel 
lato sinistro, con torri sporgent i dalle mura, protendendo un fianco ad offesa 
del lato destro di chi vi si p resentava . 

E da questa forma f u r o n o appunto dette queste porte : scee, termine 

adoperato fino da Omero per le porte di Troja; onde Varrone spiega : Sceva 
idest sinistra. 

11 precetto è sanzionato da Yitruvio con queste parole : « le vie di ac-
cesso alle porte non devono essere dirette, ma scaia. Poiché così essendo, 
il fianco destro di chi ent ra non protetto dallo scudo, r imarra esposto verso 
il muro », cioè il nemico assalitore avrà così esposto ai colpi dei difensori, 
che stanno nella torre, il suo fianco destro. 

Questa lunga torre di Norba, che protendesi paralella all'asse della via, 
mentre altrove, come in Alba Fucentia, vedesi e re t ta divergente un poco 
per meglio assestare i colpi, è dunque appunto una torre di quelle det te 
scee; le quali, osserva il Promis, non è vero che siano rarissime, come 
credettero Gerhard ed altri , ma anzi sono quasi costantemente adoperate 
anche nelle porte di cinte poligonie, tu t t e le volte che il sito non permetteva 
al tro ripiego; poiché è altresì vero, che generalmente si anteponeva il 
s is tema più utile, e meno costoso, di far voltare le mura ad angolo sa-
l iente alla s inis t ra della porta, come se ne vedono continui esempi nelle 
ant iche c i t tà . 

Di t u t t i questi esempli, il Promis ri t iene le fortificazioni di Alba F u -
centia il modello più esteso e conservato; e veramente il munimento cir-
condario di quella c i t tà marsica od equa, come vogliasi, lascia una tale 
impressione per la sua magnificenza ed integrezza, che io non provai, e 
nessuno proverà certamente, minore di quella in percorrendo la cinta di 
N^rba. 

In questa porta di Norba l'edificazione della torre scea fu cagionata dal 
non esservi nel monte alcuna sporgenza a dr i t ta , onde farvi girare le mura, 
essendo che qui il lato sceo delle mura si protende a grandissima lunghezza; 
vedremo invece come nella successiva porta di questo stesso recinto fu 
praticato l 'al tro s is tema che la disposizione topografica rendeva applicabile. 

11 precetto vitruviano f u sempre adoperato dai Romani fino agli u l t imi 
tempi dell 'impero, ed abbiamo qui in Roma stessa, nella cinta aureliana, 
l'applicazione chiarissima dei due modi; poiché tu t t e le porte aperte in t ra t t i 
di mura retti l inei, o coll'angolo interno a sinistra di chi entra, sono muni te 
di tor r i ; invece la porta Castrense o Viminale, come vogliasi, de t ta Chiusa, 
ed ora recentemente riaperta, non però al pubblico transito, a levante del 
fianco del Castro Pretorio, e la porta Metronia oggi chiusa, f ra la Asinaria e 
la Lat ina a mezzodì, anch'esse entrambe chiuse; non sono fiancheggiate da 
torri, appunto perchè erano difese da un lungo t ra t to sceo delle mura istesse 
(cf. in Nibby: Le mura di Roma disegnate da W. Geli, Ro., 1821). 

L'impiego delle torri accanto le porte ebbe evidentemente origine dunque 
dalle torri scee, l 'amore della simmetria avendovi fat to aggiungere la torre 
a dritta, che non serve quasi ad altro che a decorazione (Promis, o. c.). 

L. Canina, oltre che nella cit. Tav. IV, Sez. I l i , della sua Arch. Ant., 
r i trae questa porta di Norba anche nella Tav. VII della Sez. II (Arch. Greca), 

' dove si veggono fa t t i interi la torre rotonda a sinistra, ed il muro a destra 
che si elevava a grande altezza, onde gli agressori fossero più esposti ai 
colpi dei difensori di sinistra. Ed anch'esso cita la posteriore duplicazione 
delle torri a fianco le porte, per simmetria. 

Ma il Canina la ricostruisce in forma rettangolare, e la copre con a r -



chitrave in piano di un solo masso, la quale cosa non pare possa corrispon-
dere al vero, per la larghezza della porta, come sopra f u notato. 

A sinistra di chi sta per entrare per la Porta Grande, notasi una piccola 
porticina, alta m. 2.32, larga m. 0.91, formata da due stipiti cui sovrasta 
una grossa pietra a guisa di timpano, per formar l 'architrave. 

Introduce dessa in uno spazioso corritoio ancora accessibile per lo o 16 
metri. Le sue proporzioni non la fanno ritenere uno dei soliti scoli d'acqua, 
che pur si riscontrano in vicinanza delle porte delle antiche c i t t à ; ma piut-
tosto un cammino nascosto, per comunicare colla sovrapposta piazza per 
iscopi strategici, o per gli usi dei riti forse del vicino tempio, o per l 'ac-
c e s s o a qualche luogo" appartato senz 'a l t ra comunicazione, come si ebbe 
l'esempio sotto il temenos di Aletrium. 

Anche il Canina si ferma su questa porticina rettangolare integra, ed 
egli crede che servisse per mantenere f r a essa e la porta principale una 
comunicazione per mezzo di galleria coperta praticata nella grossezza delle 
stesse mura. Queste vie nascoste, formate alquanto più ristrette e coperte 
quasi in piano, come osservammo altresì a Preneste, a Ferentinum, a Cora, etc., 
dovettero pure, secondo esso Canina, servire a far qualche sortita di sor-
presa su quei nemici che fossero riusciti ad insalire le mura, od abbattere 
le porte, poiché precisamente vicino alle maggiori porte si trovano (Are. c.). 

Tanto pella forma delle porte ordinarie, quanto pella situazione di queste 
posterule, quasi nascoste di fianco alle principali, nelle costruzioni poligonie, 
furono riscontrate analogie anche nei recint i etruschi. 

Il prof. Leopoldo Pasqui di queste analogie notò in Fiesole, dove si 
scopersero coperture come nelle porte di Arpino, Signia, Norba, i cui stipiti 
sono convergenti in alto, essendo formati di pietre tagliate a rombo e co-
perte con lastroni. Ed una eguale apertura, di fianco ad una porta d'ingresso 
della cit tà, esiste appunto in Fiesole, di cui il detto signor Pasqui non sa 
dare spiegazione, essendo essa capace appena di un fanciullo. 

Nella superficie apparente le pietre non sono spianate, ma lasciate rozze 
e soltanto profilate attorno, ad oggetto di ben connetterle con le aderenti, 
venendo così a formare il noto muramento a bozze, o bugnato (An. 
Ist. 1835). 

Altra cosa di particolare riguardo, in questo punto dei baluardi di Norba, 
è da osservarsi nel muraglione al di là della Porta Grande, f ra essa ed il 
sopradetto corritoio; ed è quella nota particolare disposizione dei macigni 
che ha dato tanto da argomentare al signor Gerhard ed al signor Geli; per 
la quale i det t i macigni colle maggiori superficie sono ordinati in linea 
curva; secondo il medesimo Gerhard, quasi avessero da formare una specie 
di arco a maggior solidità. Di questi, p iut tos to casi che esempli, giusta il 
Promis, notansi anche in altri punti delle mura; mentre, siccome questa 
linea arcuata riscontrasi pure in direzione rovesciata, il signor Gerhard la 
ritiene una più ampia prova della perizia dei fabbricatori. Sulla quale par-
ticolarità dell'indizio d'arcuazione ho già tenuto spesse volte argomento e 
nel capo III, capitolo 2, ed altrove, via via che ne venne il destro, siccome 
molto volentieri ripetuto dal signor Gerhard, quale un artifizio preconcetto. 
Non mi conviene dunque più ritornarci sopra, e mi basta stabilire che oltre 
il Promis, anche il Pctit-Radel non è di questo parere, considerandola egli 

sotto altro punto di vista, anche in riguardo all'idea della nascenza dell'arco 
(An. I. 1829, c.). 

Dalla Porta Grande, situata, come dissi, a S-E., moviamo ora per l'esterno, 
alla visita della cinta verso oriente, e così avendo i baluardi sempre a 
sinistra. 

Superata la torre scea di difesa, dopo qualche trat to si perviene alla 
così detta Loggia, o torre quadrata, la quale mantiene l'altezza di oltre a 
13 m., ed è larga alla sua impostazione m. 12 e un terzo, restringendosi 
man mano verso l'alto. Le grandi pietre di cui è formata sono lunghe anche 
fino a quasi 4 m. La sua entrata, larga m. 1.50, s'apre verso l 'interno nello 
spessore del muro che è di m. 3.90. 

Di questo baluardo è data una parziale rappresentazione, t ra t ta dai di-
segni del signor Fox, nella Tav. E d'agg. al n° 6 degli An. 1829 c., per de-
notare la maestria adoperata in tale costruzione, per cui ai massi si diede 
una leggera pendenza verso la continuazione del muro, acciocché contri-
buisse a farle maggiore saldezza. 

Ed il Canina, nella Tav. IV (Arch. Ant. c. Sez. Il), dà la ricostruzione di 
t u t t a la torre, osservando, al suo proposito, che, se le mura poligonie si co-
struivano di solito al ridosso dei monti, adattandole alle loro sinuosità na-
turali, onde i diversi risalti che facevano servire potevano anche di torri 
di difesa, vi ebbero per altro anche vere torri, di cui, oltre la citazione di 
Omero, e gli accenni di Pyrgi, e quella di Fundi, queste di Norba danno 
un singolare ed esplicito esempio; il quale servì al medesimo Canina a 
delineare la forma che tali mura e tali torri dovettero avere. Arguisce egli 
adunque essere state ordinariamente le torri rastremate nella parte supe-
riore per renderle più forti e più salde; e ritiene che, tanto esse che le 
mura, fossero terminate, anche in questa costruzione più antica, a merli. 

Dal punto della torre quadrata, dopo un lungo trat to si arriva alla porta 
settentrionale detta Testa di Bove, quella che ci si è parata innanzi prima, 
venendo da Cora per la montagna. 

Questo nome le potette derivare forse da qualche bucranio che vi sarà 
esistito, ma che ora non vi si riscontra più. È dessa aperta nel lato Nord 
delle mura ; ha m. 4.38 di larghezza, mentre il muro è grosso m. 5 e mezzo, 
ed è alto 3 e mezzo circa dal suolo attuale, essendo in parte sepolto. Vi si 
conserva aderente parte di un semicerchio, o piazza circolare. Vediamo 
dunque in questa porta fa t ta l'applicazione dell'altro sistema di munimento 
descritto parlando della porta precedente; che qui le mura furono prolun-
gate ad arte, per lo stesso uso per cui s'innalzò il torrione sceo nella detta 
Porta Grande. 

Svoltando verso ponente, e dove nell'interno della città incomincia una 
via a rampa del cui lastricato conservansi vestigia, e che saliva sulla cima 
delle mura, si succede una terza porta. 

Benché il t rat to fra questa e la porta precedente sia breve, pare che 
così si sia provveduto perchè il rimanente lungo giro delle mura verso 
mezzogiorno, e poi fino alla porta Romana a ponente, che è l 'ultima a com-
pire il ràggio e di cui dirò per ordine, lato della cinta che si prospetta 
sulle Paludi Pontine, e si eleva piantato sopra scogli e dirupi inaccessibili, 
non poteva avere altra porta di grande transito, e non conveniva lasciare 

io 



così lungo t ra t to di ci t tà, quale correrebbe fra le det te porte Testa di Bove 
e Romana, senza comunicazione coli' esterno ; laonde venne interrotto con 
questa apertura internata , che più s 'avvicina e corrisponde proprio alla l inea 
mediana della circonferenza, t i ra ta su l la opposta Porta Grande da cui ab-
biamo preso le mosse. 

Tuttavolta anche quest 'u l t ima semiperiferia presenta un ' apertura, pic-
cola e poco conservata, a S-O. È dessa in sito solitario e nascosto, e mena 
in luogo alpestre e deserto, per cui ora è det ta Porta Furba. 

Poi i baluardi sono piantat i su scogli che si fanno sempre più precipi-
tosi verso le Paludi Pontine e sopra Ninfa. Le mura designano un grande 
angolo acuto sporgente sopra i precipizi ; e quindi arrivasi a Porta Romana, 
senza incontrare altro che la foce di u n aquedotto-cloaca o chiavica. 

Questa porta, oggi det ta Romana, per la solita ragione che ad essa m e t -
teva capo l 'antica via divertente dall 'Appia e per la quale venivasi da Roma, 
aperta nel lato Sud della cortina, è la più spaziosa f ra quelle di Norba, è 
larga quasi 8 met r i ; e lo Knapp r i t i ene che sia stata la principale, anche 
per la detta strada maestra che da essa si dipartiva, che è magnifica e di 
cui si conservano a grande dis tanza sostruzioni e vestigia, ed in essa per-
devasi l 'al tra strada proveniente dal la finitima Porta Grande. La strada, pas-
sando sul piano delle Paludi Pont ine, dovette certamente avere lo sbocco 
nell'Appia a Tor Treponti, località c h e ho già menzionata. 

Presenta ella una maniera s ingolare di lastricato, di cui non si ha 
esempio in altre antiche strade ; vale a dire che in luogo delle grandi pietre 
poligone che si vedono sempre usa te nelle vie consolari e perfino nei diver-
ticoli, vi sono usati piccoli e spessi poligoni di selce, ciò che il sig. Knapp 
ritiene non essere indizio di minore an t ich i tà , ma essere stato fat to apposta 
per rendere ai pedoni ed ai caval ier i più agevole l 'er ta del monte, che il 
liscio di larghe pietre avrebbe resa incomoda e sdrucciolevole. 

Sorpassata anche questa porta , in fianco della strada sono degne di 
considerazione alcune spaziose g ro t t e incavate nel vivo della roccia, in un 
sito che al di sopra, nell ' interno del la ci t tà, presenta le vestigia di un antico 
tempio che poi vedremo. 

Molto si ragionò su questi so t t e r r ane i per determinarne l'uso ; e si vol-
lero destinati od a sepolcri, od a luoghi di santuari per misteriose ceremonie, 
od a deposito di sacri e preziosi ogge t t i rituali e di offerte del sovrapposto 
tempio fatt isi troppo numerosi , vecchi o andati o posti fuori d'uso, cioè in 
conclusione a favisse. 

Di quest ' ult ima opinione è il s ignor Gerhard, escludendo che abbiano 
servito a ceremonie di gran rilievo, specialmente a quelle appartenenti alle 
inferne e sotterranee divinità, come ritennero Dodwell e Klenze, giudicando 
dalla oscurità di questi luoghi e da l l a situazione loro sotto i templi degli 
Iddìi tutelari , senza essere racch ius i nel loro recinto; e che siano di e tà 
antichissima, cioè dei Ciclopi o Trogloditi , come dissero i nominat i due 
scri t tor i . 

Ma neanche l'opinione del Gerha rd mi pare sia tanto ragionata; imper-
ciocché le favisse dei templi , cioè i magazzini dei loro arredi sacri, furono 
sempre in diretta comunicazione coi templi loro, e ordinariamente nelle so-
struzioni e corrispondenti allo s t i loba te dell' edilìzio, e posti in sito sicuro, 

cer tamente entro il peribolo del temenos; e qui invece queste grotte non 
solo non hanno la immediata comunicazione col sovrapposto tempio, ma per 
dippiù sono aperte al di fuori dei baluardi della cinta urbana. 

Pochi passi prima di toccare di nuovo la Porta Grande, incontrasi il 
corritorio di cui ho già fa t to menzione parlando della prima porta. 

Compiuto così il giro del circuito, secondo il l imite fissatomi, avrei dato 
assetto alla rassegna su Norba, poiché delle muraglie poligonie terrapienate 
di sostruzioni nel l ' in terno della ci t tà, ho già prima fat to generico accenno ; 
e tan to più che ben difficile r imane ora, dopo t an t i anni corsi anche dacché 
il sig. Knapp fece i suoi rilievi, il rintracciare f ra le ruine e gli alti sterpi, 
a l t r i ricordi della d is t ru t ta ci t tà al di dentro delle sue m u r a ; essendo i voti 
f a t t i dagli eruditi per una generale e sistematica esplorazione, r imasti fino 
a qui sempre allo stato di voto, e restandomi anche ignoto se, come è detto 
negli An. 1829 tanto compulsati, la descrizione del viaggio norbano, che stava 
preparando il dottor Bock, abbia più veduta la luce. 

Tut tavia , poiché anche al di dentro delle mura molte di quelle spianate 
che avvertimmo, e sulle quali dovettero sorgere edilìzi sacri o profani, sono, 
come ripeto, ricavate con mura poligonie, proseguiremo ad una sommaria 
corsa nell ' interiore area. 

Vi si rinvengono, come in generale per t u t t a la circonferenza, reliquie 
di selciati o lastricati delle antiche vie, che si intersecavano, percorrendo 
la ci t tà . 

Entro la Porta Grande, a destra, presso una di queste riunioni di vie, è 
un pozzo. La via di sinistra sale alla cima dei propugnacoli. 

Poi più a sinistra è una via che conduce al temi/io grande, e conserva 
due piloni laterali sullo svolto da cui si ha l 'ingresso al tempio, entro il cui 
vasto peribolo o area sacra, rimangono avanzi di aree più piccole lastricate 
e di due are sollevate su due scaglioni, di marmi lavorati, e di mura di 
diversi sacrari ed edifici destinati al servizio del culto e dei sacerdoti. 

Questo è il tempio soprastante alle ricordate grotte, le quali vedemmo 
corret tamente non potersi ammet te re come le sue favisse, che al t r imenti 
avrebbero dovuto, essergli immediatamente inservient i , come vedesi ad 
esempio nel tempio di Vulcano ad Ostia, nel tempio eroo r i tenuto della 
Sibilla sull 'acropoli di Tibure, come furono rinvenute in un tempio di Fe-
sule, etc. (cf. Rich. : Dizionario delle ant ichi tà greche e romane, trad. Bonghi 
e Del Re, Mil. 1869). 

Andando da questo tempio verso mezzodì, sussistono aperture di diversi 
pozzi, e vestigia di case private, e di strade, ed in una di esse una cloaca. 

In sulla nostra destra, che corrisponderebbe al centro della ci t tà, dove 
l 'area è più spoglia di ruderi, debbono essere stati i luoghi dei Fori. 

Proseguendo invece sulla sinistra, sono altri lastricati di vie, e vestigia 
d'un tempio, e d 'una grande fabbrica quadrilunga. 

S'incontra quindi una fabbrica circolare, che somiglia ai pozzi ordinari, 
ma per sei metr i e mezzo circa si dilata, e conserva la copertura, fo rmata 
da pietre poste le une sopra le altre a rastremazione, cioè ad aggetto, finché, 
ravvicinatesi al centro, la copertura è compiuta con una sola pietra centrale 
terminale ; edifizio rimarchevole per questo, che accenna appunto a tempi 
anteriori all'uso della volta ad arcuazione. Un altro esempio di così aut i -



eliissima te t tu ra liassi più alto in una fabbrica un poco più a destra, che 
vedremo poi. 

Seguono fabbricati addossati ad anteriori costruzioni a poligoni, e g ra -
dini selciati; e giunti al l 'estremità opposta, cioè alla terza porta, sulla dèstra 
è una gran piazza spoglia di vestigia alcuna. 

Percorso di t a l guisa l 'emisfero occidentale dell 'area urbana, passiamo 
in direzione di settentrione, il quale lato, essendo elevato sulle roccie al 
di sopra dei circostanti luoghi, si fa subito designare per l'acropoli o c i t t a -
della di Norba. 

Quest 'altura è circondata da resti di fabbriche diverse, di strade, etc. , 
f r a le quali devesi f a r menzione specialmente di una camera quadrata , co-
per ta nel modo che già descrissi per l 'al tro prossimo edilizio a guisa di 
pozzo; cioè con lastre il cui primo s t ra to dall'orlo del muro perimetrale 
sporgendo à guisa di ampia grondaia, si susseguono sempre più agge t t an t i 
fino ad incontrarsi nel centro, per equilibrarsi insieme, r imanendo t u t t a la 
t e t tu ra salda e ferma dalla pietra centrale piazzata sopra. 

Nessun dubbio che ta l foggia di copertura sia antichissima, poiché nè 
indizio di pietra tagl iata a cuneo, e neppure di rinzeppi nel margine esterno 
f r a lastra e lastra , lasciano supporre un principio di artifizio di chiusura a 
volta arcuata . , 

In questa arcaica t e t tu ra si è r iscontrata una decisa rassomiglianza 
con la copertura della nuova fonte etrusca di Fiesole, scopertasi presso la 
Fonte sotterra; disegnata ed i l lust ra ta dal già menzionato prof. Pasqui e 
dall 'Inghirami negli An. Ist. 1835 e Tav. B d'agg. 

La fonte è in pietre paralellepipede, un poco trapezzoidali, in positura 
orizzontale, a secco; ma invece che per adesione f ra loro, come nelle opere 
dette pelasgiehe, le pietre si compensano coli' un sasso in eccesso, quello di 
cui il contiguo diffetta. 

La volta è dunque, come qui a Norba, ricavata mediante massi a po-
stura orizzontale sporgenti a mensola, ma ivi ciascuno è tagliato a scarpa 
nella parte che sporge in fuori dalla verticale, e tan to che ravvicinandosi 
sempre più, la copertura viene così a chiudersi na tu ra lmente , senza la so-
vrapposizione di alcun lastrone te rminale . 

La vet ta dell 'ara non presenta alcun indizio di fabbriche; invece più 
basso nel suo pendio verso oriente, ed in direzione del torrione quadrato, 
la Loggia, che conosciamo nella cinta, veggonsi selciati e costruzioni di 
t re fabbriche quadrate, giudicate per due torri ed un tempietto. 

Seguono al tre strade e pozzi. È degno di speciale rimarco, a l l 'es t remità 
Es t di questi avanzi, un resto di fabbrica di sorprendente grandezza, es-
sendo lungo m. 32 circa e largo 26 e mezzo; mentre sotto il piano odierno 
è tut to all 'intorno una mura tu ra a poligoni. 

Sulla sua destinazione a cisterna o serbatoio d' acqua per la fortezza, 
pare non lascino dubbio siano gli indizi nel lato occidentale di concrezioni 
depostevi dalle acque, sia l 'aggetto che fa il muro sulla cima esistente, 
evidentemente a guisa di sgocciolatoio, allo scopo di faci l i tare lo scolo delle 
acque, come vedemmo nella conserva di Signia, e si osserva nelle cloache 
di Volterra e di Fiesole. 

Una costruzione che Gerhard at tr ibuisce a luogo di lusso nei tempi 

delle fabbriche posteriori dei Cesari, e sul quale pur ci torna soffermarci, 
perchè ha destato sempre la fantas ia dei paesani dei dintorni che vi hanno 
immaginato e ricercato tesori nascosti , e che comprese di ammirazione il 
Volpi, freddo innanzi le stupefacenti moli dei baluardi (v. o. c., T. I l i e 
tav. XXI e XXII), sta quasi nel centro dell'area di Norba, sul fianco merid. 
de l l ' a r s , t r a una gran piscina, e due fabbriche a vol ta ; ed è conosciuta 
sotto il nome di Grotta del padiglione. 

È un alto e lungo corritoio, la cui lunghezza è indeterminata, ed il 
volgo crede di miglia e miglia. 

Compiuta così anche questa nostra ispezione norbana, non ci r imane 
che andarcene da Porta Grande, e scendere al moderno paese di Norma, 
discosto neppure due chilometri e s i tuato sopra un 'a l t ra costa (m. 417) di-
visa da quella di Civita da una lieve depressione. 

Avanzi di figuline con belle impressioni, un sarcofago, ed altre cose 
tornate in luce nei dintorni di Norba, e riferibili all'epoca degli Antonini, 
fecero supporre che quivi fosse una necropoli, certo di epoca romana, di 
quel l 'epoca forse della quale sono i resti di fabbriche entro il recinto di 
Norba, posteriori alla devastazione sullana. 

Dicesi che alla dis tanza di 1 kil. od 8 da Norma, in luogo che non mi 
venne fa t to precisare, nel sovrapposto monte, esistano altri ruderi di ant i -
chissima indeterminata costruzione e maniera. 

Per finire, non occorrerebbe che accennassi qualmente da Norba, come 
da Cora, possono condursi inversamente quelle ascensioni al Lupone, alla 
Semprevisa, e ad al tre punte dei Lepini, che ho già registrate stando sul 
versante orientale, da Signia e da Carpineto Romano. 

19. S E T I A , ora SEZZE. 

La strada carrozzabile da Norma a Sezze, scende a Ninfa, e toccando 
Sermoneta, gira per l 'esterno della costiera in più lungo svolgimento. 

Noi siamo ch iamat i a fare al tro cammino, in ternamente a sinistra» 
lunghesso una 

« vallet ta amena 
Lontana da ci t tadi e da vi l laggi 
Che all 'ombra di due monti, è t u t t a piena » 

di boschi e di solitudine ; e ciò non t an to per la speditezza e l 'a t t raenza del 
montano percorso, quanto per le tradizioni che questo recesso posto legano 
alle nostre costruzioni saturnie. 

È una vallet ta chiusa e selvaggia, r inomata nei tempi for tuna tamente 
passati, come mal secura; e fiancheggiata dai pizzi di Selva-Scura, Caru-
vino e Casanatola a destra, Sorva Fupijo, Liusuglio, e Camporoseglio dira-
mazioni della Semprevisa a sinistra. 

Nel fondo corre il sentieruolo scorciatojo da Norma a Bassiano ; t raver-
sata che si fa in due ore. 

Prima di imboccare la valle, scorgesi sulla destra al di fuori, la tur r i ta 



eliissima te t tu ra liassi più alto in una fabbrica un poco più a destra, cbe 
vedremo poi. 

Seguono fabbricati addossati ad anteriori costruzioni a poligoni, e g ra -
dini selciati; e giunti al l 'estremità opposta, cioè alla terza porta, sulla dèst ra 
è una gran piazza spoglia di vestigia alcuna. 

Percorso di t a l guisa l 'emisfero occidentale dell 'area urbana, passiamo 
in direzione di settentrione, il quale lato, essendo elevato sulle roccie al 
di sopra dei circostanti luoghi, si fa subito designare per l'acropoli o c i t t a -
della di Norba. 

Quest 'altura è circondata da resti di fabbriche diverse, di strade, etc. , 
f r a le quali devesi f a r menzione specialmente di una camera quadrata , co-
per ta nel modo che già descrissi per l 'al tro prossimo edilìzio a guisa di 
pozzo; cioè con lastre il cui primo s t ra to dall'orlo del muro perimetrale 
sporgendo à guisa di ampia grondaia, si susseguono sempre più agge t t an t i 
fino ad incontrarsi nel centro, per equilibrarsi insieme, r imanendo t u t t a la 
t e t tu ra salda e ferma dalla pietra centrale piazzata sopra. 

Nessun dubbio che ta l foggia di copertura sia antichissima, poiché nè 
indizio di pietra tagl iata a cuneo, e neppure di rinzeppi nel margine esterno 
f r a lastra e lastra , lasciano supporre un principio di artifizio di chiusura a 
volta arcuata . , 

In questa arcaica t e t tu ra si è r iscontrata una decisa rassomiglianza 
con la copertura della nuova fonte elrusca di Fiesole, scopertasi presso la 
Fonte sotterra; disegnata ed i l lust ra ta dal già menzionato prof. Pasqui e 
dai r inghirami negli An. Ist. 1835 e Tav. B d'agg. 

La fonte è in pietre paralellepipede, un poco trapezzoidali, in positura 
orizzontale, a secco; ma invece che per adesione f ra loro, come nelle opere 
dette pelasgiehe, le pietre si compensano coir un sasso in eccesso, quello di 
cui il contiguo diffetta. 

La volta è dunque, come qui a Norba, ricavata mediante massi a po-
stura orizzontale sporgenti a mensola, ma ivi ciascuno è tagliato a scarpa 
nella parte che sporge in fuori dalla verticale, e tan to che ravvicinandosi 
sempre più, la copertura viene così a chiudersi na tu ra lmente , senza la so-
vrapposizione di alcun lastrone te rminale . 

La vet ta dell'ara; non presenta alcun indizio di fabbriche; invece più 
basso nel suo pendio verso oriente, ed in direzione del torrione quadrato, 
la Loggia, che conosciamo nella cinta, veggonsi selciati e costruzioni di 
t re fabbriche quadrate, giudicate per due torri ed un tempietto. 

Seguono al tre strade e pozzi. È degno di speciale rimarco, a l l 'es t remità 
Es t di questi avanzi, un resto di fabbrica di sorprendente grandezza, es-
sendo lungo m. 32 circa e largo 26 e mezzo; mentre sotto il piano odierno 
è tut to all 'intorno una mura tu ra a poligoni. 

Sulla sua destinazione a cisterna o serbatoio d' acqua per la fortezza, 
pare non lascino dubbio siano gli indizi nel lato occidentale di concrezioni 
depostevi dalle acque, sia l 'aggetto che fa il muro sulla cima esistente, 
evidentemente a guisa di sgocciolatoio, allo scopo di faci l i tare lo scolo delle 
acque, come vedemmo nella conserva di Signia, e si osserva nelle cloache 
di Volterra e di Fiesole. 

Una costruzione che Gerhard at tr ibuisce a luogo di lusso nei tempi 

delle fabbriche posteriori dei Cesari, e sul quale pur ci torna soffermarci, 
perchè ha destato sempre la fantas ia dei paesani dei dintorni che vi hanno 
immaginato e ricercato tesori nascosti , e che comprese di ammirazione il 
Volpi, freddo innanzi le stupefacenti moli dei baluardi (v. o. c., T. I l i e 
tav. XXI e XXII), sta quasi nel centro dell'area di Norba, sul fianco merid. 
de l l ' a r s , t r a una gran piscina, e due fabbriche a vol ta ; ed è conosciuta 
sotto il nome di Grotta del padiglione. 

È un alto e lungo corritoio, la cui lunghezza è indeterminata, ed il 
volgo crede di miglia e miglia. 

Compiuta così anche questa nostra ispezione norbana, non ci r imane 
che andarcene da Porta Grande, e scendere al moderno paese di Norma, 
discosto neppure due chilometri e s i tuato sopra un 'a l t ra costa (m. 417) di-
visa da quella di Civita da una lieve depressione. 

Avanzi di figuline con belle impressioni, un sarcofago, ed altre cose 
tornate in luce nei dintorni di Norba, e riferibili all'epoca degli Antonini, 
fecero supporre che quivi fosse una necropoli, certo di epoca romana, di 
quel l 'epoca forse della quale sono i resti di fabbriche entro il recinto di 
Norba, posteriori alla devastazione sullana. 

Dicesi che alla dis tanza di 1 kil. od 8 da Norma, in luogo che non mi 
venne fa t to precisare, nel sovrapposto monte, esistano altri ruderi di ant i -
chissima indeterminata costruzione e maniera. 

Per finire, non occorrerebbe che accennassi qualmente da Norba, come 
da Cora, possono condursi inversamente quelle ascensioni al Lupone, alla 
Semprevisa, e ad al tre punte dei Lepini, che ho già registrate stando sul 
versante orientale, da Signia e da Carpineto Romano. 

19. S E T I A , ora SEZZE. 

La strada carrozzabile da Norma a Sezze, scende a Ninfa, e toccando 
Sermoneta, gira per l 'esterno della costiera in più lungo svolgimento. 

Noi siamo ch iamat i a fare al tro cammino, in ternamente a sinistra» 
lunghesso una 

« vallet ta amena 
Lontana da ci t tadi e da vi l laggi 
Che all 'ombra di due monti, è t u t t a piena » 

di boschi e di solitudine ; e ciò non t an to per la speditezza e l 'a t t raenza del 
montano percorso, quanto per le tradizioni che questo recesso posto legano 
alle nostre costruzioni saturnie. 

È una vallet ta chiusa e selvaggia, r inomata nei tempi for tuna tamente 
passati, come mal secura; e fiancheggiata dai pizzi di Selva-Scura, Caru-
vino e Casanatola a destra, Sorva Fupijo, Liusuglio, e Camporoseglio dira-
mazioni della Semprevisa a sinistra. 

Nel fondo corre il sentieruolo scorciatojo da Norma a Bassiano ; t raver-
sata che si fa in due ore. 

Prima di imboccare la valle, scorgesi sulla destra al di fuori, la tur r i ta 



e mortifera Sermoneta (Sulmo, secondo altri forse Ulybrae), che quindi scom-
pare quando ci in terniamo al di dietro dei contrafforti che le fanno dorsale. 

Secondo il Gonzaga, il Ricchi, o. c., ed altri scri t tori tradizionari, è 
dunque proprio in ques ta s t re t tura di montagne e di boscaglie, che dovrebbe 
ravvisarsi il latibolo, il luogo cioè dove si nascose Saturno profugo, cacciato 
dal cielo dal giusto disdegno di Giove^ secondo i mi t i , oppure dopo privato 
del regno di Creta, secondo un' interpretazione più umana ma non meno 
fabulosa, della quale ho f a t to cenno in principio del capi t . 12, Ferentinum. 

Onde così da latere sarebbe poi venuto il nome al Lazio come anche 
vedemmo ; benché a l t r i ne veda la etimologia in Mescere, come paniere, 
allargarsi, essere spazioso. 

E da questo s i to Saturno si sarebbe poi dato ad educare i popoli italici 
a vita civile col f r e n o di leggi; ad iniziarli nell 'agricoltura, onde « ab satu 
est dictus Sa tu rnus ». (Varrone), ed anche fu detto Vitisalor, Sterculius, Fal-
ciger; a condursi a vi ta socievole di comunioni, addestrandoli ad innalzare 
robusti baluardi a recinto delle c i t t à che furono per ciò da lui det te Sa-
turnie, come ho g i à discorso nel Capo I. 

« Is genus indocile ac dispersum montibus alt is composuit, legesque 
dedit » (Virg. Aen. VIII); trasferendosi poscia sul Gianicolo, dove fondò la 
prima rocca s a t u r n i a . 

Test imonianza del latibolo elettosi t r a quest i an f ra t t i , sarebbe un fa -
moso tempio che per tradizione si dice gli sia stato e re t to nella prossima 
Setia, come or ora constateremo de visu. 

L'aspetto del la valle si presta ancora a questa illusione classica, alla 
quale possiamo per un momento abbandonarci con vantaggio, in questi 
tempi di sce t t ic i smo che tu t to si sottopone al crogiuolo dell 'analisi , e t u t t o 
si s fa ta . 

Ma a chi potesse piacere, sappia che la nostra valle conserva ancora il 
suo misticismo, t r a s fo rma to all'uso corrente; imperciocché verso la sua 
metà , sulla m o n t a g n a a destra, di mezzo il bosco è un ascoso delubro, il 
Santuario del Crocifisso, tenuto in molta venerazione da ques t i paesani. 

Mi tornano beniss imo in mente le calde parole che un buon vecchiet to 
di Bassiano, con cu i facemmo strada una volta per quello sfondo, adoperava 
a persuadermi del la grande santi tà e vir tù di quel Crocifìsso : « chigliu è nu 
beltu personaggiu ; nu personale grannu, nu Crucifissu, e nu bonnu Santn 
pecche fanne le grazie », 

Dove t e rmina l 'asper i tà della valle, ed essa si allarga, siede alto sulla 
costa a destra il paesello di Bassiano (m. 562), che vanta di aver dato i 
nata l i ad Aldo Manuzio. 

Da Bassiano a Sezze corre strada romana, solito nome generico, t radi -
zionale dell' av i t a grandezza. 

Altre due ore appena per la bella valle di Moschitto, piena di castagni 
e eul ta di grano e di viti, e si giunge all 'erta sulla quale torreggia la 

« Pendu la Pomptinos quae spectat Setia campos » 

(Marziale XIII). 

L'erculea, v i t i f e r a Setia, « Setia urbs vetusta in arduo colle sita, vini 
optimi ferax » (Livio): il cui vino era preferito da Augusto, ed i cui pam-

pini sono rei teratamente celebrati da Marziale, da Giovenale, etc. « vinum 
set inum divus Augustus praetuli t cunct is (Plinio 1. XIV, c, 6), è a l ta m. 319 
sul livello del mare ; in spazioso cielo ; tanto da andar immune dalla pesti-
lenza palustre incombente come funereo lenzuolo, che per buona ventura 
si viene poco a poco squarciando, sulla sot tos tante bassura , e vantaggiarsi 
del ridente quadro che da quivi presenta il piano pometino, ed il lito in-
tersecato di seni e di promontorii classici, ed il mare seminato delle isole 
volsche. 

Quivi ha nascimento per varie fonti VTJfens r inomato presso gli antichi, 
l'Uffente che in corso navigabile fra sponde piene di ombrie, scende placido 
al mare, vicino ali"Amasenus, l 'egualmente classico Amaseno, e tu t t i due 
costituiscono i corsi naturali più notevoli della pianura pometina. 

Ai provenienti da Bassiano, la porta che apre l 'adito a Setia è quella 
de t t a Pascibilla o Pasciubcllo; e qui subito si veggono le impostazioni delle 
mura poligonie, r incalzate da posteriori costruzioni romane, della esterna 
cinta dell'oppido. 

Della quale cinta continua in tondo il percorso tu t to all 'intorno il paese 
a ravvisarsi , e segna precisamente il l imite del caseggiato moderno di 
Sezze. 

Gli avanzi più importanti della ve tus ta cortina poligonia, sono nel lato 
che fronteggia la pianura pontina, da mezzogiorno a sera, cioè da porta 
Pascibilla fino all'angolo prima di arrivare a portà Cavour. 

Su questo angolo osservasi molta ripresa di opus incertum e di altre 
costruzioni. 

Sono queste mura più vetuste, composte di blocchi calcari di grande 
dimensione, rozzamente scalpellati, della 2a e della 3a maniera. 

Altri più brevi residui ravvisansi nell ' interno, della seconda, e poi di 
una terza cinta che costituir doveva l'acropoli. 

La visita del recinto esterno presenta le medesime difficoltà che ho 
segnalate al capitolo 11 per Olevano e Bellegra, essendo quel pomerio, dirò 
così con neologismo di uso corrente, esteriore, fa t to sacro al Dio Stercutio. 

Del famoso tempio eretto in commemorazione del latibolo di Saturno, 
mostransi le muraglie fuori del recinto della ter ra , a ponente, a destra 
della strada moderna che sale da Foro Appio, cioè del t rami te del l 'ant ica 
Via Selina che dall'Appia proveniva, e così a sinistra di chi scende. 

Sono muraglie egualmente a blocchi poligonali, e misurano m. 17 circa 
di lunghezza, per m. 11 di larghezza, che la forma e la tradizione confer-
mano avere costi tuito un temenos o tempio, rinforzato in epoca successiva 
con opere di cara t tere romano. 

È al di sotto un vano a volta, nel mezzo della quale si apre un lucer-
nario quadrato. Gli scrit tori non odierni dicono che su questo edifizio si 
leggeva l ' iscr izione onoraria: Saturno profugo sacrum; e si assicura che fino 
agli ul t imi tempi vi fosse rimasto il brano 

S A T U R N O P R O F . . . 
S. 

Setia è una delle solite c i t tà diventate colonia romana, muro ducta, a 
difesa contro i finitimi e bellicosi Privernates. Deve alla sua forte posizione, 



e mortifera Sei-moneta [Sulmo, secondo a l t r i forse Ulubrae), che quindi scom-
pare quando ci interniamo al di dietro dei contraffort i che le fanno dorsale. 

Secondo il Gonzaga, il Ricchi, o. c., ed a l t r i scri t tori tradizionari, è 
dunque proprio in questa s t r e t tu ra di montagne e di boscaglie, che dovrebbe 
ravvisarsi il latibolo, il luogo cioè dove si nascose Saturno profugo, cacciato 
dal cielo dal giusto disdegno di Giove, secondo i mi t i , oppure dopo privato 
del regno di Creta, secondo un ' in te rpre taz ione più umana ma non meno 
fabulosa, della quale ho fa t to cenno in principio del capit . 12, Ferentinum. 

Onde così da latore sarebbe poi venuto il nome al Lazio come anche 
vedemmo; benché al tr i ne veda la et imologia in latescere, come pandere, 
allargarsi , essere spazioso. 

E da questo sito Saturno si sarebbe poi dato ad educare i popoli i tal ici 
a vita civile col freno di leggi; ad iniziarli nell 'agricoltura, onde « a b satu 
est dictus Sa turnus ». (Varrone), ed anche fu det to Vitisator, Sterculius, Fal-
ciger: a condursi a vita socievole di comunioni, addestrandoli ad innalzare 
robusti baluardi a recinto delle c i t t à che furono per ciò da lui de t te Sa-
turnie, come ho già discorso nel Capo I. 

« Is genus indocile ac dispersum mont ibus al t is composuit , legesque 
dedit » (Virg. Aen. VIII); t rasferendosi poscia sul Gianicolo, dove fondò la 
pr ima rocca saturnia. 

Test imonianza del latibolo elet tosi t r a quest i an f r a t t i , sarebbe un f a -
moso tempio che per tradizione si dice gli sia s ta to ere t to nella prossima 
Setia, come or ora constateremo de visu. 

L'aspetto della valle si presta ancora a ques ta illusione classica, alla 
quale possiamo per un momento abbandonarci con vantaggio, in quest i 
tempi di scetticismo che tu t to si sottopone al crogiuolo del l 'anal is i , e t u t t o 
si s fa ta . 

Ma a chi potesse piacere, sappia che la nos t ra valle conserva ancora il 
suo misticismo, t rasformato all 'uso cor ren te ; imperciocché verso la sua 
me tà , sulla montagna a destra, di mezzo il bosco è un ascoso delubro, il 
Santuario del Crocifisso, t enu to in mol ta venerazione da quest i paesani. 

Mi tornano benissimo in mente le calde parole che un buon vecchiet to 
di Bassiano, con cui facemmo strada una volta per quello sfondo, adoperava 
a persuadermi della grande san t i t à e v i r tù di quel Crocifisso : « chigliu è nu 
bellu personaggiu; nu personale grannu, nu Crucijissu, e nu bonnu Santu 
pecche fanne le grazie », 

Dove termina l 'asperità della valle, ed essa si allarga, siede alto sulla 
costa a destra il paesello di Bassiano (m. 562), che v a n t a di aver dato i 
natal i ad Aldo Manuzio. 

Da Bassiano a Sezze corre strada romana, solito nome generico, t r ad i -
zionale dell' avi ta grandezza. 

Altre due ore appena per la bella valle di Moschitto, piena di cas tagni 
e eul ta di grano e di viti, e si giunge al l 'er ta sulla quale torreggia la 

« Pendula Pomptinos quae spectat Setia campos » 

(Marziale XIII). 

L'erculea, vit ifera Setia, « Setia u rbs ve tus ta in arduo colle sita, vini 
optimi ferax » (Livio): il cui vino era preferi to da Augusto, ed i cui pam-

pini sono rei teratamente celebrati da Marziale, da Giovenale, etc. « v inum 
set inum divus Augustus praetuli t cunctis (Plinio 1. XIV, c, 6), è a l t a m. 319 
sul livello del mare ; in spazioso cielo ; tanto da andar immune dalla pes t i -
lenza palustre incombente come funereo lenzuolo, che per buona ventura 
si viene poco a poco squarciando, sulla sot tostante bassura , e vantaggiars i 
del ridente quadro che da quivi presenta il piano pometino, ed il l i to in -
tersecato di seni e di promontorii classici, ed il mare seminato delle isole 
volsche. 

Quivi ha nascimento per varie fonti VJJfens r inomato presso gli ant ichi , 
l 'Uifente che in corso navigabile f r a sponde piene di ombrie, scende placido 
al mare, vicino zWAmasenus, l 'egualmente classico Amaseno, e t u t t i due 
costituiscono i corsi natural i più notevoli della pianura pometina. 

Ai provenienti da Bassiano, la porta che apre l 'adito a Setia è quella 
de t ta Pascibilla o Pasciubcllo ; e qui subito si veggono le impostazioni delle 
mura poligonie, r incalzate da posteriori costruzioni romane, della es te rna 
c inta dell'oppido. 

Della quale cinta continua in tondo il percorso tu t to all ' intorno il paese 
a ravvisarsi , e segna precisamente il limite del caseggiato mode ino di 
Sezze. 

Gli avanzi più importanti della vetusta cortina poligonia, sono nel la to 
che fronteggia la pianura pontina, da mezzogiorno a sera, cioè da porta 
Pascibilla fino all'angolo prima di arrivare a porta Cavour. 

Su questo angolo osservasi mol ta ripresa di opus incertum e di a l t re 
costruzioni. 

Sono queste mura più vetuste , composte di blocchi calcari di grande 
dimensione, rozzamente scalpellati, della 2a e della 3a maniera. 

Altri più brevi residui ravvisansi nel l ' interno, della seconda, e poi di 
una terza cinta che costituir doveva l'acropoli. 

La visita del recinto esterno presenta le medesime difficoltà che ho 
segnalate al capitolo 11 per Olevano e Bellegra, essendo quel pomerio, dirò 
così con neologismo di uso corrente, esteriore, f a t to sacro al Dio Stercutio. 

Del famoso tempio eretto in commemorazione del latibolo di Saturno, 
mostransi le muraglie fuori del recinto della terra , a ponente, a des t ra 
della strada moderna che sale da Foro Appio, cioè del t rami te de l l ' an t i ca 
Via Selina che dall'Appia proveniva, e così a sinistra di chi scende. 

Sono muragl ie egualmente a blocchi poligonali, e misurano m. 11 circa 
di lunghezza, per m. 11 di larghezza, che la forma e la tradizione confer-
mano avere cost i tui to un temenos o tempio, r inforzato in epoca successiva 
con opere di carat tere romano. 

È al di sotto un vano a volta, nel mezzo della quale si apre un lucer -
nario quadrato. Gli scr i t tor i non odierni dicono che su questo edilizio si 
leggeva l ' iscrizione onoraria: Saturno profugo sacrarti; e si assicura che fino 
agli ul t imi tempi vi fosse r imasto il brano 

S A T U R N O P R O F . . . 
S. 

Setia è una delle solite c i t tà diventate colonia romana, muro ducta , a 
difesa contro i fluitimi e bellicosi Privermtes. Deve alla sua for te posizione, 



il non essere s t a t a t rascura ta da Sulla, cHe le diede assalto, e la ebbe in 
dedizione. . , . . , 

Ala oramai rivolgiamoci a raggiungere la spiaggia t i r rena, inverso la 
Campania, prossimi alla meta del nostro non indifferente viaggio di cir-
cuizione. 

20. ANXUR - TRACHINIE - T A R R A C I N A ; ora TERRACINA . 

Per recarsi a Tarrac ina da Setia, la via più diretta è quella che sortendo 
da porta Romana", scende in larghe svolte nel piano, e dopo 8 chilometri 
raggiunge il lungo rettifi lo della provinciale Appia at t raverso la pianura 
Pontina, a Foro Appio (Forum Appii), la quale si segue poi di r i t ta per Mesa 
(ad Mediai) e Ponte Maggiore, fino all 'estremo promontorio Lepino sul mare , 
in quel t r a t to della antica Appia riguadagnato sulle acque da Re Teodonco 
negli anni 520-526 e. v., g ius ta la lapide esistente nel casale di Mesa e la 
copia che se ne conserva a Terracina. 

Ma è s t rada monòtona ed accasciante, anche per chi è meno poltrone 
di quel che si dipingesse' Orazio: 

« Nimis est gravis Appia tardis i » 

(Sat. V). Assai più ameno e preferibile viaggio, per quanto più lungo e di-
sagevole, si è quello che da porta Pascibilla di Sezze, può farsi seguendo 
sempre sentieri montani che in t re ore conducono nel l ' in terno piano del 
vecchio Privernum, insenato fra i Lepini, e poi sul colle (m. 150) del nuovo 
Piperno. 

Luoghi u n a volta infest i e malsecuri, anche dopo che f u posta dai pri-
vernat i in onore di Leone XII la lapide nell 'atrio del tempio di S. Mar ia : 
« — quod . Hernicos . Samnites . Campanos . e t . Volscos — diu . a . la t ro-
nibus . vexatos — s e c u r i t a t i . rest i tueri t — »; dove le gesta dei Chiavone, dei 
Cuccito, dei Garofalo, non sono ancora scordate. 

Il finitimo paese di Sonnino mantenne fino agli u l t imi cambiamenti 
politici, una fosca r inomanza di culla di banditi . 

Ora la piaga è cauter izzata dalla radice, ed il rimedio del 1870 fu il 
vero ed unico modo della securitati restituito. 

Quindi da Priverno proseguiremo sempre per il t ramite della più ve tus ta 
via che dovet te collegare in inizio gli oppidi volschi e le successive colonie 
la t ine o romane , prima dell 'apertura della regina viarum f a t t a dal censore 
Appio Claudio ne l 442 U. c. ; e servì anche negli ul t imi secoli quando le acque 
riebbero imperio su t u t t a la bassura, fino alla bonifica di Pio VII dell 'ultimo 
quarto del secolo scorso ; e la quale costeggiando sempre a sinistra le falde 
dei monti, s 'accosta alla rinomata ex-Badia di Fossanova, dove morì Tommaso 
d'Aquino ora d ich iara ta monumento nazionale, e sotto l 'alto Sonnino; e va 
poi a riuscire a ridosso dell'Appia sotto le spalle del monte Liano, tre miglia 
prima di Tarracina , nella celebratissima località dove erano il Jo.no, la ¡onte, 

ed il luco di Feronia, Dea cara ai l ibert ini perchè : « i n hujus tempio raso 
capite, pileum accipiebant » (Servio). 

Di mura di questo templum Feroniae più antico (che il secondo ricor-
dammo appiè del Soratte), dove traevano da ogni parte le genti a fes ta re -
ligiosa e mercato (Vannucci, o. e., t . I), si indicano ruderi a destra della via. 

La sua fonte è c i ta ta da Orazio quando racconta facetamente il suo 
viaggio da Roma a Brindisi: 

« Ora, manusque tua lavimus, Feronia, lympha » (Sat. V c.), ed il bosco 
da Virgilio : « Juppiter Anxurus arvis - Praesidet et v i r id i gaudens Feronia 
luco » (Aen. L. VII). 

Lo stesso Servio racconta di questo venera to tempio, che essendone il 
bosco una volta andato a .fuoco, i paesani pensarono d i trasportare altrove 
il simulacro della Dea; ma questa fece d 'un subito ricrescere il bosco, dando 
così chiaramente ad intendere, che voleva s t a r salda a quel posto: « Cum 
aliquando hujus font is lucus fortui to a rs i sse t incendio, e t vellent incolae 
exinde t ransferre simulacra, subito revirui t » (cit. Prat i l l i : Della Via Appia 
riconosciuta e descri t ta da Roma a Brindisi, Ro., 1745). Come si vede, è una 
delle solite storie di sante immagini girant i , o che h a n n o girato, o che non 
vogliono girare, e perciò crescono in auge e venerazione presso il popolino; 
storie che in t u t t i i tempi, in t u t t i i paesi, i n tutte le religioni, trovano 
sempre largo campo di buona fede. 

Da Feronia a Tarracina è breve il t r ag i t to , 3 miglia, ce lo disse il me -
desimo Orazio: « Millia tum pransi tr ia repimus, atque sub imus — Impositum 
saxis late candentibus Anxur » (1. c.), sempre segnato d a avanzi di mausolei. 

E per tu t t a la strada, da Priverno alla estremità de l promontorio, oc-
corrono incirca sei ore di cammino. 

Terracina odierna, fu VAnxur degli an t ich i Itali-Volsei, e grecamente 
Trachinie la chiama Strabone, mentre i la t in i la dissero Tarracina o Tar-
ricina. ( « Anxur Volscos appellasse ait Plinius. Grecum nomen Trachino 
secundum Strabonem, latine dicitur au t Tarracina, a u t Tarricina » ; Corp. 
Insc., c. X, I.). La località ci è confermata.eziandio d a Livio, da Stazio, da 
Silio Italico, da Macrobio etc. 

Si è voluto variamente spiegare la ragione del n o m e Anxur che ebbe 
la c i t t à ; e poiché eravi venerato Giove Anxurus, cioè imberbe, da questo, 
culto si volle derivato il nome. 

Ma con più savia critica storica parmi abbia vedu to il Matranga, i l 
quale riferendo come l'oscuro significato del volsco vocabolo Anxur fu fi-
lologicamente dai dotti interpretato per superbo ;che va l e nel caso nos t ro : 
eminente, posto in alto) ; il nome di Trachinie adoperato da Strabone (il quale 
scriveva la sua geografia in lingua greca, e doveva saperne più di noi, s ic-
come più vicino alle fonti) non è da r iguardarsi che come la tradnzione 
let terale in greco del vocabolo volsco Anxur ; e Trachine infatti vale : aspro, 
precipitoso. (V. Matranga, o. c.). 

Infa t t i la posizione dell 'antica c i t t à che occupò il vertice più scosceso 
del promontorio (m. 228) il quale oggi ch iamasi monte S. Angelo o monte 
di Teodorico, per le estese rovine di un magnifico palazzo che si at tr ibuisce 
a quel monarca ostrogoto, restauratore dell 'Appia e benefat tore di Tarracina; 
risponde interamente alla significazione di que i aomi, siccome postura che 



il non essere s t a t a t rascura ta da Sulla, che le diede assalto, e la ebbe in 
dedizione. . , . . , 

Ala oramai rivolgiamoci a raggiungere la spiaggia t i r rena, inverso la 
Campania, prossimi alla meta del nostro non indifferente viaggio di cir-
cuizione. 

20. ANXUR - TRACHINIE - T A R R A C I N A ; ora TERRACINA . 

Per recarsi a Tarrac ina da Setia, la via più diretta è quella che sortendo 
da porta Romana, scende in larghe svolte nel piano, e dopo 8 chilometri 
raggiunge il lungo rettifi lo della provinciale Appia at t raverso la pianura 
Pontina, a Foro Appio (Forum Appii), la quale si segue poi di r i t ta per Mesa 
(ad Mediai) e Ponte Maggiore, fino all 'estremo promontorio Lepino sul mare , 
in quel t r a t to della antica Appia riguadagnato sulle acque da Re Teodonco 
negli anni 520-526 e. v., g ius ta la lapide esistente nel casale di Mesa e la 
copia che se ne conserva a Terracina. 

Ma è s t rada monòtona ed accasciante, anche per chi è meno poltrone 
di quel che si dipingesse' Orazio: 

« Nimis est gravis Appia tardis i » 

(Sat. V). Assai più ameno e preferibile viaggio, per quanto più lungo e di-
sagevole, si è quello che da porta Pascibilla di Sezze, può farsi seguendo 
sempre sentieri montani che in t re ore conducono nel l ' in terno piano del 
vecchio Privemum, insenato fra i Lepini, e poi sul colle (m. 150) del nuovo 
Piperno. 

Luoghi u n a volta infest i e malsecuri, anche dopo che f u posta dai pri-
vernat i in onore di Leone XII la lapide nell 'atrio del tempio di S. Maria : 
« — quod . Hernicos . Samnites . Campanos . et . Volscos — diu . a . la t ro-
nibus . vexatos — s e c u r i t a t i . rest i tueri t — »; dove le gesta dei Chiavone, dei 
Cuccito, dei Garofalo, non sono ancora scordate. 

Il finitimo paese di Sonnino mantenne fino agli u l t imi cambiamenti 
politici, una fosca r inomanza di culla di banditi . 

Ora la piaga è cauter izzata dalla radice, ed il rimedio del 1810 fu il 
vero ed unico modo della securitati restitutio. 

Quindi da Priverno proseguiremo sempre per il t ramite della più ve tus ta 
via che dovet te collegare in inizio gli oppidi volschi e le successive colonie 
la t ine o romane , prima dell 'apertura della regina viarum f a t t a dal censore 
Appio Claudio ne l 442 U. c. ; e servì anche negli ul t imi secoli quando le acque 
riebbero imperio su t u t t a la bassura, fino alla bonifica di Pio VII dell 'ultimo 
quarto del secolo scorso ; e la quale costeggiando sempre a sinistra le falde 
dei monti, s 'accosta alla rinomata ex-Badia di Fossanova, dove morì Tommaso 
d'Aquino ora d ich iara ta monumento nazionale, e sotto l 'alto Sonnino; e va 
poi a riuscire a ridosso dell'Appia sotto le spalle del monte Liano, tre miglia 
prima di Tarracina , nella celebratissima località dove erano il Jo.no, la ¡onte, 

ed il luco di Feronia, Dea cara ai l ibert ini perchè : « i n hujus tempio raso 
capite, pileum accipiebant » (Servio). 

Di mura di questo temptum Feroniae più antico (che il secondo ricor-
dammo appiè del Soratte), dove traevano da ogni parte le genti a fes ta re -
ligiosa e mercato (Vannucci, o. e., t . I), si indicano ruderi a destra della via. 

La sua fonte è c i ta ta da Orazio quando racconta facetamente il suo 
viaggio da Roma a Brindisi: 

« Ora, manusque tua lavimus, Feronia, lympha » (Sat. V c.), ed il bosco 
da Virgilio : « Juppiter Anxurus arvis - Praesidet et v i r id i gaudens Feronia 
luco » (Aen. L. VII). 

Lo stesso Servio racconta di questo venera to tempio, che essendone il 
bosco una volta andato a .fuoco, i paesani pensarono d i trasportare altrove 
il simulacro della Dea; ma questa fece d 'un subito ricrescere il bosco, dando 
così chiaramente ad intendere, che voleva s t a r salda a quel posto: « Cum 
aliquando hujus font is lucus fortui to a rs i sse t incendio, e t vellent incolae 
exinde t ransferre simulacra, subito revirui t » (cit. Prat i l l i : Della Via Appia 
riconosciuta e descri t ta da Roma a Brindisi, Ro., 1145). Come si vede, è una 
delle solite storie di sante immagini girant i , o che h a n n o girato, o che non 
vogliono girare, e perciò crescono in auge e venerazione presso il popolino; 
storie che in t u t t i i tempi, in t u t t i i paesi, i n tutte le religioni, trovano 
sempre largo campo di buona fede. 

Da Feronia a Tarracina è breve il t r ag i t to , 3 miglia, ce lo disse il me -
desimo Orazio: « Millia tum pransi tr ia repimus, atque sub imus — Impositum 
saxis late candentibus Anxur » (1. c.), sempre segnato d a avanzi di mausolei. 

E per tu t t a la strada, da Priverno alla estremità de l promontorio, oc-
corrono incirca sei ore di cammino. 

Terracina odierna, fu VAnxur degli an t ich i Itali-Volsei, e grecamente 
Trachinie la chiama Strabone, mentre i la t in i la dissero Tarracina o Tar-
ricina. ( « Anxur Volscos appellasse ait Plinius. Grecum nomen Trachine 
secundum Strabonem, latine dicitur au t Tarracina, a u t Tarricina » ; Corp. 
Insc., c. X, I.). La località ci è confermata.eziandio d a Livio, da Stazio, da 
Silio Italico, da Macrobio etc. 

Si è voluto variamente spiegare la ragione del n o m e Anxur che ebbe 
la c i t t à ; e poiché eravi venerato Giove Anxurus, cioè imberbe, da questo, 
culto si volle derivato il nome. 

Ma con più savia critica storica parmi abbia vedu to il Matranga, i l 
quale riferendo come l'oscuro significato del volsco vocabolo Anxur fu fi-
lologicamente dai dotti interpretato per superbo ;che va l e nel caso nos t ro : 
eminente, posto in alto) ; il nome di Trachinie adoperato da Strabone (il quale 
scriveva la sua geografia in lingua greca, e doveva saperne più di noi, s ic-
come più vicino alle fonti) non è da r iguardarsi che come la tradnzione 
let terale in greco del vocabolo volsco Anxur ; e Trachine infatti vale : aspro, 
precipitoso. (V. Matranga, o. c.). 

Infa t t i la posizione dell 'antica c i t t à che occupò il vertice più scosceso 
del promontorio (m. 228) il quale oggi ch iamasi monte S. Angelo o monte 
di Teodorico, per le estese rovine di un magnifico palazzo che si at tr ibuisce 
a quel monarca ostrogoto, restauratore dell 'Appia e benefat tore di Tarracina; 
risponde interamente alla significazione di que i nomi, siccome postura che 



si alza improvvisamente dal mare, aspra e dirupata e di difficile accesso, e 
mostra da lunge gli scogliosi suoi Aloni di bianco calcare, saxis late canden-
tibus » (Orazio) « scopulosi verticis Anxur » (Silio, 1. VIII) ; e Marziale e Stazio 
adoperano appunto il vocabolo superba per denotare Anxur : Superbus Anxur; 
Arcesque superbi Anxuris (cit. Vannucci, o. c.). 

Livio descrive eziandio la posizione fort issima ed imprendibile: « Anxur 
nequidquam oppugnatum, loco al to s i tum » (1. IV) ; in modo che i Romani 
dovettero per gran tempo accontentarsi di far scorrerie e ladronecci nel t e r -
ritorio « depopulato agro ». In appresso Anxur f u preso, e riperduto, e r i -
preso parecchie volte ; con tan to vigore seppero i Volsci combattere per que-
st 'ul t imo baluardo della loro indipendenza. 

Poi la c i t tà romana si distese in basso : « urbs prona in paludes » (Livio), 
nel piano della odierna Terracina, guadagnando anche terreno sul mare, 
dove sono ancora grandi muragl ie dell 'angiporto, e dove sono, e ricompar-
vero sempre, anche ul t imamente , grandiose ruine di fori, di templi etc. 
(Oltre gli autori cit. v. Notiz. scavi cit. ; De La Blanchère : Terracine, Paris, 
1884 ; Vinditti : Monog. della basilica cattedrale, già antichissimo tempio di 
Apollo in Terracina, Foligno, 1885, etc.). 

Il ci tato Matranga che intese dimostrare, e parmi con buono r isul tato, 
come la c i t t à di Lamo, la sede di Ant i fa te e dei Lestrigoni incontrat i da 
Ulisse, deve ravvisarsi, non a Formia dove generalmente fu r i tenuta , od a 
Fundi, ma in Tarrac ina ; secondo quanto potè discoprirsi colla prova della 
rappresentazione corografica dei freschi scopertisi in un fabbricato romano 
in via Graziosa qui in Roma nel 1848 (trasportati in te la ed oggi nella bi-
blioteca vaticana), il cui paesaggio è una fedelissima riproduzione del pro-
montorio ansuro; col concorso dell'ing. Mollari descrisse e rappresentò nella 
tav. I l i annessa al suo libro, anco un brano di quelle mura poligonie della 
antica Anxur Volsca che tu t to ra rimangono in Terracina, e che il signor 
Dodwell r i trasse nelle tav. 105 a 108, come vedemmo già pubblicate a Londra 
nel 1834, dopo la sua morte (Mem. Ist . , 1832, c.). 

Le muraglie poligonie, che . furono poi riprese in epoca romana aggiun-
gendovi al t re m u r a di grandi parallelipipedi, parte cinsero la c i t tà verso il 
mare, parte servirono di sostruzione alla costa montuosa, dove stanno la 
chiesa e l 'ex convento di S. Francesco, ora ospedale civico; per ricavarvi 
le consuete aree a ripiani che già ci sono familiari. 

Oltrepassata la piazza grande Vittorio Emmanuele di Terracina, andando 
ad oriente verso il Fisco Montano, e la Fontana Vecchia di fresca e saluber-
r ima acqua, nella quale il Matranga ravvisa la b issa fonte Artacia omerica, 
la sola fonte che dissetava i Lestrigoni, e dove le robuste donzelle di Anxur 
calavano le loro idrie monote ; soffermandoci lungo il percorso dell' Appia 
sotto la chiesa del l 'Annunziata o nelle vicinanze, potremo scorgere il r a m -
menta to brano di muragl ia a grandi blocchi poligoni, varii ed informi, di 
rozza lavorazione, per quanto puliti nella f ron te ; brano che deve avere 
servito a sostegno del terrapieno superiore. 

Ora Terracina moderna si trova basata su quella l inea, t u t t a sopra mura 
di simile costruzione, che dovettero essere della cinta es t rema inferiore 
dell 'oppido. 

Matranga applicando la narrazione omerica all 'arrivo di Ulisse nel paese 

dei Lestrigoni, a Tarracina, fa notare opportunissimamente come l ' au to r e 
del poema conobbe benissimo tali gigantesche costruzioni, e come possa 
argomentarsene la loro remota ant ichi tà , dall' intendere come Ulisse ed i 
suoi compagni, in osservandone l ' imponente aspetto, ancora in quei t empi 
ne rimanevano pieni di meraviglia. 

Al di sopra veggonsi gli altr i murament i romani, grandiosi, di opera a 
secco, quadrata a bugnato, fa t t i a scarpate, che molto probabilmente se r -
vivano di sostruzione d'un temenos od area sacra, come la designano i rest i 
della cella d 'un tempio esistenti nel superiore ripiano del giardino o vignola 
di S. Francesco, ora civico, ospedale, cella che ebbe il piancito a musaico in 
cui si lesse il nome: Galba, ora scomparso. 

Sulla sommità del promontorio, o monte di Teodorico, a cui mena un 
ripido calle che conserva in parte l 'antico piantito e corre f ra avanzi dei 
bastioni della cinta barbarica, fu cer tamente l'acropoli di Anxur, della cui 
c in ta esistono avanzi (Smith, dict. c.); tale quello su cui è impostato il 
fianco N-E. del mulino ad olio di proprietà comunale, a sinistra della via, 
dopo oltrepassato l 'ospedale di S. Francesco, ed a l l 'a l tezza del primo ba-
stione interno della cinta det ta di Teodorico. La sua tecnica è identica a 
quella della muraglia circondaria inferiore. 

Anche nelle mura ciclopiche di Anxur si trovò sculto il pliallo emble-
matico (An. I. 1832 c. e Marocco, o. c., T. XII). 

Il promontorio Ansuro presenta alcune eminenze di poca ent i tà per al-
t i tudine, ma di ineffabili panorami. 

Oltre il già citato monte di Teodorico o San?Angelo, nome ques t 'u l t imo 
derivatogli da un piccolo convento di monaci dedicato a S. Michele Arcan-
gelo, le cui rovine veggonsi nel luogo detto S. Angiolillo a ponente dei grandi 
ripiani ad arcuazioni del superiore detto palazzo di Teodorico sulla punta 
più eminente dell 'antica ci t tadel la; monte che il Pratilli (o. c.) ricorda es-
sersi nomato Nettunio, dove l ' ape r t a e dilettevole prospettiva ci r ichiama 
ai versi di Marziale : 

« O nemus, o fontes, solidumque inadent is arenae 
Litus, e t aequoris splendidus Anxur aquis! » 

(L. 10, ep. 51 c. o. Pratil l i ; cf. anche Tito Berti: Le paludi pontine, Roma, 
1884, capit. II) ; si eleva a scilocco verso Fundi, dirupato ed improvviso, 
l 'ammasso di Monte Croce (m. 360), e t r a l'uno e l 'altro, lungo la spiaggia, 
si aperse il t rami te nel vivo masso la via Appia, col famoso taglio perpen-
dicolare del Fisco Montano (Pesculum Montanum), enorme rupe staccata dal 
contiguo monte, intercisa per ben 296 m. circa di sinuosa lunghezza, sopra 
m. 35, 484 di perfet to perpendicolo, a quanto corrispondono antichi piedi 120, 
calcolato il piede romano antico m. 0.2957 (cf. Bouché-Leclercq o. c.); im-
perciocché su t u t t a questa fronte intercisa sono sculte le cubitali note 
numeriche in ordine ed in grandezza progressivi mano mano che si sale 
colla visuale stando sulla strada, in modo che l 'ul t imo cartello col N° CXX, 
è lungo m. 1.45 sopra 0.65 di altezza (v. Matranga. o. c.). 

E di là del Pisco Montano prosegue lo s t re t to passaggio strategico che 
conosciamo da Livio essere stato denominato: Lentulae, o ad Lentulas (cf. 
Romanelli, o. c., P. I l i ; Corcia, o. c., T. 1; Smith, Dict. c.). 

Se invece da Tarracina noi torneremo verso Feronia, svoltando il prò-



molitorio a ponente , e poi ancora a destra in direzione di t ramontana per 
S. Domenico e Monticchio, potremo ascendere monte Limo (m. 616), i l quale 
è causa che il promontorio Ansuro o Nettunio non sia visibile da t u t t a la 
sponda dei Lepini già da noi percorsa; e dal quale perciò ne sarà aperta la 
visuale così sopra Anxur , come su t u t t e le altre forti posizioni dei Volsci, 
dominatrici dell 'esteso piano eocenico e miocenico pometino, della superfìcie 
di oltre 130,000 e t t a r i , e del perimetro di 183 kil., e sulle imponenti opere 
secolari della bonifica idraulica. Al quale riguardo rimando alla tes té c i ta ta 
monografia del signor Ti to Berti ed alle due carte topografiche annesse ; 
opera non di mol ta mole, ma la più recente che r iassuma la storia dei co-
na t i dell 'uomo in tes i a vincere la naturale conformazione retr iva di questo 
insano bacino idroforo. 

Ma chi più addentro vorrà conoscerne, potrà consultare la magistrale 
opera di N. M. Nicolai : Dei bonificamenti delle terre pontine, lib. IV, Ro. 
Pagliarini, 1800, 1 voi. in 4° gr, con piante topog. 

Senza contare che ques ta strada noi dobbiamo necessariamente percor-
rerla per il nos t ro assunto . Imperciocché in questa insenatura , f ra la punta 
del Liano che si protende sull'Appia sopra Feronia, e quella del Nettunio, 
che t u t t a nel suo complesso porta il nome di Valli di Terracina, in cui si 
comprendono le contrade prossime f ra loro denominate Salisano e Mon-
ticcUo, sono a lcuni impor tan t i avanzi di mura poligonie appartenent i ad , 
antichi edifizi v i s i ta t i nel 1816 e nel 1831 dal signor Dodwell e da lui i l-
lus t ra t i negli An. I s t . 1831, pubblicandone figure e p iante nelle tav. d'agg. 
<? ed H. v . . 

Pel nostro t r a m i t e da Tarracina a Salisano, si veggono sostruzioni di 
una antica via, di opera a s t ra t i di massi irregolari, ed è forse il diverti-
colo che dall'Appi a menava agli edifizi che ora osserveremo. 

Di cotest i le misure e le piante per il signor Dodwell, ne furono allora 
rilevate dall 'arch. Virginio Vespignani, il quale pure disegnò lo s t i le cara t -
teristico di quel le fabbr iche . 

MonticcHo d i s t a c i rca kil . 3 1/3 da Tarracina, e sta in un recesso di tal 
nome, dove t e r m i n a il piano, poco elevato sugli scogli della montagna che 
gli è superiore, alla quo ta 43. 

La f ron te della murag l i a poligona che vi si osserva, r ivolta a S. misura 
m. 34, ed ha lo spessore di m. 0.90. Appariscono due epoche nella sua co-
struzione, l 'or iginaria a pietre poligone, res taura ta poi con pietre più r e t -
tangolari e bugna t e , e due riprese nella lunghezza del muro, di questa se-
conda fo rma; l ' u n a benché lavorata con più accuratezza dovette essere 
ere t ta la pr ima, essendo nel canto pendente verso l ' interno, mentre l ' a l t ra 
muraglia le è appoggiata a ridosso, laonde per ragione di s ta t ica non potè 
sussistere la pr ima. 

Nella par te super iore si osservano due piscine di epoca romana, ed un 
altro rudere di m u r a m e n t o . 

Dodwell giudicò ques t a fabbrica la sostruzione di un hieron o tempio 
dell 'antica Trach in ie . 

L 'al t ra loca l i tà di Salisano non è elevata sugli scogli, ma sta nel piano 
alle falde del mon te , meno antica e più grande. 11 lato maggiore di quella 
fabbrica guarda S-O. è lungo m. 39, grosso 1.80. La maniera di costruzione 

si discosta alquanto dalla poligonia più irregolare, e si avvicina alla oriz-
zontale o ret tangolare, ma a massi irregolarmente collocati. 

Anche questa è di due epoche; la costruzione più regolare semplice, 
l 'al tra bugnata. Le frequenti riunioni di nuovi t r a t t i di muro che vi si no-
tano, accennano a successivi ingrandimenti . 

Evvi l'indizio di una antica strada di accesso ; ed anche qui rimangono 
avanzi di un muro anteridato, ossia con speroni, di epoca romana della 
decadenza, forse di una grandiosa villa. 

Le piante d 'ambedue questi luoghi di Monticchio e Salisano sono a 
forme rettangolari , adat ta te alle sommità e sporgenze del terreno. 

Nelle Valli di Terracina furono in ogni tempo abbondantissimi i t ro - • 
vament i epigrafici che diedero a Mommsen largo materiale di s tudi ; e di 
marmi figurati; e dappertut to rinvengonsi ancora in quei luoghi ruderi di 
mura di pubblici e privati edifizi, di sepolcreti, di mausolei, di vie s trate e 
sos t ru i te ; tali per dirne alcune, le località designate coi nomi : strada delle 
Sci selle, Casalotti, S. Silviano, Prebende, S. Cesario, Pozzo di S. Antonio, Monu-
menti, etc. 

È notevole che in questa conca, così piena adunque di antiche memorie, 
sul cui l imitare erano come abbiamo riveduto, il sacrario ed il bosco di 
Feronia, è ancora una chiesetta rurale dedicata a S. Silvanio, o Silviano 
(m. 50), nel cui nome vedesi mantenuta viva senza interruzione, la t radi-
zione antica della località celeberrima. 

Oltre le fabbriche di Monticchio e Salisano, che primeggiano nei d in-
torni di Tarracina, il signor Dodwell indica gli a l t r i ruderi poligonii alla 
Mola della Torre di S. Benedetto in questo stesso bacino; e verso Fundi, nel la 
vallata Acqua Santa alla mola del Carmelo, nel Vignetto del Ritiro alla 
Torre del Pesce, all 'odo di Barelli vicino all'Epitaffio, cioè sul confine col già 
regno di Napoli. 

Fra Tarracina e Fundi, l ' ho già ricordato nella introduzione a questo 
capo IV, si veggono poi sostruzioni dell'Appia a mura poligonie di piccole 
dimensioni, ma di esatt issima esecuzione, quello stile minuto a t t r ibui to 
appunto al l 'ul t ima epoca e di carat tere romano. Di un magnifico t ra t to di 
queste sostruzioni è dato il disegno nella Tav. II, annessa alle Mem. Ist. 1832 c. 

Questi stessi avanzi poligonali; l ' interesse della via, della quale, come 
di al t re particolarità di Terracina, parla per disteso il Pratilli nella c i ta ta 
e sempre pregiata descrizione della regina viarurn; ci porteranno proprio 
sul confine della provincia, il quale non possiamo non varcare per farci alla 
visita dell 'insigne recinto di Fundi che vi è discosto per breve tragit to. 

Ma questa gi ta riserberemo per la ch iusa ; per ora da Tarracina ci d i -
lungheremo lungo l'opposto lito, verso il monte della maga, figlia del Sole : 
ubi Solis Jilia lucos (Virg. Aen. VII). 

21. CIRCEUS mons — CIRCEII — Promontorio CIRCEO. 

Da Tarracina a S. Felice Circeo, piccolo paesello sulla prima costa orien-
tale del promontorio Circeo che sorge isolato sul mare dalla parte di po-



molitorio a ponente , e poi ancora a destra in direzione di t ramontana per 
S. Domenico e Monticchio, potremo ascendere monte Limo (m. 6"6), il quale 
è causa che il promontorio Ansuro o Nettunio non sia visibile da t u t t a la 
sponda dei Lepini già da noi percorsa; e dal quale perciò ne sarà aperta la 
visuale così sopra Anxur , come su t u t t e le altre forti posizioni dei Volsci, 
dominatrici dell 'esteso piano eocenico e miocenico pometino, della superfìcie 
di oltre 130,000 e t t a r i , e del perimetro di 183 kil., e sulle imponenti opere 
secolari della bonifica idraulica. Al quale riguardo rimando alla tes té c i ta ta 
monografìa del signor Ti to Berti ed alle due carte topografiche annesse ; 
opera non di mol ta mole, ma la più recente che r iassuma la storia dei co-
na t i dell 'uomo in tes i a vincere la naturale conformazione retr iva di questo 
insano bacino idroforo. 

Ma chi più addentro vorrà conoscerne, potrà consultare la magistrale 
opera di N. M. Nicolai : Dei bonificamenti delle terre pontine, lib. IV, Ho. 
Pagliarini, 1800, 1 voi. in 4° gr, con piante topog. 

Senza contare che ques ta strada noi dobbiamo necessariamente percor-
rerla per il nos t ro assunto . Imperciocché in questa insenatura , f ra la punta 
del Liano che si protende sull'Appia sopra Feronia, e quella del Nettunio, 
che t u t t a nel suo complesso porta il nome di Valli di Terracina, in cui si 
comprendono le contrade prossime f ra loro denominate Salisano e Mon-
ticcUo, sono a lcuni impor tan t i avanzi di mura poligonie appartenent i ad , 
antichi edifizi v i s i ta t i nel 1816 e nel 1831 dal signor Dodwell e da lui i l-
lus t ra t i negli An. I s t . 1831, pubblicandone figure e p iante nelle tav. d'agg. 
<? ed H. v . . 

Pel nostro t r a m i t e da Tarracina a Salisano, si veggono sostruzioni di 
una antica via, di opera a s t ra t i di massi irregolari, ed è forse il diverti-
colo che dall'Appi a menava agli edifizi che ora osserveremo. 

Di cotest i le misure e le piante per il signor Dodwell, ne furono allora 
rilevate dall 'arch. Virginio Vespignani, il quale pure disegnò lo s t i le cara t -
teristico di quel le fabbr iche . 

MonticcHo d i s t a c i rca kil . 3 1/3 da Tarracina, e sta in un recesso di tal 
nome, dove t e r m i n a il piano, poco elevato sugli scogli della montagna che 
gli è superiore, alla quo ta 43. 

La f ron te della murag l i a poligona che vi si osserva, r ivolta a S. misura 
m. 34, ed ha lo spessore di m. 0.90. Appariscono due epoche nella sua co-
struzione, l 'or iginaria a pietre poligone, res taura ta poi con pietre più r e t -
tangolari e bugna t e , e due riprese nella lunghezza del muro, di questa se-
conda fo rma; l ' u n a benché lavorata con più accuratezza dovette essere 
ere t ta la pr ima, essendo nel canto pendente verso l ' interno, mentre l ' a l t ra 
muraglia le è appoggiata a ridosso, laonde per ragione di s ta t ica non potè 
sussistere la pr ima. 

Nella par te super iore si osservano due piscine di epoca romana, ed un 
altro rudere di m u r a m e n t o . 

Dodwell giudicò ques t a fabbrica la sostruzione di un hieron o tempio 
dell 'antica Trach in ie . 

L 'al t ra loca l i tà di Salisano non è elevata sugli scogli, ma sta nel piano 
alle falde del mon te , meno antica e più grande. 11 lato maggiore di quella 
fabbrica guarda S-O. è lungo m. 39, grosso 1.80. La maniera di costruzione 

si discosta alquanto dalla poligonia più irregolare, e si avvicina alla oriz-
zontale o ret tangolare, ma a massi irregolarmente collocati. 

Anche questa è di due epoche; la costruzione più regolare semplice, 
l 'al tra bugnata. Le frequenti riunioni di nuovi t r a t t i di muro che vi si no-
tano, accennano a successivi ingrandimenti . 

Evvi l'indizio di una antica strada di accesso ; ed anche qui rimangono 
avanzi di un muro anteridato, ossia con speroni, di epoca romana della 
decadenza, forse di una grandiosa villa. 

Le piante d 'ambedue questi luoghi di Monticchio e Salisano sono a 
forme rettangolari , adat ta te alle sommità e sporgenze del terreno. 

Nelle Valli di Terracina furono in ogni tempo abbondantissimi i t ro - • 
vament i epigrafici che diedero a Mommsen largo materiale di s tudi ; e di 
marmi figurati; e dappertut to rinvengonsi ancora in quei luoghi ruderi di 
mura di pubblici e privati edifizi, di sepolcreti, di mausolei, di vie s trate e 
sos t ru i te ; tali per dirne alcune, le località designate coi nomi : strada delle 
Sciselle, Casalotti, S. Silviano, Prebende-, S. Cesario, Pozzo di S. Antonio, Monu-
menti, etc. 

È notevole che in questa conca, così piena adunque di antiche memorie, 
sul cui l imitare erano come abbiamo riveduto, il sacrario ed il bosco di 
Feronia, è ancora una chiesetta rurale dedicata a S. Silvanio, o Silviano 
(m. 50), nel cui nome vedesi mantenuta viva senza interruzione, la t radi-
zione antica della località celeberrima. 

Oltre le fabbriche di Monticchio e Salisano, che primeggiano nei d in-
torni di Tarracina, il signor Dodwell indica gli a l t r i ruderi poligonii alla 
Mola della Torre di S. Benedetto in questo stesso bacino; e verso Fundi, nel la 
vallata Acqua Santa alla mola del Carmelo, nel Vignetto del Ritiro alla 
Torre del Pesce, all 'odo di Barelli vicino all'Epitaffio, cioè sul confine col già 
regno di Napoli. 

Fra Tarracina e Fundi, l ' ho già ricordato nella introduzione a questo 
capo IV, si veggono poi sostruzioni cìell'Appia a mura poligonie di piccole 
dimensioni, ma di esatt issima esecuzione, quello stile minuto a t t r ibui to 
appunto al l 'ul t ima epoca e di carat tere romano. Di un magnifico t ra t to di 
queste sostruzioni è dato il disegno nella Tav. II, annessa alle Mem. Ist. 1832 c. 

Questi stessi avanzi poligonali; l ' interesse della via, della quale, come 
di al t re particolarità di Terracina, parla per disteso il Pratilli nella c i ta ta 
e sempre pregiata descrizione della regina viarurn; ci porteranno proprio 
sul confine della provincia, il quale non possiamo non varcare per farci alla 
visita dell 'insigne recinto di Fundi che vi è discosto per breve tragit to. 

Ma questa gi ta riserberemo per la ch iusa ; per ora da Tarracina ci d i -
lungheremo lungo l'opposto lito, verso il monte della maga, figlia del Sole : 
ubi Solis Jilia lucos (Virg. Aen. VII). 

21. CIRCEUS mons — CIRCEII — Promontorio CIRCEO. 

Da Tarracina a S. Felice Circeo, piccolo paesello sulla prima costa orien-
tale del promontorio Circeo che sorge isolato sul mare dalla parte di po-



nente . l 'andare è disagevole, sia per la s p i a g g i a instabile, sia per il t r ami te 
arenoso al di dentro delle barene sul l imitare delle macchie pontine. 

Conviene il meglio di tu t to recarvisi per mare in barca, od a cavalcioni 
di qualche ronzino, se non vuoisi proprio andare col cavai di S. Francesco. 
lo l'ho fa t t a in t u t t i e t re i modi, ma per quanto abbia il cavai di S. F r a n -
cesco saldo e pronto sempre, qui preferisco il primo andare. 

Sono dai 16 ai 18 kil. di marina, che a farla a piedi non si richiedono 
meno di 4 ore. Del resto andandoci anche cammin-cammino lunghesso la 
linea del bagnasciuga del l i to; la grandiosità del paesaggio ; lo stesso misterio 
mortifero che regna sulla nostra dest ra nella s terminata tesa di macchie 

• selvagge ed aquitrinose dell' u l t ima zona mar ina dell' agro pometino, che 
mettono « paura e ribrezzo, e dove nuvoli di grossi tafani vi aspettano in 
questa caldura » (Berti, o. c.), zona la cui un i fo rmi tà non è in ter ro t ta che 
dalle torri del secolo xvi a difesa contro i pirat i , e dallo sbocco dei canali 
delle torbide acque pontine; il silenzio rotto solamente dal f rangers i mo-
notono delle onde del mare ; i ricordi che susci ta quel lembo di classica 
t e r r a ; bastano per se stessi ad allegerirci il cammino. 

« De Circe dea fabulosa, cum ejus nominis promunturio, oppidoque con-
junctos, persequi nostrum non est » mi to rna il destro di ripetere con Mom-
msen (Corp. Insc., 1. c.). 

L 'u l t imo periodo storico, anch 'esso in te ressante , di questa riviera, 
dalla Tor dell'Epitaffio sul confine napolitano, alle a l t re tor r i dei Terraci-
nesi, dei Caetani e dei Colonnesi fino ad As tura ed Anzio, venne anche per 
questa spiaggia magistralmente t r a t t egg ia to dal padre Guglielmotti nel 
lib. X dell'opera che ho già ci ta ta in principio di ques ta rassegna topografica. 

Dall'ultima torre, Vittoria, (m. 4) sulla spiaggia prima di toccare il pro-
montorio Circeo, al paese di S. Felice, è u n dislivello di m. 94, essendo 
questa terra posta sul primo ripiano della costa alla quota 98; dislivello che 
si vince salendo per una plaga di piccoli e cul t i predii, enfiteutici della già 
Camera Apostolica, poi del principe Poniatowsky, poi ancora della Camera 
Apostolica, ed ora del barone Giacchett i che acquistò dal Demanio il do-
minio di tu t to il promontorio, a cui Teofras to dà la circonferenza di 80 s tad j 
(m. 14,"98) corrispondenti appunto ai 13 o 14 kil . che a t tua lmente gli si as-
segnano. 

Questa plaga è ferace di o t t ime f r u t t a e di prodotti delle zone più me-
ridionali; « la palma vi cresce ancora s p o n t a n e a associata a mille al t re 

. piante arboree » (Berti, o. c.). 
Lo scoliaste di Virgilio dà la pr ima n o t a geologica, confermata dagli 

studi moderni, sul monte Circeo e la poet ica isola Eea di Omero, rammen-
tando come Vairone affermasse che esso sorgeva prima da tu t t e le parti 
dalle onde del mare : « Qui nunc Circejus mons , a Circe dicitur, aliquando 
vel Varo dicit, insula fu i t ». 

La montagna, la cui punta è ancora dai paesani det ta Circe, è t u t t a di 
roccia calcare della medesima na tu ra apennin iea , e cessò dall' essere isola 
quando nell'epoca quaternaria emerse il piano pometino. Conserva molte 
cavernosità, una delle quali, al di là del cas ino Poniatowsky e della Torre 
del Fico, poco elevata sul mare, de t t a delle Capre, è eziandio conosciuta col 
nome di grotta della maga Circe, per t radizione della t rasformatr ice del Re 

di Laurento e dei compagni di Ulisse, della fa t tucchiera e maneggiatrice 
di filtri per cui Stazio chiama perfido quel promontorio, della vaga incan-
ta t r ice dalla cui congiunzione, dopo evitati gli incantesimi, Ulisse ebbe 
Telegono che inconsciamente si fece parricida. 

L'originaria postura insulare del promontorio è evidente: « Il promon-
torio celebrato dai classici greci e lat ini , levasi per 500 metri , quasi a picco, 
sul mare, nella spianata della vet ta suprema » (?) « ancora conserva gli 
avanzi della famosa rocca Circeja, t an to spesso ricordata nei documenti del 
medio evo, proprio nel sito che ora chiamasi Cretarossa, luogo segnalato da 
un semaforo di riscontro col monte di Gaeta, e con quello di Ponza. Nel 
mezzo alle basse terre delle paludi, la lunga, grossa ed al ta montagna 
sembra un'isola; e tale era nei tempi più remoti , quale i paesani anche 
adesso la chiamano. Col traverso dell'asse minore gettasi da maestro a sci-
rocco, e colla t e s t a dell ' asse maggiore si avanza per tre mila metri nel 
mare incontro a libeccio, quasi a sfatarne la rabbia. Di quà macigni ver-
t ical i ; di là rupi sopra rupi, e piramidi, e filoni accavalcati gli uni sugli 
altri. Abbasso insenate, e grotte, e precipizi, e fremito di flutti ; in alto le 
ombre più e più scure delle ant iche seive, alle quali con rampanti r i tor te 
si avvinghiano le opunzie, o fichi d'india cresciuti spontanei e rigogliosi t ra 
gli scogli ». (Guglielmotti, o. c. ; cf. anche Brocchi: Viaggio al capo 
Circeo). 

Petit-Radel nel 1192 andando a fare una passeggiata botanica al monte 
Circello, vide a caso su quel promontorio costruzioni di grossi poligoni ir-
regolari sovrapposti senza cemento. Questo fu l 'incentivo delle sue ricerche 
e delle sue scoperte intese a stabilire che tali opere fossero pelasgiche, per 
la lor somiglianza con quelle a t t r ibui te a questo popolo ed innalzate a Ti -
r into, a Micene, ad Argo. Ed allora si diede a visitare specialmente i paesi 
degli Aborigeni, degli Equi, degli E mici e dei Volsci, nei quali le ant iche 
tradizioni direbbero avere abitato i Pelasgi; e cosi si confermò sempre più 
nella sua teoria. 

Egli stesso così racconta negli An. Ist . , 1829 c., come ebbero origine queste 
sue ricerche, che egli rese pubbliche nella sua: Histoire des recherches 
faites entre les anne'es 1*792 et 1830 sur les monuments cyclope'ens ou pelasgi-
ques etc. « In un viaggio da Roma a Napoli fa t to a piedi in aprile 1192, 
esaminando il muro ciclopico della c i t tà di Fondi, ed osservando la diffe-
renza enorme dei suoi blocchi, colle aggiunte di pietre dolci dell' opus in-
certum vitruviano di cui sono sormontate, e che la iscrizione di cui si vede 
incastrata designa della colonia dedottavi da Augusto; sospettai che questi 
baluardi fossero s tat i e re t t i e poi riparati in due epoche assai distinte l'uiia 
dall 'altra. 

Questa congettura ebbe conferma nella mia escursione al monte Circeo, 
e dalle osservazioni dei t re monumenti ciclopici di questo promontorio ome-
rico ; laonde dopo d'allora, ogni anno mi condussi successivamente a visitare 
le regioni dei Volsci, degli Ernici , dei Marsi » etc. , etc. 

Fra i modelli già ricordati nella Introduzione alla parte generale di questo 
scritto, e che esso Petit-Radel r iunì nella biblioteca Mazzarina, ed ai quali, 
come alla sua illustrazione, fornì i materiali l 'altre volte nominato archi-
te t to Simelli, vedonsi anche riprodotti, la porta del recinto del Circeo, due 



brani di mura del medesimo recinto, e la tomba de t t a di Elpenore sul me -
desimo promontorio. 

È qui bene notare che queste mura della città, vecchia di monte Circeo 
le aveva già viste Cliverio, ma non ci si fermò sù (cf. Yannucci, o. e.). 

Il signor Westphal in una le t te ra a Bunsen nel marzo 1830, narra la 
sua visita f a t t a venendo da Astura, alla così det ta ci t tadella o resti della 
antica Circei sul monte Circeo. E dice che la sua pianta si al larga consi-
derevolmente, ed è circoscritta da u n recinto a massi poligoni, ordinati in 
due mura parallele ed alquanto deboli, essendo le pietre colossali nelle al t re 
dimensioni, ma in grossezza raramente eccedendo m. 0.33. L'intervallo f r a 
un muro e l 'altro, riempiuto di piccole pietre, in modo da formare in com-
plesso una grossezza di circa m. 1.65. L'altezza è circa m. 6.50. 

E confondendo promiscuamente questo luogo con la sommità del monte, 
dice che sul l 'es trema vetta si osservano al t r i resti ciclopici assai dirut i che 
servivano di sostruzione ad una fabbrica di forma quasi quadrata, che rac-
chiudeva un 'area il cui pavimento è formato dalla superficie ineguale del 
nudo masso calcare naturale, senza spianamenti . 

In mezzo allo spazio preindicato f u costruita una fabbrica di pietre ca l -
cari commiste a mattoni , e potrebbe essere l ' avanzo del l 'ant ico sacrario 
racchiuso nella circonferenza del tempio. 

Vicino è un altro pezzo di rozza costruzione che credesi una cisterna. 
Ciò non ammet t e il Westphal, t an to più che a poca distanza e dentro il 
recinto delle mura ciclopiche, osservasi una cisterna t u t t ' o r a contenente 
acqua. 

Queste mura ciclopiche sono mal costruite nel lato set tentr ionale es-
sendo composte di massi assai piccoli, con altri pezzi maggiori in mezzo, 
e nel lato S. vi si sono adoperati piloni di sostegno, indizio di mediocre 
lavoro (An. e Bui. Ist . 1830). 

L. Canina nella sua Arch. Ant. c. Sez. III (romana) Tav. I l i , dimostra 
la porta di Circeii, che come la saracinesca di Signia, consiste nel met te re 
sulla linea dell ' imposta due grandi sassi a foggia di modiglioni sporgenti i 
quali sopportano il sasso superiore che fa la copertura, formando così un 
tu t to semiesagono, ossia un 'aper tura della terza specie da me ricordata nel 
capit. 2 del Capo III (cf. Promis, o. c.). Essa vedesi r iportata anche da 
Ramée (o. c., T. 2, fig. 283) oltre che da al t r i autori . 

Il Canina, oltre la ricostruzione di questa porta, e di un t r a t t o di m u -
raglia, dà anche nella Tav. IV A, la pianta relativa dell' area occupata da 
quello che egli dice Antico Castello, nel ripiano di Civita. 

Secondo il De Fortia d'Urban f u G. Grognet il primo che disegnò e rilevò 
con t u t t a esat tezza la p ian ta di questo recinto; la quale, come la fronte 
e gli spaccati della porta, esibisce il medesimo De Fort ia nella tav. II della 
c i ta ta sua monografia. 

Questa pianta ha la forma di un parallelogramma quasi regolare, coi 
lati maggiori a N-E. ed a S-O., quest 'ult imo alquanto curvo; nel lato m i -
nore re t to di N-O. verso l 'angolo Nord, si presenta l ' un i ca apertura del 
recinto, la suddet ta porta r a s t r ema ta ; l'opposto lato S-E. è costituito da 
quattro linee spezzate ad angoli assai ot tusi . 

A sua volta avverte il Canina che il primo scri t tore che abbia più part i -

colarmente fa t to caso della descri t ta porta di Circeii, è il De Fort ia d'Urban 
riportando i disegni del Groguet. 

Molto si è discusso se il ripiano dove è il grande recinto ciclopico del 
Circeo, fosse quello « Ove sorgeva la magion di Circe, - Edificata con lucent i 
pietre » e la sua cit tà di Circe, r icordata da Livio e da Teofrasto, che altri 
met te appiedi del monte a Nord (cf. Smith, dict. c.) ; altri nel ripiano primo 
dove è l 'at tuale terra di S. Felice (cf. Ricchi, Pratilli, o. c. ; Gius. Capponi: 
Il promontorio Circeo illustrato con la storia ; Velletri, 1856). 0 fosse invece 
questo recinto, quello in cui Circe ebbe culto, secondo afferma Cicerone, ed 
il cui tempio Strabone dice vicino alla c i t tà , da altri posto sulla più alta 
vet ta del monte a ponente (Capponi, o. c.) ; o fosse invece il tempio da Circe 
stessa ere t ta al Sole suo genitore ; o fosse in genere un hicron o recinto 
sacro, ad uso di asilo, e di oracoli, come quello di Tiora in Sabina. 

E molto si è discusso altresì intorno alla nota, dibat tut iss ima contro-
versia dell 'età che anche le mura di Circeii ci possono rappresentare, nelle 
quali e nella inveterata tradizione, i più scorgono un fondo di vetustà non 
lontana a quella ammessa per Cora; altri invece vede niente più che la 
f a t t u ra delle solite colonie dedotte da Tarquinio, contemporanea a quella di 
Signa, e spiegata dal solito muro eluda. 

Dal paese di S. Felice, alla Rocca Circeia, o ripiano di Civita, o monte 
delle Tre Croci, a l t r imenti detto il Telegrafo dal segnale semaforico (m. 374) ; 
vuoisi poco più di un'ora di salita. 

Il quadrilungo delle mura poligonie abbraccia t u t t a quasi la spianata, 
guardando sopra il paese di S. Felice ad Est, e sopra il mare a Sud. L ' an -
golo Sud è quello che presenta la maggiore imponenza. Il lato meglio super-
s t i te è quello che risponde al dosso interno della montagna, cioè verso Nord. 

Da S. Felice t re vie possonsi seguire per fare l'ascensione della punta di 
Circe ; o da mat t ina a t ramontana per la parte dei laghi di Paola, ed è comoda 
fin sotto il Pizzo; o girando il promontorio all 'esterno verso mare ed insalendo 
dalla cava dell 'alabastro, ed è discreto sentiere ; o finalmente per la costiera 
da Civita in su, e questa veramente non è nè via, nè sentiere, nè traccia, 
ma pura costa o nuda che segna quasi a picco il rigido displuvio con cresta 
tagl iente, o resa quasi impraticabile da inestr icata macchia. 

Una bella volta, in pieno 1° agosto 1877, ho avuta la tigna di voler 
bat tere precisamente questo crinale impervio, e fu una lot ta da sfinire, 
traverso quei dirupi tagl ienti delle varie creste di cui il monte consta a 
simiglianza del Soratte, ed i cespugli densi di ginestre e di altri a rbus t i ; 
durante la quale dovetti sostar più volte per riprendere lena e far asciugare 
al sole cocente le vesti madide. 

Ma raggiunsi finalmente il cacume, aggrappandomi sul l 'u l t imo t ra t to 
piramidale scosceso, per le creste delle rocce ed i tronchi sporgenti, lungo 
un burroneello dal lato di mat t ina , lato opposto ai sentieri da tu t t i prat i -
cati per la insalizione. 

Dalla Civita alla cima di Circe per questa impervia, impiegai quat t ro 
ore. La vet ta sulla quale è il segnale trigonometrico servito per la t r i an-
golazione topografica, misura la quota di m. 541. 

Rinuncio a descrivere il panorama di questa punta isolata, da cui si 
dominano per larga periferia il mare, e le isole testimoni della ferocia ce-

l i 



sareà, e terre le più c lass iche del mondo; ed i recessi profondi del Tirreno 
diafano, di un por t en toso colore fra malachite e lazul i te ; fenomeno che 
godesi anche più i n t enso sulle coste dell 'Aemria o Pitecusa (Ischia), s t u -
pende guardandole dal la sommità dell'Epomeo (monte S. Nicola), od at torno 
quelle della depressa Prochyta (Procida), od attorno la Caprea (Capri) dove il 
color lazulite è deciso e produce la nota refrazione azzurra sulle interne 
pareti della r inomata g r o t t a sotto Anacapri. 

È qualche cosa di superlat ivo; non avrei parole adeguate per riprodurre 
in altri le impressioni provatevi ; d'altronde mi scosterei dal mio obbiettivo. 

La sali ta or iginale f a t t a al Circeo nel 1811, mi procurò anche un ' a l t r a 
emozione. Imperciocché ment re nascosto sotto alcuni cespugli ed erbe sul 
piccolo spiazzo della v e t t a , in cospetto della na tura immensa dormivo in 
quello stato come la n a t u r a ci vede nascere, riposandomi dalla sopportata 
fat ica, intanto che il sole mi faceva il consueto servizio di asciugarmi gli 
indumenti, la c ima f u improvvisamente avvolta dalle nubi, cominciò una 
barabuffa di vento, di goccioloni, di scrosci di elet t r ici tà , per cui fu i desto 
di soprassalto, e non poco impensierito. 

Fu cosa di 15 o 20 minut i ; e poi tornò il sereno, l ' immenso spazio, il 
sole cocente. 

È peccato che la distanza, e la incomodità delle comunicazioni, non 
permettano alla n o s t r a Sezione del Club di renderci familiare l 'escursione 
al Circeo; ma sarà c e r t a m e n t e più alla mano quando avrà a t tuazione il 
ragionevole ed a u s p i c a t o progetto della ferrovia Yelletri-Terracina, da se-
guire poi per F o r m i a - G a e t a e Sparanise traverso la Campania Felice ; ferrovia 
che collegllerà t a n t i in teressant iss imi luoghi ora quasi segregati dal moderno 
consorzio, e fac i l i t e rà lo sviluppo della bonifica idraulica cui intende per-
severantemente il consorzio Pontino. 

La discesa verso mezzogiorno per la cava del l 'a labastro, la bat ter ia 
Moresca, e la Torre de l Fico, pel ritorno a S. Felice, richiede poco più di un'ora. 

A proposito de l l ' a labas t ro circejense, le cui cave non sono più in a t t i -
vi tà e trovansi o l t re mezza costa, deviando a destra del sentiere nello 
scendere, ed i cui e sempla r i possonsi vedere f ra altro nell'ipogeo dell 'altare 
della confessione in S. Maria Maggiore qui in Roma; ricordo che i sarcofagi 
che tornarono in luce dalle tombe di Caere (Cerveteri) con dipinture r imar -
chevoli e s ingo la r i s s ime , a l t re t tanto che quelli di Tarquinii , di Yolci, di 
Yolaterre, ed i l l u s t r a t i dal Canina, dall 'Inghirami, dal Micali, ete., si d is t in-
sero per la m a t e r i a i n cui sono lavorati. È una specie di a labastro bianco, 
che fu t ra t to a p p u n t o dal Circeo, ed impiegato nelle opere più nobili dagli 
Etruschi prima de l l a introduzione del marmo lunense nelle contrade del -
l ' Etrur ia mer id ionale , come il medesimo Canina ha verificato mediante il 
confronto anche di a l t r e urne scoperte nella necropoli volcente. (v. Bui. 
Ist. 1841). 

22. FUNDI, ora FONDI. 

Restituitici a Tar rac ina , ci rimane da percorrere quel t r a t t o di via 
Appia ad Lentulas, d a l Pisco Montano fino al confine della provincia, dalla 

quale diramava a destra il t ramite che menava ad Amiclae, ed a Spelnncae 
(bperlonga) nella cui villa occorse a Tiberio il caso raccontato da Tacito, 
onde si provò la fedeltà di Sejano; t ra t to di via la cui importanza ho già 
fa t to rimarcare in fine del capit. 20 dedicato ad Anxur. 

Ma una volta che siamo alla Torre dell'Epitaffio, benché alla fine delle 
proposteci peregrinazioni, mi permetto di sconfinare da provincia u n ' a l t r a 
volta, come me lo son permesso in sul principiare per Cures (capit. 3)- a t -
t rat tovi dalla singolare ent i tà dei prossimi muniment i vetust i di Fundi, op-
pido che anch'esso fu sotto la protezione di Ercole. 

Tanto più che alla Torre dell 'Epitaffio, la lapida di Filippo II ci am-
monisce : 

HOSPES HIC SVNT FINES REGNI NEAP. 
SI AMICVS ADVENIS 

PACATA OMNIA INVENIES 
E T MALIS MORIBVS PVLSIS BONAS LEGES 

M. D. L. X. V. III 

ed ora siano t u t t i buoni amici senza dubbio, e senza che la lapide suoni 
più irrisione ; e tan to più ancora che la lunga peregrinazione ci dà il diri t to 
di finire, armat i di tirso, e coperti di crocota, c lamitant i evoe! saboe! hyes! 
attesi, con libare una patera di buon caecubus di cui i pampini allignano in 
questo territorio e danno succhi celebrati quanto i finitimi marsicus e fa-
lernus : « Tota haec ora praecipua vina genera t » (Strabone) onde Marziale : 

« Caecuba Fundanis generosa cocuuntur Amyclis 
Vitis et in media na ta palude viret ». 

Ma poiché met t iamo piede in al tro terri torio che non è più de' Volsci, 
conviene al consueto, avere nozione dei nuovi u l t imi ospiti. 

Qui viene il paese degli Ausoni ed Aurunci, i quali si disputò se « fos-
sero una sola e medesima gente, o due popolazioni dist inte, e vi sono au -
tori tà ant iche a sostegno dell 'una e dell 'altra opinione ; dalle quali potrebbe 
inferirsi che dopo essere s ta t i dapprima un popolo unito, poscia si divisero 
in due. Il certo è che furono det t i Ausoni dai Greci, i quali quindi chia-
marono Ausonia l ' I t a l i a . . . nella storia colla denominazione di Ausonia si 
conobbe più propriamente quel paese che ebbe Ausona per c i t tà principale 
e che fu centro a quei popoli antichi. Esso estendevasi per le belle spiagge 
mar i t t ime, e sui lieti colli, da Terracina alle rive del Liri, e giungeva fino 
a Sinuessa, ove cominciavano le beate contrade della Campania. Ivi erano 
le ci t tà di Amicle, di Fundi, di Formia, di Caieta, di Pire, di Minturna, di 
Vescia, di Cale, di A u s o n a . . . Fundi che dava nome al lago Fundano ce-
lebre per le isole galeggianti , r imane oggi col nome antico nel medesimo 
sito, con all 'intorno ruderi di sepolcri e di templi, con ricordi del suo culto 
ad Ercole Invitto (Notariani : Viaggio per l'Ausonia, Napoli, 1826) . . . Il paese 
degli Ausoni celebrato più tardi pel campo cecubo ricco di prestantissimi 
vini, si distendeva in valli, in colli, e in piani da Fondi ed Amicle a Gaeta 
pel t ra t to detto oggi Piano di Fondi. Qui le amene spiaggie, le aure mi t i e 
salubri, le ricche vigne, e le belle marine, piacquero tanto ai potenti di 
Roma, che empirono tu t to di ville e di piacevoli ostelli, ricordati anche 



oggi da molte r o v i n e . . . Queste furono le sedi più notevoli degli Ausoni, e 
se, come argomenta la critica nuova, essi con nome d'italica forma, si chia-
marono tu t t i anche Aurunci, è certo che quel nome comune poscia rimase 
particolare e durò più lungamente a quella parte di essi che abitava su 
monti erti e selvosi, e in profonde valli nel piccolo territorio di Sessa, a 
settentrione ed oriente degli Ausoni » (Vannucci, o. c., t . I; cf. Romanelli, 
o. c., t . Ili , e Corcia, o. c., t . I). 

Da Tarracina a Fundi per la provinciale Appia, f r a le tracce continue 
del suo andamento antico, sono t re ore e mezza o quattro, a farla pedestre-
mente con t u t t a comodità. 

La cit tà di Fundi posta a soli 8 metri sul livello del mare, motivo per 
cui il suo agro è ora in parte infestato dalle acque stagnanti che difficil-
mente sfociano nel prossimo Tirreno, è circoscritta da due cinte murali di 
munimento, parallele; l'una interna di stile poligonio, restaurata e ripresa 
in epoca romana, come risulta dalla iscrizione posta sul muro presso porta 
Fontana, già detta Portella, sotto il cui nome il Corcia (o. c.) riferisce 
l'iscrizione medesima; l 'altra esterna, medioevale, bassa e merlata. 

Questa fortificazione, e la zona intermedia, costituiscono quello che i 
Fundani chiamano il Riparo. 

Il piantato del munimento più vetusto, non raggiunge i due kil. di c i r -
cuito a calcolare sui tre lati supersti t i . Ha forma quasi regolare di re t t an-
golo, la linea del solo lato di ponente disegnando una curva in rientranza, 
specialmente dalla porta Romana all'angolo S-0. della cinta. 

Nei lati N. ed 0. , sempre della cinta poligonia, sono riprese di bastioni 
rettangolari, e nel lato S. come negli angoli, di bastioni rotondi. Il lato Est 
verso Itri manca ora int ieramente per abbatt imento remoto. 

Il Riparo, cioè la zona f ra la cinta primitiva e la esterna medioevale a 
bastioni rotondi, ha una maggiore larghezza nel lato N., ed è da deplorarsi 
che condizioni di fat to , derivanti da inveterate usurpazioni, abbiano co-
stret to il Demanio, già proprietario del detto Riparo, a vendere recente-
mente quasi tu t t a la zona ai privati usuari, i quali potranno così mascherare 
con moderni caseggiati, la vetusta muraglia ciclopica pervenuta fino a noi 
se non integra, almeno segnata in tu t t a la sua circonferenza. 

È da augurarsi che il comune di Fondi, nei suoi piani di bonificamento 
edilizio ed igienico della ci t tà , sappia conciliare il rispetto anche a questo 
vetustissimo munimento, e non si rinnovino gli a t tenta t i a quel sacro pa-
trimonio che deve costituire il suo orgoglio principale e richiamare le sue 
cure gelose. 

Per noi che veniamo a Fundi da Tarracina, primo si presenta il lato 
meridionale della muraglia circondarla, che è quello dove conservansene più 
integri t ra t t i , nel quale verso metà si apre la porta Romana, mentre eziandio 
verso la metà del lato di set tentr ione che resta così alla nostra sinistra, si 
apre la porla Fontana, dove è la ricordata iscrizione commemorativa del ro-
mano restauro della cinta. 

Prosegue e sorte dalla c i t tà dal lato monco di mat t ina , opposto a porta 
Romana, la via Appia in direzione di Itri, di Formia, di Caieta, di Aurunca, 
e della Campania Felice. 

Ora si progetta di aprire altre cinque porte nel giro del Riparo, tre nel 

marina Kt'n S i * P ° r t i \ F o i l t a n a ' e nell'opposto lato Sud verso la marma, lato che adesso non ha alcuna apertura. 
Fuori di porta Romana esisteva e vedevasi ancora al suo posto, pare 

originano, a piedi del bastione romano, assicuratavi dai dotti f u s e i a 
Amante e fu arciprete G. Sotis, una delle colonne miliarie indicanti U n™ 
meio progressivo della antica Appia dal miliario Aureo del Foro Romano 
Era la colonna LXXIII, copiata, edita, e giudicata dal Mommsen imponTnl 
tissima per la determinazione dell'andamento della Via; pei caratteri , per la 
forma, e per le dimensioni, una delle migliori, e superiore alle altre due 
successive superstiti, di I tr i e di Capua, che sono più piccole (v Corp 
Insc., o. c.). 1 

Essa f u spezzata a colpi di mazza nell'anno 1880, per deliberazione della 
Giunta Comunale, sotto il pretesto che era fatiscente e dava incomodo al 
transito. 

Se ne salvò solo un frammento, col numerale, e fu riposto nel Museo 
iniziato in Fundi coi cimelii raccolti specialmente per le cure dei sopra-
menzionati due distinti cultori delle memorie locali, pur troppo mancati ai 
vivi ed alla vigilanza sul patrimonio monumentale. 

Degli avanzi delle mura di Fundi, costruite con molta esattezza a massi 
poligoni lisci, e dato un saggio in disegno dal signor Kruse (Hellas, voi 1 
tav. I 3-5), ed altro più accurato disegno dal signor Dodwell è dato altresì 
come il più perfetto modello della costruzione a poligoni di grandi dimen-
sioni della 2a maniera a facce spianate, nella tav. II, 5 annessa alle Mem 
Ist, 1832 e. 

I massi hanno un taglio assai deciso e netto, ed un' adesione mirabile, 
dello stile ciclopico perfetto più usitato nelle antiche costruzioni poligonie • 
e, cosa pure molto pregevole per quanto notai già parlando delle "torri di 
Norba, incontrasi anche in questo recinto di Fundi una torre a poligoni ; 
oltre la particolarità dello strato di opera romana sovrapposto al ciclopico 
(cf. An. Ist., 1829 c.). 

Colleghi: Valete! 

Roma, giugno 1887. 

FONTEANIVE RODOLFO 

Socio, Consigliere della Sezione di Roma del Club Alpino Italiano. 



1°. I N D I C E A L F A B E T I C O D E G L I A U T O R I C I T A T I 

Avvertenza. — Il 1" numero indica la pagina, i l 2'> subi to dopo la l inee t ta indica quan te 
volte l ' au tore è citato nel la s tessa pagina . 

A . 

AMATI Amato : Dizionario corografico dell 'Italia ; Milano, 1869 e seg. ; 120. 
ANTONINI: L'ordine dorico, ossia il tempio d'Ercole in Cori; Roma, 1785; 137. 
Annali del l ' I s t i tu to di corrispondenza archeologica; Roma, 1829 e seg. ; 4, 

6, 7-3, 8, 11, 14, 21-3, 22, 23, 25-4, 26-2, 30, 31, 33, 36, 37, 40, 42-2, 43, 
44-7, 45-3, 46, 47-2, 49-2, 53-2, 54, 58, 68, 74, 77, 78, 82-2, 99, 103, 104, 
106, 107, 108, 111, 114, 115-2, 116, 117, 123, 124, 125, 128-2, 129-2, 130, 133, 
134, 135, 138, 140, 141, 144, 145-2, 147, 148, 155, 156, 159, 160, 165. 

Antichità (delle) di Ercolano e contorno; Napoli, 1757-1792; 117. 
APPIANI: De hello civili; 139. 
ARISTOFANE: C o m m e d i e ; 7 . 
A R I S T O T I L E : D e m o r i b u s ; 7. 

Att i dell'Accademia Romana d'Archeologia; Roma, 1821 e seg. ; 56: 
AUBERT E . : La Vallèe d'Aoste; Paris, 1 8 6 4 ; 137 . 

AZZURRI G . : Il vero proprietario dei monument i ant ichi ; Roma, 1 8 6 5 ; 1 3 , 2 0 . 

B . 

BAROZZI Bast iano: Versioni dalla Bibbia; Belluno, 1876; 58i 
BARTOLINI D . : L'antico Cassino, etc. ; t ip. Cassinese, 1 8 8 0 ; 45 . 

BATISSIÈR: Histoire de l 'ar t monumenta i ; Paris, 1861; 25-2, 28, 29-2. 
BERTI Ti to: La villa di Orazio; Roma, 1 8 8 6 ; 7 1 . 

ID. Le paludi Pont ine; Roma, 1 8 8 4 ; 1 5 5 , 156, 1 5 8 - 2 . 

B E T T I Salvatore : L'i l lustre I ta l ia ; 2 2 . 

BIANCHINI: Storia Universale; Venezia, 1835 e seg. ; 21. 
Biblia Sacra; 109; Cantico dei Cantici, 57; Genesi, 68 ; Deuteronomio ed Esdra, 128. 
Bollettino del l ' Is t i tuto di corrispondenza archeologica; Roma, 1829 e seg. ; 

11, 18, 4 3 - 2 , 44 , 45 , 49 , 71 , 7 3 , 75 , 8 6 , 95, 9 9 , 101, 1 4 0 , 160. 
BOUCHÉ-LECLERCQ: Manuel des inst i tut ions romaines; Paris, 1886; 45, 46, 

84, 106 , 155. 
BRANCO W . : I vulcani degli Ernici nella valle del Sacco, in Att i Accad. dei 

Linc.ei; Roma, 1877; 94. 
BRESCIANI: I costumi dell ' isola di Sardegna; 18. 
BROCCHI: Viaggio al Capo Circeo; 159. 
BROCHAUS: Conversations lexicon; Leipzig, 1865 e seg.; 16-2. 



G. 

CALINDRI P. : Saggio s tor ico-s ta t i s t ico dello Stato Pontificio ; Perugia, 1 8 2 9 ; 4 6 . 

CANINA Luig i : Descrizione del l 'ant ico Tusculo ; Roma, 1841; 29, 86. 
ID. Descrizione di Cere a n t i c a ; Roma, 1838; 29, 30, 48. 
ID. Esposizione storica della Campagna romana con tenu ta nelle due pr ime 

epoche an te romana e r e a l e ; Roma, 1839; 84. 
ID. La Campagna romana esposta nel suo s ta to ant ico e moderno, de l ineata 

sulla proporzione da 1 a 60,000; 46, 141. 
ID. L ' a rch i t e t tu ra ant ica d e s c r i t t a e d imos t ra ta coi m o n u m e n t i ; Roma, 

1834 a 47; 5, 7, 8, 25-2, 26, 27-2, 28-2, 29, 35, 47, 48, 91, 92, 110, 125-2, 
126, 127, 129, 137, 141, 143, 144, 145, 146-2. 

ID. L ' E t r u r i a m a r i t t i m a compresa nella dizione pontif icia; Roma, 1838; 
2 9 - 2 , 33 , 41 , 43 , 4 7 , 50 . 

ID. Topografìa di Roma an t ica e sua campagna ; Roma, 1839; 46. 
CANTÒ Cesare: Storia Universale : Archeologia e cronologia; Torino, 1885 e 

s e g . ; 9 , 10, 3 1 , 3 2 , 33 , 49 , 1 1 4 - 2 . 
CAPPONI Gius. : Il promontorio Circeo i l lus t ra to con la s tor ia ; Vel le t r i , 1836; 

161-2. 
CASIMIRO: Memorie i s tor iche delle chiese, e t c . ; 99. 
CASTELLANO P . : Lo Stato Pontificio nei suoi rapport i , e t c . ; Roma, 1 8 3 7 ; 4 6 . 

CHAUPY D. : Découverte de la maison de campagne d'Horace; Roma, 1767; 53,71. 
CICERONIS : De n a t u r a Deorum; 10, 18 . 

Civiltà Cattolica, effemeride; Roma, 1854 e 1857; 73, 108. 
CLUVERIO: G e o g r a f i a ; 56. 
COLUMELLAE: De re r u s t i c a ; 123. 
CORCIA Nicola : Storia delle Due Sicilie ; Napoli, 1843 ; 2 6 , 4 5 , 5 2 , 1 2 2 - 2 , 1 5 5 , 1 6 4 - 2 . 
Corpus Inscr ipt ionum L a t i n a r u m : Berolini, 1862 e s eg . ; 102, 105, 106-2, 108, 

109, 113, 118-2, 119, 123, 137,'153, 158, 165. 
CORSI F a u s t i n o : Delle p ie t re a n t i c h e ; Roma, 1 8 4 5 ; 7 3 , 8 6 , 8 8 . 

D. 

DANTE A L I G H I E R I : La Divina Commedia ; Purg. 39, Inf. 95, 96-2. 
DARF.MBERG e t SAGLIO : Dict ionnaire des an t iqu i t é s grecques et romaines ; 

Paris, 1879 e seg . ; 6. 
D E FORTIA D'URBAN : Discours sur les m u r s sa tu rn iens ou ciclopéens ; Rome, 

1 8 1 3 ; 4 4 , 85 , 134, 160 . 

DE LA BLANCHÈRE: Ter rac ine ; Paris , 1884; 184. 
D E LA MARMORA e SPANO: I t ine ra r io dell 'Isola di Sardegna; Cagliari 1 8 3 8 ; 1 8 . 

D E NADAILLAC : Les p remiers h o m m e s et les t emps préhistoriques ; Paris, 
1881 ; 19. 

D E N N I S George: The c i tyes and cemeter ies of E t r u r i a ; London, 1878; 43, 
49, 50. 

DE P E R S I I S Luig i : La badia e t r appa di Casamari , e t c . ; Roma, 1 8 7 9 ; 1 1 9 . 

DE RUGGERO : Dizionario epigrafico di an t i ch i t à romane ; Roma, 1886 e seg.; 140. 
DE SANCTIS: Dissertazione sopra la vi l la di Orazio Fiacco; Roma, 1762; 71. 
DESJARDINS E rn . : Essai sur la topographie du L a t i u m ; Paris , 1 8 5 4 ; 51 , 56 , 8 4 . 

DE UFFALVIJ de Mezo-Kovesd : Les migra t ions des peuples, etc.; Paris, 1873; 12. 

DIONIGI-CANDIDI Mar ianna: Viaggio in a lcune c i t t à del Lazio che diconsi 
fondate da Re Sa turno; Roma, 1812 a 1819; 29, 45, 103, 104-2. 105-2, 107, 
10«, 110-2, 111-2, 112, 114. 

DIONISIO DI ALICARNASSO: A r c h e o l o g i a Romaike : Le an t i ch i t à romane, t rad 
Mastrofini ; Milano, 1824; 8, 18, 124. 

Dissertazioni della Pontificia Accademia di Archeologia; Roma, 1850 e seg. ; 
57, 70. 

DOTTO D E ' D A U L I : L ' I ta l ia dai pr imordi a l l 'e tà a n t i c a ; Forl ì , 1879; 17. 
DREYSS: Chronologie un iverse l l e ; Paris, 1873; 31. 
DUNCKER Max. : Geschichte des A l t e r t h u m s ; Berlin 1856 e seg. ; 16. 

E. 

Encyclopaedia B r i t a n n i c a ; 9 a ediz., Edimburg e t London, 1875 e ses. : 6-9, 
7, 16, 19. 

ERODOTO: Le nove muse , t rad . Be r t i n i ; Napoli, 1871; 10, 14. 

F . 

FABRETTI : De co lumna Tra jana ; 5, 38, 91. 
FERGUSSON: A his tory of a rch i tec ture ; London, 1865; 28-3, 29-2, 30, 32, 35. 
ID. Les m o n u m e n t s méga l i t iques ; t rad . par H a m a r d ; Paris ; 19. 
FERNIQUE E . : E tude sur Prenes te ville du L a t i u m ; Paris, 1880; 92. 
F E R R A R I G. D. : In Dissertazioni della Pont. Accad. d'Archeologia ; Roma, 

1850 e seg. ; 18. 
FESTI: De verborum significatione ; 90. 
FICKER: Manuale della s tor ia della l e t t e r a tu ra classica a n t i c a ; t rad . De 

Cast ro ; Venezia, 1840; 14. 
F I O R E L L I Gius. : Catalogo della raccol ta pornografica del museo nazionale 

di Napoli ; Napoli, 1866; 116. 
FRONTINI: De C o l o n j i s ; 38, 122, 124. 
ID. De Aquaeduct ibus ; 82-2. 

G. 

GALLETTI: Gabio an t ica c i t tà della Sabina, ossia le gro t te di Tor r i ; Roma, 
1857; 53. 

G E L L W i l l . : The topograpliie of Rome and i t s vicini ty ; London 1846; 14, 
26, 30, 46, 49, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64-2, 68, 70-2, 73-2, 77, 85, 89, 90-2, 
95, 116, 124, 132. 

GIBBON: Michellaneons W o r c h s ; 12, 13. 
Giornale Arcadico; Roma, 1856; 121. 
GÖRET et B I C H : Guide i l lus t re de la Vallee d 'Aoste ; Turin, 1877; 137. 
GORI Fabio: Viaggio pit . an t . da Tivoli a Subiaco fino alla f amosa gro t ta 

di Collepardo, e t c . ; Roma, 1855, 83, 118. 
GUANARA G . S . : Del l ' an t ichi tà ed origine di R o m a ; 20. 
GUARDABASSI : Indice-guida dei monumen t i della provincia dell 'Umbria ; Pe -

rug ia 1882 ; 43, 53, 54. 
GUARNACCI M. : Origini i ta l iche, e t c . ; Roma, 1785; 13. 
GUATTANI G. A. : Monument i Sabini ; Roma, 1828; 5, 7, 19, 38, 44, 46, 53, 54, 

56-2, 71. 
GUGLIELMOTTI A . : Storia delle fortificazioni della spiaggia r o m a n a ; Roma, 

1880 ; 43, 47, 158, 159. 
H. 

HERTZBERG G. F. : Geschichte von E l l a s und Rom; nell 'Algemeine Geschichte ; 
Berlin, 1879 e seg. ; 16. 

HOPE Th. : Histoire de l ' a rch i tec ture , t rad . de 1'aDglais par A. Baron : Bru-
xelles, 1869; 32. 

' l 



K . 

K I E P E R T : Carta corografica ed archeologica dell 'antico Lazio, Campania, 
Sannio e parte meridionale d e l l ' E t r u r i a ; Berlino, 1881; 46, 58, 59, 60, 
61, 131. 

KIRCHER : Latium, id est nova e t paral le la Latii t u m veteris, t u m novi de-
scriptio; Amsterod. 1611; 45. 

KRUSE: H e l l a s ; 30, 165. 

L. 

LENORMANT Fran. : Manuel d'histoire a n t e n n e de l 'Orient; Paris, 1 8 6 9 : 8 . 

Lxvxi T I T I : Historiarum ; 6 9 - 2 , 1 6 , 18, 80, 88, 110, 118, 119, 122, 123, 139, 150, 
154-2. 

LUCANI: P h a r s a l i a ; 134. 

M. 

MANTOVANI P . : Costituzione geologica del suolo romano ; in Monografia della 
c i t t à di Roma e della Campagna romana ; Roma, 1881 e 

ID. Descrizione geologica della Campagna romana; Roma, 1815; 12, 54, 55, 
60 , 1 3 , 85 , 8 1 - 2 , 8 8 . 

MAROCCO G . : Monumenti dello Stato Pontificio; Roma, 1 8 3 3 e seg.; 41 , 101 , 
110, 1 1 2 , 1 1 3 , 115 . 

MARUCCHI O.: Guida archeologica del l 'ant ica Preneste; Roma, 1885; 92. 
MARTIALIS: E p i g r a m m a t a ; 150, 155, 163. 
MATRANGA P . : La c i t t à di Lamo s tab i l i t a in Terracina etc. ; Roma, 1 8 5 2 ; 121 , 

153, 154 , 155 . 
MAZZOLDI A. : Delle origini i tal iche e del la diffusione dell ' incivilimento i t a -

l iano: Milano, 1846; 21. 
ID. Prolegomeni alla storia d ' I t a l i a ; 111. 
Memorie del l ' I s t i tu to di corrispondenza archeologica; Lipsia, 1832 e seg. ; 

11, 2 1 , 28, 35, 36-2, 3 1 , 39, 40, 42, 43, 44-3, 45, 56, 60, 63, 64, 66, 68, 1 1 , 
99, 110-2, 114, 116, 120, 124, 128, 129, 134, 140-3, 154, 151, 165. 

MICALI Gius.: Storia degli ant ichi popoli i ta l iani ; Milano, 1 8 3 6 ; 11 , 13 , 11, 
34 , 43 , 1 2 5 . 

MICHELET: Histoire de Rome; 51. 
Monografia della c i t t à di Roma e de l l a Campagna romana ; Roma, 1881 ; 12, 

84, e v. sotto Mantovani. 
Monumenti del l ' Is t i tuto di corrispondenza archeologica ; 23,31,43, 44, 125,141. 
MORONI Gaet. : Dizionario di erudizione storica-ecclesiastica ; Venezia, 1 8 4 8 

e seg. ; 4 1 . 

N. 

NIBBY Antonio : Analisi storica-topografica-antiquaria della car ta dei dintorni 
di Roma; Roma, 1848; 46, 49, 54, 56, 58, 61, 11, 13, 11, 89, 90, 134, 135. 

ID. Le mura di Roma, disegnate da "W. Geli; Roma, 1821; 143. 
ID. Roma descr i t ta nel 1838; Roma, 1S38; 30. 
ID. Viaggio alla Villa di Orazio, a Subiaco, a Trevi etc., in Memorie ro-

mane d 'ant ichi tà e B. A.; voi. 4°, Pesaro, 1821; 55, 58, 69, 11, 82-2. 
NICOLAI N . M. : Dei bonificamenti de l le terre Pontine; Roma, 1800; 156. 
NICOL INI G. B.: Lezioni di mitologia e storia; Milano, 1831; 5, 6. 
NIEBUHR: Geschichte der Stadt R o m ; 6, 10, 21. 
NOEL DES V E R G E R S : Prefazione alla edizione delle opere di Orazio ; Paris, 

Didot; 11. 

- 111 -

NOTARIANI: Viaggio per l 'Ausonia; Napoli, 1826; 163. 
Notizie degli scavi di ant ichi tà comunicate alla R. Accademia dei Lincei 

per ordine di S. E. il Ministro della Pubblica Is truzione; Roma, 1816 
e seg.; 9 , 10, 1 1 , 2 1 , 2 9 , 3 2 , 3 3 , 4 0 - 2 , 4 2 , 4 3 - 2 , 5 3 , 14 , 82 , 108, 113, 
1 1 5 - 2 154 . 

0. 
ORATII F L A C C I : Epistolae; 1 0 - 2 , 8 9 . 

ID. Sat i rae; 152 , 1 5 3 - 2 , 1 5 4 . 

OVIDII NASONIS: Metamorfoseon; 3 , 6 . 

P . 

P A L M I E R I : Topografia s ta t is t ica dello Stato Pontificio; Roma, 1 8 5 1 ; 58 , 8 3 , 1 0 1 . 
PAUSANIA: Descrizione della Grecia, trad. di A. Nibby; Roma, 1811; 6, 16, 

2 4 , 1 1 6 . 

PETIT-RADEL: Examen de la véracité de Dennys e t c . ; 12, 124. 
ID. Notice sur les Nuraghes de la Sardegne etc . ; Paris, 1826; 18. 
ID. Recherches comparées sur les anciens villes de la Sabine ; 44. 
ID. Recherches sur les monuments cyclopéens e tc . ; Paris , 1829; 111, 

140 , 159 . 

PIFFERI: Viaggio antiquario per la Via Aurelia; Roma, 1832; 43, 49. 
P I RANE sì : Le ant ichi tà di Cora descri t te ed incise; 4 6 , 134, 135 , 131 . 
PLATNER, BUNSEN etc. : Beschreibung der Stadt Rom ; Stutgard, 1829 a 1842 ; 3 0 . 
PUNII: Historia Natural is ; 33, 82, 151. 
POLETTI: Tre dissertazioni intorno alle genti ed alle arti primitive d ' I tal ia; 

Roma, 1838 e 64; e v. anche in Dissertaz. della Ro. Accad. d'Arch. c i t . ; 
18, 2 1 , 2 2 , 2 3 , 33 , 3 4 , 3 1 . 

PRATILLI: Della Via Appia riconosciuta e descri t ta da Roma a Brindisi; 
Roma, 1145; 153, 155, 151, 161. 

PROMIS Carlo: Le ant ichi tà di Alba Fucense negli Equi etc. ; Roma, 1 8 3 6 ; 
6 , 1 , 8 , 2 6 - 2 , 3 0 , 35 , 38 , 41 , 4 4 , 9 1 , 93 , 103, 114, 121, 140, 160 . 

Q-

QUINTILIANO Inst i tut iones oratoriae; 17. 

R. 
RAMÉE Daniel: Histoire générale de l 'a rchi tecture; Paris, 1860; 28, 29-3 30, 

3 2 , 31 , 3 8 , 129 , 160 . 
RAOUL-ROSCHETTE: Histoire critique des colonies greques; Paris, 1815; 9. 
RICCARDI Gius.: Ricerche istorico-fisiche sulla caduta delle Marmore e t c . ; 

Roma, 1825; 33, 34. 
RICCY A. : Osservazioni archeologiche sopra un antico mausoleo consolare 

scavato nel monte Albano; Roma, 1828; 89. 
RICH: Dizionario delle ant ichi tà greche e romane, trad. Bonghi e Del Re; 

Milano, 1869; 141. 
RICCHI A.: Reggia de 'Volsci ; Napoli, 1 1 1 3 ; 135, 131 , 150 , 160 . 

ROMANELLI D.: Antica topografia istorica del Regno di Napoli; Napoli, 1 8 1 8 ; 

2 6 , 4 5 , 5 2 , 122, 155, 1 6 4 . 

ROSA Gabriele: I pelasgi in I ta l ia ; Milano, 1 8 4 1 ; 6 , 11, 1 5 - 2 , 18. 

RUTILII NUMATIANI: I t inerar ium: Amsterodami, 1 6 1 7 ; 4 3 , 4 9 . 



s. 
SALLUSTII : C a t i l i n a ; 18. 

SALVO DI PIETRAGANZILI Rosario: I Siculi, r icerca di una civiltà anteriore 
alla greca; Palermo, 1884; 8, 10, 11, 13, 18, 25. 

SEBASTIANI: Viaggio a Tivoli; Fuligno, 1820; 56-2, 66-3, 68, 71, 73. 
SERVII : Commentum in Aeneid. ; 94, 153, 158. 
SILI I ITALICI : Punica; 72, 154. 
SMITH : A Dictionary of greech and roman geography; London, 1873 ; 18 , 4 5 , 

118, 155-2 , 161. 
STATII : Silvae ; 8 9 . 
STEUR Ch. : Etnographie des peuples de l 'Europe avant Jésus Chris t ; Bru-

xelles, 1872; 15-2. 
STRABONE: G e o g r a f i a ; 47 , 90 , 118 , 119, 163 . 

T . 

TOMASSETTI: La Campagna romana nel medio evo, v. in Annali di Storia 
pa t r ia ; e La Via Latina nel medio evo, edita anche separatamente a 
Roma, 1886; 87. 

TORELLI: Manuale di topografia archeologica; Venezia, 1875; 9. 
TOSTI Dom.: Lettere Pontine; Roma, 1 7 9 4 ; 121 . 

v . 

VANNUCCI At to : Proverbi latini i l lus t ra t i ; Milano, 1880; 5, 6. 
ID. Storia dell'Italia an t ica ; Milano 1870 a 75; 4, 7, 8, 9, 10-3. 12-2, 17, 25, 

2 7 , 39 , 45, 51 , 72 , 9 4 - 2 , 104, 111, 113, 1 1 6 , 119 , 1 2 0 , 1 2 8 , Ì 3 4 , 141, 153 , 
154 , 160, 164. 

VARRONIS: De Lingua l a t ina ; 18, 43, 150. 
VINDITTI : Monografia della basilica cattedrale, già ant ichissimo tempio di 

Apollo in Terracina; Foligno, 1885; 154. 
VIOLLET-LE-DUC: Histoire d'une maison ; Paris, e Milano 1877; 140. 
VIRGILI I MARONIS: Aeneis; 17-2, 50 , 5 4 , 72, 94, 1 1 6 , 1 5 0 , 1 5 3 , 157. 
ID. Bucolica; 6. 
VITRÜVII POLIONIS : Architectura cum comm. Poleni et S t ra t i co ; Utini, 1 8 3 6 ; 

5 , 103, 143. 

VULPIUS ET CORRADINUS: Vêtus Lat ium profanum e t s a c r u m ; Romae et Pa-
tavii, 1704 a 1726; 5, 45, 124, 134, 138, 149. 

w . 

WESTPHAL: Die Römische Campagne; Berlin, 1829; 46. 

z . 

ZUCCAGNI-ORLANDINI: Corografia dell ' I tal ia; Firenze, 1841 e seg. ; 43, 137. 
ZIMMERMANN W . F . A . : L'homme, origine et son développement, etc. ; Bru-

xelles, 1864; 19. 

I I 0 . I N D I C E A L F A B E T I C O T O P O G R A F I C O 

A v v e r t e n z e : Le abbreviazioni s igni f icano: 
a. antico, ant ica , an t i ch i t à . 
b. borgo, borgata. 
c. c i t t à ; eh. ch iesa ; co. colle, 
f. fiume. 
is. isola. 
1. loca l i tà . 
m . moderno, m o d e r n a ; ma. m a r e ; 

mo. monte . 
Il io numero indica la pag ina , il 2" s' 

è c i t a t a nel la s tessa pag ina . 

o. oppido. 
p. paese; pn. pon te ; por. p o r t a ; pr . p r o -

montor io ; pu. pun ta . 
R. reg ione ; r . r ivo. 
S. s a n t u a r i o ; s. s taz ione; s. f. s tazione 

fer roviar ia . 
T. tempio ; t . tor rente . 
V. v ia ; v. v e d i ; va. va l l e ; vi . v i l la , 

dopo la l ineet ta indica quan te vol te la località 

A . 

ACARNANIA, R. a. della Grecia; 31, 32. 
ACHELOO, f. a. della Grecia; 31. 
ACQUAREGNA (dell'), V. m. presso Tibure , 75 . 

ACQUASANTA (dell'), va. presso Tarraeina; 157. 

A C R E , C. a. della Sicilia; 115. 

ADRIATICO, m a . ; 9 , 40 , 42 . 

AEFLIANO, m o . a . , o r a S . ANGELO, p r e s s o T i b u r e ; 7 3 - 2 , 75 . 

AENARIA o PITECUSA, ora ISCHIA, is. del ma. Tirreno; 162-

AESERNIA, o r a ISERNIA, a . c . d e l S a n u i o ; 2 6 , 2 7 . 

AESULA, a. o. presso Tibure; 73-2. 
A F R I C A ; 8 , 21 . 

AFFILANO, mo. sopra Affile nei Simbruini; 94, 102. 
AGYLLA o CAERE, ora CERVETERI , a. c. ne l l 'E t ru r i a mar i t t ima ; 10, 2 9 , 4 0 , 

4 7 - 2 , 4 8 - 4 , 4 9 - 4 , 162. 

ALBA FUCENTIA, ora ALBE, a. c. negli Equi o nei Marsi; 6 , 2 8 , 30 , 38 , 4 1 , 

44 , 6 8 , 91 , 128, 134, 139, 142, 143 -2 . 

ALBA LONGA, ora PALAZZOLA, a. c. nel Lazio Prisco nel mo. Albano; 24 , 89 . 

ALBANA VALLIS, va. del Prisco Lazio nei mo. Lazial i ; 8 7 - 2 , 88 . 

ALBANO LAGO, nei mo. Laziali; 88 , 89 . 

ALBANO LAZIALE, e. m. nel vecchio Lazio; 120. 

ALBANUS MONS, o di GIOVE LAZIARE, ora mo. CAVO, ve t ta dei mo. Laziali ; 
8 7 - 2 , 8 8 - 3 , 8 9 - 2 , 1 2 1 . 

ALBULA, f . a . , v . A n i o ; 6 8 , 81 . 
ALETRIUM, o r a ALATRI, o . a . d e g l i E r n i c i ; 28 , 3 8 - 2 , 39 , 40 , 42 , 45 , 5 3 . 63 , 8 1 , 

9 1 - 3 , 93 , 94 , 103-2 , 104, 109-8 , 1 1 0 - 5 , 111, 112, 113, 114, 116, 117-4 , 1 1 8 - 2 , 
1 1 9 - 3 , 124-2 , 128, 135-2 , 144. 



s. 
SALLUSTII : C a t i l i n a ; 18. 

SALVO DI PIETRAGANZILI Rosario: I Siculi, r icerca di una civiltà anteriore 
alla greca; Palermo, 1884; 8, 10, 11, 13, 18, 25. 

SEBASTIANI: Viaggio a Tivoli; Fuligno, 1820; 56-2, 66-3, 68, 11, 13. 
SERVII : Commentum in Aeneid. ; 94, 153, 158. 
SILI I ITALICI : Punica; 1 2 , 154. 
SMITH : A Dictionary of greech and roman geography; London, 1813 ; 18 , 4 5 , 

118, 155-2 , 161. 
STATII : Silvae ; 8 9 . 
STEUR Ch. : Etnographie des peuples de l 'Europe avant Jésus Chris t ; Bru-

xelles, 1812; 15-2. 
STRABONE: G e o g r a f i a ; 47 , 90 , 118 , 119, 163 . 

T . 

TOMASSETTI: La Campagna romana nel medio evo, v. in Annali di Storia 
pa t r ia ; e La Via Latina nel medio evo, edita anche separatamente a 
Roma, 1886; 81. 

TORELLI: Manuale di topografia archeologica; Venezia, 1815; 9. 
TOSTI Dom.: Lettere Pontine; Roma, 1 7 9 4 ; 121 . 

v . 

VANNUCCI At to : Proverbi latini i l lus t ra t i ; Milano, 1880; 5, 6. 
ID. Storia dell'Italia an t ica ; Milano 1810 a 15; 4, 1, 8, 9, 10-3. 12-2, 11, 25, 

2 1 , 39 , 45, 51 , 12 , 9 4 - 2 , 104, 111, 113, 1 1 6 , 119 , 1 2 0 , 1 2 8 , Ì 3 4 , 141, 153 , 
154 , 160, 164. 

VARRONIS: De Lingua l a t ina ; 18, 43, 150. 
VINDITTI: Monografia della basilica cattedrale, già ant ichissimo tempio di 

Apollo in Terracina; Foligno, 1885; 154. 
VIOLLET-LE-DUC: Histoire d'une maison ; Paris, e Milano 1811; 140. 
VIRGILI I MARONIS: Aeneis; 11-2, 50 , 5 4 , 12, 94, 1 1 6 , 1 5 0 , 1 5 3 , 151. 
ID. Bucolica; 6. 
VITRUVII POLIONIS : Architectura cum comm. Poleni et S t ra t i co ; Utini, 1 8 3 6 ; 

5 , 103, 143. 

VULPIUS ET CORRADINUS: Vêtus Lat ium profanum e t s a c r u m ; Romae et Pa-
tavii, 1104 a 1126; 5, 45, 124, 134, 138, 149. 

w . 

WESTPHAL: Die Römische Campagne; Berlin, 1829; 46. 

z . 

ZUCCAGNI-ORLANDINI: Corografia dell ' I tal ia; Firenze, 1841 e seg. ; 43, 137. 
ZIMMERMANN W . F . A . : L'homme, origine et son développement, etc. ; Bru-

xelles, 1864; 19. 

I I 0 . I N D I C E A L F A B E T I C O T O P O G R A F I C O 

A v v e r t e n z e : Le abbreviazioni s igni f icano: 
a. antico, ant ica , an t i ch i t à . 
b. borgo, borgata. 
c. c i t t à ; eh. ch iesa ; co. colle, 
f. fiume. 
is. isola. 
1. loca l i tà . 
m . moderno, m o d e r n a ; ma. m a r e ; 

mo. monte . 
Il io numero indica la pag ina , il 2" s' 

è c i t a t a nel la s tessa pag ina . 

o. oppido. 
p. paese; pn. pon te ; por. p o r t a ; pr . p r o -

montor io ; pu. pun ta . 
R. reg ione ; r . r ivo. 
S. s a n t u a r i o ; s. s taz ione; s. f. s tazione 

fer roviar ia . 
T. tempio ; t . tor rente . 
V. v ia ; v. v e d i ; va. va l l e ; vi . v i l la , 

dopo la l ineet ta indica quan te vol te la località 

A . 

ACARNANIA, R. a. della Grecia; 31, 32. 
ACHELOO, f. a. della Grecia; 31. 
ACQUAREGNA (dell'), V. m. presso Tibure , 15 . 

ACQUASANTA (dell'), va. presso Tarraeina; 151. 

A C R E , C. a. della Sicilia; 115. 

ADRIATICO, m a . ; 9 , 40 , 42 . 

AEFLIANO, m o . a . , o r a S . ANGELO, p r e s s o T i b u r e ; 1 3 - 2 , 15 . 

AENARIA o PITECUSA, ora ISCHIA, is. del ma. Tirreno; 162-

AESERNIA, o r a ISERNIA, a . c . d e l S a n i i i o ; 2 6 , 2 1 . 

AESULA, a. o. presso Tibure; 13-2. 
A F R I C A ; 8 , 21 . 

AFFILANO, mo. sopra Affile nei Simbruini; 94, 102. 
AGYLLA o CAERE, ora CERVETERI , a. c. ne l l 'E t ru r i a mar i t t ima ; 10, 2 9 , 4 0 , 

4 1 - 2 , 4 8 - 4 , 4 9 - 4 , 162. 

ALBA FUCENTIA, ora ALBE, a. c. negli Equi o nei Marsi; 6 , 2 8 , 30 , 38 , 4 1 , 

44 , 6 8 , 91 , 128, 134, 139, 142, 143 -2 . 

ALBA LONGA, ora PALAZZOLA, a. c. nel Lazio Prisco nel mo. Albano; 24 , 89 . 

ALBANA VALLIS, va. del Prisco Lazio nei mo. Lazial i ; 8 1 - 2 , 88 . 

ALBANO LAGO, nei mo. Laziali; 88 , 89 . 

ALBANO LAZIALE, e. m. nel vecchio Lazio; 120. 

ALBANUS MONS, o di GIOVE LAZIARE, ora mo. CAVO, ve t ta dei mo. Laziali ; 
8 1 - 2 , 8 8 - 3 , 8 9 - 2 , 1 2 1 . 

ALBULA, f . a . , v . A n i o ; 6 8 , 81 . 
ALETRIUM, ora ALATRI, O. a. degli Ernici ; 28 , 3 8 - 2 , 39 , 40 , 42 , 45 , 5 3 . 63 , 8 1 , 

9 1 - 3 , 93 , 94 , 103-2 , 104, 109-8 , 1 1 0 - 5 , 111, 112, 113, 114, 116, 111-4 , 1 1 8 - 2 , 
1 1 9 - 3 , 124-2 , 128, 135-2 , 144. 
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ALGIDO, pu. ed o. a. degli Equi sui mo. Laz ia l i ; 72, 88, 89. 
ALLIA, f. a. presso Roma e la Y. Salaria; 50. ' 
A L P I , m o . ; 9 , 8 3 . 
ALSANO, a. 1. in Sabina; v. Suna. 
ALSIUM, o. a. sul ma. Tirreno ne l l 'E t rur ia ; IO. 
AMASENUS, ora AMASENO, f. dell'agro Pontino nei Volsci; 121, 151-2. 
AMERIA, o ra AMELIA, a . c . deg l i U m b r i ; 30, 4 3 . 
AMERIOLA, a. o. i n S a b i n a ; 57, 58, 59-2, 60, 6 9 , 
AMIATA, mo. nell 'Apennino etrusco; 42, 43. 
AMICLAE, c. a . degli Aurunci presso F u n d i ; 163-3. 
AMITERNINO, piano nell 'Aquilano percorso dal f. Aterno; 44. 
AMITERNUM, ora S. VITTORINO presso Aquila, a. metropoli dei Sabini; 25, 

44, 50. 

AMPIGLIONE, a. 1. presso Tibure; v. E m p u l u m . 
ANACAPRI, p. nell'isola di Capri; 162. 
ANAGNIA, ora ANAGNI, a. c. capitale degli E rn i c i ; 42, 94-4, 102-2, 103, 124, 

140, 1 4 1 - 3 . 

ANCONA, C. ; 4 0 . 

ANGITIA, a. 1. sul lago Fucino; v. Lucus Angit iae. 
ANIO, ALBULA, PAREUSIUS, ora A N I E N E e T E V E R O N E , f. a. degli Equi e confine 

fra i Sabini ed i La t in i ; 4, 22, 43-2, 44, 50-6, 60, 61, 65, 66-2, 67-2, 68-4, 
70-3, 71-2, 72, 73, 74, 75-2, 76-3, 77, 80, 81-4, 82-4, 83-3, 84, 94, 97, 102-2. 

ANIVAS o ANINAS, 1. a. presso la Via Nomen tana ; 65. 
ANNUNZIATA (dell'), cb. e 1. a. a Tar rac ina ; 154. 
ANSEDONIA, a. c. nel l 'Etrur ia m a r i t t i m a ; v. Cosa. 
ANTEMNAE, a. o. dei Prisci Latini presso Roma alla foce dell'Anio nel Tevere ; 

9, 51. 
ANTICOLI CORRADO, p. m. nella Valle del l 'Anio; 81. 
ANTRODOCO, p. m. nella Valle del Velino; 27, 37. 
ANTULLO o SANTULLO, 1. presso Collepardo; v . Tozzo di Santullo. 
ANZIATE, V. a. da Lanuvium ad A n t i u m ; 90. 
ANXUR, TRACHINIE, TARRACINA, ora T E R R A C I N A , a. o. dei Volsci sul ma. Tir -

reno; 27, 37, 38, 40, 41-2, 42, 45-2, 115, 121-2,1122-3, 123, 152-7, 153-16, 
154-9, 155-4, 156-4, 157-5, 162-2, 163-2, 164-3. 

ANXURO o ANSURO, pr . ; v. Teodorico, mo. di 
ANTIUM, ora ANZIO, a. c. dei Volsci sul m a . Tirreno; 121, 122-2, 158. 
AOSTA, (di) va. nelle Alpi del P iemonte ; 137-3. 
APENNINI , m o . ; 9, 43 , 4 4 - 2 , 4 9 - 2 , 5 0 - 2 , 7 2 , 7 3 , 80 , S I , 9 1 - 2 , 9 1 - 2 , 103, 1 2 7 . 

APPIA, V. a. da Roma a Brundisium; 27, 28, 38, 45-2, 90, 120, 137, 146-2, 151, 
152-4 , 153, 154, 155, 1 5 6 - 2 , 1 5 7 - 2 , 162 , 1 6 4 - 2 , 165 -2 . 

AQUAE LABANAE, a. 1. in Sabina sulla V. Sa lar ia ; 6 2 . 
AQUILA, C. m. dell 'Abruzzo; 4 4 . 
AQUINUM, o r a AQUINO, a . o . d e i V o l s c i ; 4 5 , 1 2 2 . 
AQUORIA (dell'), pn. a. sull'Anio presso T i b u r e ; 62, 6 6 - 3 , 7 4 . 
ARA DE 'SANTI , V. por. e 1. di O-levano; 9 5 , 9 6 , 9 7 . 
ARCADIA, R. de l P e l o p o n n e s o ; 9, 16, 133. 
ARCE, O. a. dei Volsci nella valle del L i r i ; 2 4 , 4 5 . 

ARCENSE, O degli A R C I od ARCHI , va. nei T ibur t in i ; 6 8 , 7 5 , 7 6 - 3 , 80 , 8 1 - 2 . 
ARCHIPPE, ora PENNA DEI MARSI , a. 1. nei Marsi ; 4 4 . 

^ i r L ^ l k Ai i* A i L 
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ARCHI od ARCI (degli), t . e va. dei Tibur t in i ; v. Arcense va. 
ARCI, a. 1. in Sabina; v. Cures. 
ARCINAZZO, (piano d'), 1. nell 'Apennino Equo; 81, 83, 102-3, 109. 
ARDEA, a. c. metropoli dei Rutuli nel Lazio nuovo; 10, 40, 42-2. 
ARETIUM, o ra AREZZO, a. c . d e g l i E t r u s c h i ; 41. 
ARGENTARIO, pr. dell'Apennino etrusco sul ma. Tirreno; 41. 
ARGO, a. c. cap.- dell'Argolide nel Peloponneso; 9, 16, 34, 142, 159. 
ARGOLIDE, R. de l P e l o p o n n e s o ; 5, 16. 
ARIANO O LARIANO, b. presso Velitre sui mo. Laziali ; 89. 
ARICIA e ARICINA acropoli, a. c. del prisco Lazio; 44, 77, 89, 90. 
ARICINO lago, prosciugato, sotto l 'Aricia; 88. 
ARNO, f. degli E t rusch i ; 10, 20. 
ARPINUM, o r a ARPINO, a . o . d e i V o l s c i ; 2 5 - 2 , 2 9 , 40 , 4 1 , 42 , 45 , 95 , 103, 115 , 

119, 122, 144. 
ARSOLI, p. m. nella va. dell'Anio sopra Tibure; 37, 68, 82, 84. 
ARTACIA o FONTANA VECCHIA, fonte a. in Tarracina; 154-2. 
ARTEMISIO, mo. nei Laziali, sopra Veli t re; 89-2. 
ARTENA VOLSCORUM, ora ARTENA e CIVITA, O. a. e p. mo. sui mo. Lepini nei 

Volsci; 131-5, 132-2. 
ARX CARVENTANA, a. o. dei Volsci sui mo. Lepini; v. Roccamassima. 
A S I A ; 8 , 9, 16 . 

ASIA M I N O R E ; 4 , 9, 17, 21 , 2 9 , 3 0 . 

ASINARIA, a. por. del recinto d'AuTeliano a Roma; 143. 
ASSIRIA, R. d e l l ' A s i a ; 21. 
ASSISI, p. d e l l ' U m b r i a ; 43. 
ASTURA, a. 1. e vi. e torre medioevale sul ma. Tirreno nei Volsci; 40,158, 160. 
A T E N E , C. capitale della Grecia; 7, 21. 
ATERNO, f. nei Sabini, Marsi, Equi, Peligni, etc. ; 44. 
ATINA, a. o. de i Vo l sc i ; 25, 41, 45, 103, 122. 
ATLANTICO m a . ; 19. 

ATTICA, R. d e l l ' E l i a d e ; 14. 
ATTIC.LIANO, p. m. s. f. della linea Roma-Siena; 49-2. 
AUFEDENA, a. c . de i S a b i n i ; 25. 
AURELIA, V. a. nel l 'Etruria mar i t t ima, da Roma a Luni ; 43. 
AURUNCA, a. c. metropoli degli Aurunci; 25, 45, 95, 100, 164. 
AUSONA, a. c. metropoli degli Ausoni; 163-3. 
AUSONIA, nome dato all 'Italia dai Greci; 163. 
AUTORE, mo. nei Simbruini o Cantari ; 84. ' 
AVEZZANO, p. m . d e l l ' A b r u z z o ; 82. 
Axos, a. c. dell 'Eolia; 29, 30. 
Azio, a. c. e pr. dell 'Acarnania nell 'Eliade; ]4. 

% * 

i m 
fi 

B. 

BAGNAIA, p. m. presso Viterbo; 49. 
BAGNANO, 1. presso Itri, sulla V. Appia; 45. 
BALEARI, i s . ; 19 . 

BANDUSIA, fonte oraziana in Sabina; 71. 
BARCHI, orto di, 1. di a. presso Tarracina; 157. 



BASSANO IN TEVERINA, p. m. in prov. di Roma; 4 9 . 

BASSIANO, p. m. nei Lepini; 123, 149, 1 5 0 - 3 , 151. 

BATIA, a. c. dei Sabini presso Reate ; 44. 
BATTERIA MORESCA, torre sul pr. Circeo; 162. 

BAUCO, p. m. negli Ern ic i ; 45 , 118 , 120 -9 . 

BELLEGRA, BELECRE, a. o. degli Ern ic i ; 45. 80, 93-2, 94-2, 96, 91, 98-2, 100-2, 
1 0 1 - 5 , 102-2 , 103, 128, 151 . 

BELLONA O DI S. P IETRO, a. por. nel recinto ciclopico di Ale t r ium; 1 1 0 - 2 , 
111, 112. 

BETTONICA o TARTARO, 1. di a. presso Tibure; 14. 
BOIANO, p. m. in prov. di Campobasso, a. Bovianum Undeeumanorum ; v. Bo-

vianum. 
BOMARZO, p. m . de l V i t e r b e s e ; 49. 
BORGO (del), V. a Preneste ; 92. 
BOSFORO, stretto di ma. fra la Propontide e la Meotide; 10, 20. 
BOVIANUM VETUS, e BOVIANUM UNDECUMANORUM, o r a CALCATELLO, m o . SARACENO, 

e BOIANO, O. a. nel Sannio; 2 6 - 2 , 2 1 , 3 0 , 4 4 , 51 , 9 9 . 

BOVILLAE, a. c. del Prisco Lazio, presso la V. Appia; 120-2. 
BRAURONE, fonte a. in Grecia; 14. 
BRINDISI, C. sull'Adriatico a. Brundisium; 153 -2 . 

BRIZIO, canale di derivazione delle Cascatelle di Tibure; 61. 
BUCA O BOVILLAE, nome erroneo di a. c. dato a Bauco; 120 . 

G. 
CACUME, pu . ne i mo. L e p i n i ; 123. 
CAENINA, a. o. della Sabina; 56, 65-2, 80. 
CAERE, a. c. ne l l 'E t ru r i a m a r i t t i m a ; v. Agylla. 
CAIETA, ora GAETA, a. c. sul Tirreno nella Campania; 159, 162, 163-2, 164. 
CALABRIA, R. dell 'Italia meridionale ; 42. 
CALATIA, ora CAIAZZO, O. a. nella Campania; 41. 
CALCATELLO, a. 1. nel Sannio, già Bovianum vetus, v. ancbe Bovianum ; 2 6 , 2 1 . 
CALE, a. c. degli Aurunci ; 163. 
CALTIMONI, a. 1. nella Sabina, v. anche Grotte di Turr i ; 52. 
CAMERATA NUOVA, p. m. nei Simbruini ; 8 4 . 
CAMERIA, o. a. nella Sabina; 51, 58, 59, 60, 61-2, 69-3, 10-3. 
CAMPANIA F E L I C E , R. a. e m. dell 'Italia inferiore; 10. 1 1 - 2 , 3 9 , 4 6 , 8 2 , 8 4 , 9 4 , 

121, 152, 162, 163, 164 . » » > » > . 
CAMPI DI ANNIBALE, a. cratere ed acrocoro nei mo. Laziali; 8 1 . 
CAMPIDOGLIO, uno dei co. a . di R o m a ; 18, 30, 137. 
CAMPIDOGLIO, sulla acropoli di Cora; 131. 
CAMPITELLO, 1. e fonte nel mo. Gennaro ; 1 1 . 
CAMPOROSEGLIO, mo. nei Lepini presso Bassiano; 149. 
CAMPOSECCO, acrocoro nei mo. Simbruini ; 84. 
CANEMORTO, p. in Sabina, v. Orvinium. 
CANINO, p. m. n e l V i t e r b e s e ; 13. 

CANTALICE, p. m. alle fald. del mo. Terminillo, presso Reate in Sabina; 10, 50. 
CANTARO, mo. nei Simbruini, v. Viglio. 
CANUSIO, ora CANOSA, a. c. nella Magna Grecia ; 29. 
CAPENATE agro, R . del l 'Etruria m a r i t t i m a ; 55 . ' 
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CAPITULUM, nome a. a t t r ibui to al p. di Piglio ; v. Piglio. 
CAPPUCCINI (dei), por. in Preneste; 92. 
CAPRANICA PRENESTINA, p. m. sui mo. Prenest ini ; 81, 93. 
CAPREA, o r a CAPRI , i s . d e l m a . T i r r e n o ; 162. 
CAPRINE, 1. di a. presso Montecelio; 58. 
CAPUA, a. c. nella Campania, ora S. Maria di Capua Veterc; 10, 165. 
CARCIANO, 1. di a. e s t rada presso Tibure ; 13-2. 
CARIA, R. a. nell 'Asia Minore; 14. 
CARPINETO ROMANO, p. m. nei Lepini; 123-2, 149. 
CARSEOLIS, ora CARSOLI, C. a . e p. m. negli Equi ; 2 1 , 44 , 68 , 8 2 . 
CARSULAE, a. e. romana nell 'Umbria presso Cesi; 43, 115. 
CARUVINO, pu. nei mo. Lepini presso Bassiano; 149. 
CASACOTTA, canale di derivazione delle Cascatelle di Tibure; 61. 
CASALOTTI, 1. di a. nelle valli di Tarracina; 151. 
CASAMARI, a. Cereatae Marianae, trappa presso mo. S. Gio. Campano ; 

119-3, 120. 
CASANATOLA, pu. nei Lepini presso Bassiano; 149. 
CASCATELLE di Tivoli, Grandi, Piccole, di Mecenate: sbocco dei canali di 

derivazione d'acque dell'Anio a Tibure; 66-4, 61-5. 
CASINUM, o ra CASSINO, 0. a . n e l l a C a m p a n i a ; 45-2, 103, 122. 
CASTELCHIODATO, b. nel co. di Palombara Sabina; 62. 
CASTEL D'ASSO, a. c. del l 'Etruria mar i t t ima, presso Viterbo; 115. 
CASTEL DI LARIANO, pu. dei Laziali sopra Veli tre; 89. 
CASTELLIRI, p. m . n e i V o l s c i ; 82. 
CASTELLI Romani, R. nei mo. Laziali; 85. 
CASTELLONE, mo. presso Verule; 119. 
CASTEL MADAMA, p. m. nella valle dell 'Anio; 69, 76-3, 77. 
CASTEL S. P IETRO ROMANO, b. 1. della a. acropoli di Preneste; 31, 93-2. 
CASTIGLIONE DELLA PESCAJA, p. sul m. Tirreno nel l 'Etrur ia; 42. 
CASTRENSE 0 VIMINALE, Chiusa, por. a. nel recinto Aureliano a Roma; 143. 
CASTROMOENIUM, o r a MARINO, p . s u i L a z i a l i ; 6 7 . 
CASTROMURO, 1. d i a . in S i c i l i a ; 19. 

CASTRO PRETORIO, a. accampamento militare a Roma; 143. 
CATENA (della), pn. a. presso Cora; 137. 
CATIBBIO, 1. di a. sotto il mo. Gennaro; 62. 
CATILLO, mo. a. presso Tibure; 68-2, 73. 
CAVA dell 'alabastro, 1. a. sul pr. Circeo; 161, 162. 
CAVALLINI, 1. di a. presso Tibure; 65. 
CAVE, p. m. presso Preneste; 93. 
CAVO, mo. vet ta dei Laziali ; v. Albanus. 
CAVOUR, por. a S e t i a ; 151. 
CEANO, CIANO, CIGLIANO, 1. di a. presso Tibure; 61-3, 65-3. 
CEDOR, mo. a. nella Palestina; 57, 58. 
CEFALÙ, a. e m. c. nella Sicilia; 17, 19, 23-2, 40. 
CELESTI, co. negli Ernic i ; 96. 
CEPRANO, p. m. nella valle del Sacco; 121. 
CERAUNII, mo. creduti il Gennaro ; 56-3. 
CERCETO, 1. di a. presso Ferent ino; 108. 
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CEREATAE M A R I A N A E , a. 1. negli Ernic i ; v. Casamari. 
CERVARA, p. m . n e i S i m b r u i n i ; 84, 93. 
C E R V E T E R I , C A E R E V E T U S , p. m. succeduto alla a. Caere; v. Agylla. 
CESALONGA, 1. di a. a l l e falde del Gennaro; 63 , 6 5 . 

CESI, p. m . e 1. a . n e l l ' U m b r i a ; 43, 115. 
CHERONEA, a. c. d e l l a Beozia; 31. 
CHIUSI, p. de l l 'Umbr ia ; v. Clusium. 
C I AVOLI (le), 1. di a . a l le falde del mo. Gennaro; 64, 6 5 . 

CICILIANO, S ICILIANO, SICELION, SICULETUM, O. a. dei Tibur t ini ; 1 2 - 3 , 1 6 , 11, 
18 , 1 9 - 4 , 8 0 - 3 , 81-3, 9 3 . 

CICOLANO, A E Q U I C O L A N I , R . della a. Sabina; 11, 4 4 - 2 , 56 , 6 1 . 

CINETO ROMANO, g i à SCARPA, p. nella valle dell'Anio ; 68 , 8 1 - 2 , 8 2 . 

CIMA DI MONTE, pu . sopra Cantalice in Sabina ; 5 0 . 
C IRCEI I , C I R C E U S M O N S , CIRCEO, CIRCELLO, a. o. e pr. sul ma. Tirreno dei 

Volsci; 29, 38-2, 40-2-, 41, 45, 122-2, 123-2, 121, 129-2, 138, 151-4, 158-4, 
159-4, 160-4, 161-5, 162-3. 

CIRCE (della maga), o delle Capre, g ro t ta alle falde del pr. Circeo; 158. 
CIRCE, p u . de l p r . C i r c e o ; 158, 161. 
CIRCEJA, rocca sul p r . Circeo; 159. 
CISTERNA di Roma, ULUBRAE O AD SPONSAE, p. e s. a. sulla V . Appia nei 

Volsci; 131. 
CITTÀ V E C C H I A , 1. d i a. sul pr. Circeo; 160. 
CIVITA, acropoli di A le t r ium; 112, 115. 

ID. a Norba; 13S-2, 149. 
ID. (piano di), 1. della a. Artena, presso la m. Artena, det ta ancbe Piano 

della N e b b i a ; 131-2, 132-3. 
ID. 1. a . sul p r . Circeo; 160, 161-2. 
ID. 1. a. a T r e b a Aequorum; 83. 
ID. 1. a. a V e r u l e ; 119-2, 
ID. (porta di), p o r . maggiore dell'acropoli di Aletr io; 113, 114. 
ID. (via di), o d e l l a Cattedrale, in Aletrio; 117. 

CIVITA C A S T E L L A N A , a . Faleria, p. m. nella R. dei Falisci ; 9. 
CIVITA DUCALE, C. xn. sopra Reate ; 10. 
CIVITA LAVINIA, p. m . nel prisco Lazio; v. Lanuvium. 
CIVITA VECCHIA, a . Centumcellae, c. nel l 'Etrur ia sul ma. Tirreno; 4 1 . 
Ci VITELLA DI N E S C E , 1. di a. negli Acquicoli (Cicolano); 6 1 . 
Ci VITELLA negli E q u i , 1. di a. ; v. Nursia. 
Ci VITELLA negli E r n i c i , o. a. ; v. Bellegra. 
CIVITILLO, arco d e m o l i t o in Aletrio; 111. 
CLANIS, f . a . ; v . L ì r ì s . 

CLOACA MASSIMA, a . fognone collettore a Roma; 3 0 - 2 , 128 , 138 . 
CLUSIUM, o r a CHIUSI , a . c . deg l i E t r u s c h i ; 115. 
COLABUCCI, orto, 1. d i a. in Signia; 131. 
COLLE F A U S T I N I A N O . 1. di a. presso Tibure; 1 3 . 
COLLEPARDO, e s u a g ro t t a , p. m. negli Ernic i ; 11 , 83 , 1 1 8 - 2 . 
COLLE, porta del, a Tibure ; 10, 14-2. 
COLLESANO, 1. a. i n Sabina; 19. 

COLONELLE, C O L O N C E L L I , COLLE NOCELLO, 1. di a. presso Tibure; 65 , 6 6 . 
COLONNA, b. m. n e l l ' E t r u r i a mar i t t ima ; v. Vetulonia. 

COLONNA (della), lago prosciugato nel Prisco Lazio; 88. 
COLONNETTE (delle), V. in Cora; 136-2. 
COMIXECCIO (comunis aqua), pn. sull 'Amo superiore, sopra Subiaco; 82. 
CONSOLARE, V. a. così de t ta , presso Bellegra; 99. 
CORA, ora CORI, a. o. dei Volsci sulle pendici dei Lepini; 5, 25, 21, 39, 40. 41? 

42, 45-2, 46. 91, 95, 1Ó0, 110, 121. 122, 123-3, 124-2, 129, 131, 132-6, 133-4, 
134-8, 135-6, 136-2, 131-5, 138-3, 141, 144, 145, 149, 161. 

CORBIO, o. a. sui Laziali ; v. Rocca Priora. 
CORBULANO, f. nella Sabina; 51. 
CORNUTA, a. por . d i T i b u r e ; 68. 

CORFINIUM, ora S. PELINO, O meglio P E N T I H A , a. e. dei Peligni; 44. 
CORI a monte, CORI a valle, divisioni di Cora; 133, 136. 
CORINTO, a . c . de l l 'Argo l ide ; 6. 
CORIOLI, a . o. d e i V o l s c i ; 121, 122. 
CORNAZZANI o CAMPANILI, (delli), mo. nel Gennaro, a. Lucreti l is v. ; 56, 11. 
CORNETO TARQUINIA, c. dell 'Etruria mar i t t ima ; v. Tarquinii. 
CORNICULANI COLLI, alle falde del mo. Gennaro; 43, 51, 54, 55-1, 51, 59, 60, 

62, 65. 
CORNICULUM, a. o. de i S a b i n i ; 51-2, 58-3, 59, 60, 69, 80-3. 
CORRESE, p. m. in Sabina; v. Cures. 
CORRESE, f. i n S a b i n a ; 51, 52-2. 
CORSULA, a. o. dei Sabini forse dove è la m. Cantalice v. ; 10. 
CORTONA, a. c. degli E t rusch i ; 10, 34, 39, 40-2, 41, 43. 
CORVO, mo. sopra Cantalice in Sabina; 50. 
COSA, f. a. e m. negli Ernic i ; 118-2, 119, 133. 
COSA poi ANSEDONIA, O. a. nel l 'Et rur ia , sul ma. Tirreno; 25,30,34,40-2,42. 
COSTA A SOLE, por. di Civita Lavinia; 90. 
COSTASOLE, mo. nel gruppo dei det t i Ruff i , nella valle del l 'Anio; 81-3, 

84, 101-2. 
COTENTE, mo. nell'Apennino Ernico; 83. 
CRESTONE, a. p. n e l l ' E l i a d e ; 14. 
CRETA, m . CANDIA, is . f r a il M e d i t e r r a n e o e l ' E g e o ; 150. 
CRETAROSSA, 1. di a . s u l p r . C i r c e o ; 159. 
CRETONE, 1. m. nella Sabina; 62. 
CROCE, monte, pu. dei Lepini presso Tarracina; 155. 
CROCIFISSO, S. presso Bassiano; 150. 
CRUSTUMERII, o. a . de i S a b i n i ; 58, 60, 69. 
CURES, o ra CORRESE; a. c. m e t r o p o l i de i S a b i n i ; 31, 44-2, 50-2, 51, 52-4, 53-2, 

54-3, 62, 109, 115, 163. 
CUTILIAE, ora PATERNO, a. c. nella valle del Velino sopra Reate e Civita 

Ducale ; 10, 40. 
D. 

DAUNIA, a. R. dell 'Italia inferiore; 11. 
DESERTO (del), por. di Verule; 120. 
DESIDERI, vigna, 1. di a. pressò Palombara; 60. 
DIGENTIAE RIVUS e VALLIS, ora VA. DELLA LICENZA, influente dell 'Anio; 61, 

10-3, 11-2, 15. 
DOGANELLA, laghett i della, nei Laziali; 89. 
DUAS CASAS (ad), 1. a. presso Roccagiovine ; 10. 

% 



E. 

ECETRA, a. c . de i V o l s e i ; 121, 131. 
E È A, ora p r . CIRCEO, a . is . n e l T i r r e n o ; 157. 
ELPENORE, tomba di, sul pr. Circeo; 160. 
EFESTIA, a. c. nell'is. di Lemno; 14. 
EGEO, ma. oggi ARCIPELAGO GRECO; 9, 116 . 
EGITTO, R . ; 2 1 . 

ELCINO O LUCINO, 1. e por. a. in Signia; 126, 1 3 1 - 2 . 
ELLADE, nome a. e m. del la Grecia; 16. 
ELLESPONTO, stret to f ra l 'Egeo e la Propontide; 14. 
E L V E Z I A , O SVIZZERA, R . ; 7 2 . 
EMPHILON, 0 EMPHILOS, a. 1. ; v. Empulum. 
EMPOLITANA, Y . m. sopra Tibure; 7 6 - 2 . 

EMPULUM, ora AMPIGLIONE, 0 . a, dei Tiburtini ; 30, 35, 36, 72, 76-6, 77-4, 78, 
80, 85, 87. ' ' 

ENNEACRONO, fonte a. nel l 'At t ica; 14. 
ENOTRIA, R. a. nell ' I tal ia inferiore; 11. 
EPIRO, R. dell'a. Grecia; 9, 21. 
E P I T A F F I O (dell'), torre e 1. sull'Appia presso Tarracina; 157, 158, 1 6 3 - 2 . 
EPOMEO, o ra S. NICOLA, m o . p u . de l l ' i s . d ' I s c l i i a ; 162. 
ERCOLANO, a. c. alle falde del Vesuvio; 117. 
ERETUM, C. a. nella Sabina; 6 2 , 6 3 . 

ERICHE, a.^ c^del la Sicilia, ora MONTE S. GIULIANO presso Trapani ; 17, 1 9 - 2 , 

ERNICA, R, e va. nel Lazio nuovo; 45-2. 
ESQUILINA, por. a. a Roma ed a Tibure; 74-2. 
ETRURIA, R. a. d e l l ' I t a l i a ; H_2 , 13, 18, 20, 27, 38, 40, 43-2, 46-2, 47, 94, 162. 
EUBEA, o r a NEGROPONTE, i s . a . d e l m a . E g e o ; 16. 

EUROPA; 8 , 10, 19. 

EUROTA, f . a . d e l l ' E l i a d e ; 31. 

F . 

FABIA, a. 0. nei Laziali ; v. Rocca di Papa. 
FABRATERIA, o r a F A L V A T E R R A , a . c . d e i V o l s c i ; 121 . 

FABRICIO, ora QUATTRO C A P I , a. pn. sul Tevere a Roma; 106 . 

FAIOLA, (della) macchia sui mo. Laziali ; 89. 
FAITO, m o . n e i S i m b r u i n i ; 83-2 . 

F ALE RIA, ora CIVITA CASTELLANA, a. c. metropoli dei Fal isci ; 9-3. 
FALISCO, agro, R. a. n e l l ' E t r u r i a ; 35. 
FANFILLI, mo. sopra Guarc ino ; 109. 118. 
FARA SABINA, p. m. in Sabina ; 50, 52-2, 5 4 - 3 . 

F A R F A , a. FARFARUS 0 F A B A R I S , f. della Sabina; 50, 52-2, 54. 
FARINELLO colle, 1. di a. presso Tibure; 65 . 

FENICIA, R. a. dell'Asia ne l l a Siria- 21 ' 
FERENTINUM ora F E R E N T I N O a. 0 d'egli Etnic i ; 26 , 3 8 - 2 , 39 , 40, 4 2 - 3 , 4 5 , 80, 

m N I V l ^ L ^ o ! 0 4 ' 1 0 6 " 3 ' 1 0 7 ' 1 0 8 " 4 ' 1 0 ° - 5 ' HÓ-2,'11412, 119, 123-2,' 

FERENTUM, o r a F E R E N T O , a . c . n e l l ' E t r u r i a ; 5 0 . 
FERONIA, S. a. di, a piedi del Sorat te; 54, 153. 

ID. presso Tarracina; 1 5 3 - 4 , 155, 156 , 157 . 
FERRATA (della) osteria sulla V. Valeria presso Cineto Romano, v. Lamnas (ad). 
FESCENNIA, a. c. nella R. Fal isca; 9. 
FIBRENO, f. confluente del Liri nei Volsci; 119, 121. 
Fico (del), torre nel pr. Circeo; 158, 162. 
FICULEA, a. c. nella Sabina presso Roma; 9, 57, 58, 69. 
FIDENAE, a. c . de i S a b i n i ; 58. 

F I E S O L E , F E S U L E , a. c. del l 'Etruria ; 3 4 , 40 , 43 , 115, 144-2 , 147, 148 -2 . 
FILETTINO, p. m. nei Simbruini, alle sorgenti dell'Anio; 83-5. 
F I R E N Z E , C . ; 5 0 . 

FISCELLUS, m . a . n e i S a b i n i ; 50. 
FIUMICINO, t . presso Ciciliano e Sambuci; v. Giuvenzano. 
FOGLIETTOSO, mo. presso Roccagiovine; 71. 
FONTANA, 1. di a. e strada in Signia; 1 3 1 - 2 . 
FONTANA, 0 PORTELLA, por. di Fund i ; 1 6 4 - 2 , 165 . 

ID. (della) 0 Maggiore, por. a Treba; 83. 
FONTE SOTTERRA e F O N T E NUOVA ETRUSCA, in Fesule; 148 . 
FORMA (la), canale di presa d'acqua delle Cascatene a Tibure; 6 7 . ' 
FORMIA, a. c. degli Aurunci presso Caieta; 154, 162, 163, 164. 
FORO APPIO, FORUM APPI I , s. a. sulla m. e a. V. Appia nei Volsci; 151, 152 . 
FORO ROMANO, a. a Roma; 165. 

FOSSANOVA, badia, ora monumento nazionale presso Priverno; 152. 
FRAM, capo, nell'is. di Pantellaria", 19. 
FRASCATI , C. m. sui Laziali; 29 , 44 , 8 4 - 2 , 8 5 - 2 . 
FRASSINETO, mo. sopra Roccagiovine ; 71. 
FREGENE, o ra MACCARESE, a . e. n e l l ' E t r u r i a s u l m a . T i r r e n o ; 10. 
FRIGIA, R. a. dell'Asia Minore; 16-2. 
FRÙSINO, ora PROSINONE, a. 0 . dei Volsci; 110, 1 1 8 - 2 , 120-3 , 121, 1 2 3 - 3 , 124. 
FUCINO, a. lago nei Marsi; 11, 27, 44-3. 
FUMONE, p. m. negli Ernic i ; 109-2 , 110, 112. 
FUNDANO, lago, presso Fundi; 163. 
FUNDI, ora FONDI, a. c. degli Aurunci sul ma. Tirreno; 2 8 - 2 , 3 0 , 3 7 , 3 8 - 2 , 4 0 , 

41 , 4 5 , 145, 154, 155 , 157-3 , 159 , 1 6 2 - 2 , 1 6 3 - 4 , 1 6 4 - 4 , 1 6 5 - 3 . 
FURBA, por. nelle a. mura di Norba; 146. 

G. 

GABII, o ra PANTANO, a. c. ne l p r i sco L a z i o ; 44, 53, 134. 
GABIO SABINO; V. Gabii. 
GAETA, C. negli Aurunci ; v. Caieta. 
GARIBALDI, V. i n S i g n i a ; 131. 
GARIGLIANO, nome del f. Liri inferiore; v. Liris. 
GEMMA, pu . n e i L e p i n i ; 123. 
GENAZZANO, p. m. presso Preneste; 80, 93, 94, 137. 
GENNARO, gruppo di mo. del pre-Apennino romano, nella R. Sabina; 28, 43, 

5 0 - 3 , 54 , 5 5 - 3 , 5 6 - 7 , 5 7 , 61 , 6 2 - 3 , 6 3 - 3 , 6 6 , 6 8 , 69 , 7 0 , 7 1 - 2 , 8 1 , 133 . 

GERANO, p. m. negli Equi ; 80. 



GERICOMIO, vi. m. presso T i b u r e ; T3. 
GESÙ, eh. in Signia; 131-2. 
GIANICOLO, co . a . d i R o m a ; 18, 150 . 
GIULIANELLO, b. m. alle falde de i L e p i n i ; 131. 
GIUVENZANO o FIUMICINO, t . p r e s so Ciciliano e Sambuci ;<80-2, 81. 
Gozzo, is. dell 'arcipelago di Ma l t a ne l ma . Mediterraneo; 40. 
GRANDE, por. nell 'a . rec in to di N o r b a ; 110, 138, 141, 142-2, 144-2, 145-2, 146-2, 

141-2, 149. 
GRAN S. BERNARDO, ospizio n e l l e Alp i ; 19. 
GRAN SASSO D'ITALIA, gruppo d i m o . e pu. cu lminante dell 'Apennmo ; 44. 
GRAVISCAE, C. a. e porto e t r u s c o su l Tirreno presso Tarqumi i ; 10. 
GRAZIOSA, Y. urbana m . a R o m a ; 154. 
GRECIA; 4, 6, 1, 9-3, 11, 13-2, 14, 15-3, 16, 11-2, 18, 19, 20-4, 21-4,22-4, 23,25, 

3 0 , 3 1 , 3 2 - 2 , 33 , 34 , 1 8 . 
GREGORIANA, V . m . i n A l e t r i o ; 111-
GROSSETO, c. m. della T o s c a n a ; 21, 42. 
GROTTA DEL PADIGLIONE, 1. a . i n Norba ; 149 . 
GROTTA DEL SEMINARIO, por. m i n o r e nell 'acropoli di Aletrio; 113, 114 . 
GROTTA DI COLLEPARDO, a fianco de l t . Cosa; 118 . 
GROTTA MAROZZA, 1. di a. su l l a a . V . Salaria in Sabina; 6 2 . 
GROTTE DI NETTUNO e D E L L E S I R E N E , 1. nella a. va. e caduta dell'Anio a 

Tibure ; 68. 
GROTTE DI TORRI O T U R R I , 1. d i a. presso Cures; 31, 44, 50, 52-2, 53, 

54, 109. 
G R O T T E G R A N E S I , 1. del la a. S a x u l a , v. ; 19. 
GROTTE S . STEFANO, p. m . p r e s s o Montefiascone nel Viterbese; 49-2, 50. 
GUADAGNOLO, m o . e p . m . n e i P r e n e s t i n i ; 55, 16, 81-2, 83, 90, 92, 101. 
GUARCINO, p. m. negli E r n i c i ; 81, 109-2-
GUARDIA (monte della), pu. de l g rappo del Gennaro; 55. 
GURGURI, mo. nell 'agro r e a t i n o ; 50. 

IMELLA, H I M E L L E , f. a. ne l la Sab ina , v. anche Sal to; 50, 6 1 . 
IMETTO, m o . a . n e l l ' A t t i c a ; 14. 
I N G H I L T E R R A ; 6 9 . 

INTERAMNA L I R I N A T E , a. c. de i Volsci nella valle del L i r i ; 1 2 2 . 
INTERAMNA NAHARS ( T E R N I ) , a . c. degli Umbri sulle sponde del f. Nar (Nera); 

3 3 , 4 4 . 

ISERNIA, c. m. nel Sann io ; v. Aesernia . 
ISCHIA O PITECUSA, is. del m . T i r r eno ; v. Aenaria. 
ISOLA DEL L I R I , p. m. presso So ra ; 8 2 , 119 . 

ISOLETTA, p. m. nel la valle d e l Sacco; 121. 
ISSA, a. c. nell 'agro r e a t i n o ; 10. 
ISTRIA, R . orientale d ' I t a l i a ; 1 9 . 

L T A L O O ; « : 8 ' ' I - ' 9 " 4 > 1 0 ' 1 3 - 3 , 1 5 - 6 , 1 6 , 1 1 - 3 , 1 8 - 5 , 1 9 - 3 , 2 0 - 6 , 2 1 - 6 , 2 2 - 3 , 

W A W L & S I ^ I I I S I 4 6 3 2 ' 4 1 ' 4 3 ' 5 0 " 2 ' 5 1 ' 2 ' 8 2 5 8 4 ' 1 1 4 ' 1 1 6 ' 1 W ' 

I T R I , p. m. sulla V. Appia o l t r e F u n d i ; 2 8 , 38 , 4 5 - 2 , 164 , 1 6 5 . 

J . 

JAPIGIA, R . a. dell 'Italia infera; 11. 
JENNE, p. m. nella valle dell'Anio sopra Subiaco; 82, 102. 
JERUSALEM, GERUSALEMME, C. della Palest ina; 5 1 . 

JONIE. is . n e l m a . o m o n i m o ; 16. 

L. 

LABICANA, V. a. e m. da Roma alla Lat ina ; 29, 90. 
LAMNAS (ad), a. s. della V. Valeria, ost. della Fer ra ta ; 68. 
LAGHELLO, nome d'uno dei laghi del piano reatino; 10. 
LAMO, a. e. o m e r i c a ; 154. 
LANUVIUM ora CIVITA LAVINIA, a. o. del Prisco Lazio, sui Laziali; 42, 

4 4 , 9 0 . 

LAPIDARII CAMPI, supposti a Saxula nella valle Arcense; 1 9 . 
LA POSTA, p. m. nell 'alta valle del Velino; 31. 
LARISSA, o. a. nella Campania; 10. 
LARTERIA, pu. dei Lepini sopra Artena; 132. 
LATINA, por. a. del recinto Aureliano a Roma; 143. 
LATINA, va. f ra i mo. Laziali ed i Prenestini; 12, 90, 130. 
LATINA, V. a. da Roma a Casilinum (Capua m.); 86, 81-2, 88. 
LATIUM V E T U S ET NOVUM, seu adjectum, LAZIO PRISCO E NUOVO, R. a. dell 'Italia 

media; 9, 11-5, 12-2, 13, 15, 18, 22, 32, 40, 41, 44, 45, 46-4, 50, 66, 12, 82, 
8 4 - 8 , 8 5 - 2 , 91 , 9 4 - 2 , 95 . 102, 122, 100. 

LAURENTUM, a. c. nei Rutuli presso il m. Tor Paterno sul ma. Tirreno; 159. 
LAZIALI, m o . e v u l c a n i ; 12-2, 85, 89, 90, 132. 
LEMNO, is. dell'Arcipelago greco; 14-3. 
LENTULAE, o AD LENTULAS, a. 1. sulla V. Appia dopo Tarracina; 1 5 5 - 2 , 162. 
LEONESSA, p. m. nel reatino sulle pendici del mo. Terminillo; 50. 
LEONTINI, a . c. della Sicilia; 23. 
L E P I N I , mo. dei Volsci e degli Aurunci, nell'Apennino romano; 45 , 9 4 - 2 , 1 0 1 , 

102, 1 2 1 - 4 , 1 2 3 - 5 , 132, 133, 131, 149, 1 5 2 - 2 , 156 . 
LESBO, O M I T I L E N E , is. del ma. Egeo; 1 - 2 . 
LIANO, mo. nei Lepini presso Tarracina; 155, 1 5 6 - 2 , 151. 
LICENZA, p. m. nella valle omonima, v. anche Digentiae r . ; 56, 11-3. 
LICENZA, t . e v a . ; v. D i g e n t i a e r . e t va . 
LIGURIA, R. dell 'Italia supera; 40. 
LIPARI, is. Eolie nel mare Siculo; 5. 
L I R I S , CLANIS, nomi a. del f. Liri e Garigliano, f ra il Lazio nuovo e la 

Campania; 4 , 45 , 8 3 , 94, 118-3 , 1 1 9 - 2 , 1 2 1 - 3 , 122, 163. 

LISTA, a. c. dei Sabini nell 'agro Reat ino; 44. 
LOGGIA, nome ni. dato ad una a. torre nei baluardi di Norba; 145, 148. 
LONDRA, C. ; 33 , 154 . 

LONGULA, C. a. dei Volsci ai confini del Lazio Prisco ; 122 . 

LUCANIA, R. a. dell 'Italia infera ; 10, 42. 
LUCINO, 1. e por. a. in Signia; v. Elcino. 
LUCRETILIS , LUCRETILE, mo. oraziano nel gruppo del Gennaro, presso Roc-

cagiovine nella va. della Digenza; 50, 56-2, 61, 69, 11. 



Lucus ANGITIAE, ora Luco, a. 1. sulle sponde del lago Fucino nei Marsi; 27, 
30, 41, 44. ' 

LUPONE, m o . n e i L e p i n i ; 131-2, 149. 

M. 

MACEKOSA, va. sopra Guarc ino ; 109. 
MACCARESE, 1. m. presso l a foce del Tevere; v. Fregene. 
MADONIE, R . della Sicilia; 19 . 

MADONNA DELLA COSTA, (eh. della), a Castel S . Pietro Romano, sull'acropoli 
di Preneste; 93. 

MADONNA DELL'AQUILA, eh. ru ra le nel luogo del Foro della Preneste romana ; 9 3 . 

MADONNA DI QUINTILIOLO, eli. rurale e 1. di a. presso Tibure ; v. Quintiliolo. 
MAGGIORE O DELLA F O N T A N A , por. a Treba; v. Fontana. 
MAGNANO, 1. di. a. in S ign i a ; 131 . 

MAGUGNANO, b. m. presso Montefiascone nel. Viterbese ; 49. 
MALATISCOLO, CO. e 1. di a . alle falde del Gennaro; 6 4 . 

MALTA, is . de l M e d i t e r r a n e o ; 4. 
MAMERTINO carcere, det to anche Tulliano, sotto il Campidoglio a Roma; 

30-2, 138. 
MAMMELLE D'ITALIA (le), n o m e dato al mo. Costasole nel la va. dell 'Anio; 

v. Costasole. 
MANDELA, p. a. e m. nel la va. della Digenza; 70, 71. 
MANNO, por. a Castel S. P i e t ro Romano; 93. 
MARCELLINA, 1. di a. alle f a lde del Gennaro; 56, 62, 63-4, 64-2. 
MARGONE, mo. sopra Roccagiovine nel Gennaro; 55, 71. 
MARCO SIMONE, t enu ta de l l ' ag ro romano; 65. 
MAREMMANA e MAREMMANA I N F E R I O R E , V. m. in prov. di Roma; 61, 62, 93. 
MARINO, p. m. alle falde d e i Laziali ; v. Castromoenium. 
MARMORE, cascata del f. Ve l ino nel Nera; 33-3. 
MARMOSEDIO, 1. di a. nella Sab ina ; v. Vesbula. 
MARRUVIUM, a. c. nel l 'agro r e a t i n o ; 10. 
MARSIA, MARSICA, R. a. de i Marsi nell ' I talia centrale (Abruzzo); 11, 44, 68. 
MATIENE, a. c. nella S a b i n a ; v. Tiora. 
MEDIAS (ad), ora MESA, a. s . su l la V. Appia nel piano pomet ino; 152-2. 
MEDITERRANEO, m a . ; 2 1 . 

MEDULLIA, o. a. nella S a b i n a ; 57, 58, 59, 63, 65, 69. 
MEFULA, a. c. degli Aequ ieo l i ; 10 61. 
MELPI, f. de i V o l s c i ; 121. ' ' 
MENFI, a. c. n e l l ' E g i t t o ; 2 9 , 114. 
MENTONE, p. m. nella r i v i e r a l igure di ponente ; 9. 
MENdTa°gnoLloA; L e n o m e d e l m o " Guadaglielo, v. anche Gua-

M E R I (li), cavernosità n a t u r a l i sul fianco del mo. Sorat te ; 54. 
MESA, casale sulla V. Appi* n e l p i a n o p o n t i n o . ,, M e d i a g (ad)_ 

MESSENE, C. capitale del la Messenia nella Grecia a . ; 142. 
METRONIA, por. a. nel r e c i n t o Aureliano a Roma; 143. 
MICENE, a . c. d e l P A r g o l i d e ; 6 _ 3 , 1 6 _ 2 ) 2 9 _ 3 ) 3 2 ) 3 4 ? 1 5 9 . 

MINTURNIA, a . c . d e g l i A n e l i c i s u l l e r i v e d e l L h ' i ; 163 . 
MIRINA, a . c . n e l l ' i s . d i L e m n o ; 14. 

— 185 — 

MISSOLUNGI, a. c. dell 'Aearnania in Grecia; 28, 29. 
MITILENE, is. del ma. Egeo; v. Lesbo. ' 
MITRIANO, 1. di a. presso Tibure; v. Vitriano. 
MOLARA (la), casale sulla V. Lat ina nei Laziali; v. Roboraria. 
MOLA DEL CARMELO, 1. di a. presso Tarracina; 157 . 

MOLA DELLA TORRE DI S. BENEDETTO, 1. di a. nelle valli di Tarracina; 157. 

MONACHE (delle), por. a Preneste ; 9 2 . 

ID. id. a Signia; 126. 
MONITOLA 0 MINUTOLA, 1. di un 0 . a. dei Tiburtini presso Tibure; 7 5 , 7 6 . 

MONNA PICCA, mo. negli Ernici presso Guarcino; 109, 118 . 

MONTAGNA, piazza in Cora; 1 3 6 - 2 . 

MONTALTO, p. m. nel l 'Etrur ia m a r i t t i m a ; 40. 
MONTANA, por . a F e r e n t i n o ; 109. 
MONTE ALTO, pu. dei Lepini sopra Morolo; 123. 

MONTE CELIO, p. m. nei Corniculani; 5 5 - 3 , 5 7 - 3 , 5 8 - 2 , 5 9 , 6 0 - 2 , 66 . 

MONTE DI FICO, 0 colle delle Murelle, 1. di a. presso Bauco negli E rn ic i ; 120. 

MONTEFIASCONE, p. 111. n e l V i t e r b e s e ; 49. 
MONTEFORCINO, 1. di a. nell 'agro reat ino; v. Trebula Suffena. 
MONTEFORTINO, nome anteriore di Artena nei Volsci; v. Artena. 
MONTELANICO, p. m. alle falde dei Lepini ; 123. 
MONTELIBRETTI, p . m . in S a b i n a ; 52, 54. 
MONTE ROTONDO, mo. nel Gennaro; 56 , 7 1 . 

MONTEROTONDO, p. m. presso Roma; 50, 62. 
MONTE S. GIO. CAMPANO, p. m. negli Ernici ; 120 . 

MONTE S. GIULIANO, 1. di a. presso Trapani; v. Erice. 
MONTEVERDE, 1. di a. alle falde del Gennaro; 28, 62-2, 63-2, 64, 65. 
MONTICCHIO, 1. di a. nelle valli di Tarracina; 1 5 6 - 4 , 157 . 

MONTORIO ROMANO, p. m. della Sabina; 54 . 

MONTORSO, p. m. della Sabina; 54. 
MONUMENTI, 1. di a. nelle valli di Tarracina; 157. 
MORICONE, p. m. della Sabina; 54-2, 61-5, 62, 70. 
MOROLO, p. m. alle falde dei Lepini; 123. 
MORRA, p u . ne l m o . G e n n a r o ; 55, 63. 
MORTO (mo.), pu. sopra l'ospizio del Gran S. Bernardo; 19 . 

MOSCHITTO, va. nei Lepini f ra Bassiano e Setia; 150. 
MURATE DEL DIAVOLO, 1. di a. presso S. Vittorino nel luogo della a. Ami-

te r n u m ; 44. 
MURELLE (colle delle), 1. di a. presso Bauco; v. Monte di Fico. 
MURO DELLE MONACHE, 1. nell 'acropoli di Ferent ino; 1 0 5 . 

N. 

NAPOLI C. metropoli della Campania; 51, 90-2, 102, 120, 157, 159. 
NAR, NERA, f. a. e m. confluente del Tevere; 33, 34, 50-4. 
NARNIA, o ra NARNI, a. c. deg l i U m b r i ; 43. 
NAUPLIA, a. c. de l l 'Argo l ide ; 5. 
NEBBIA (piano della), 1. della a. Ar tena ; v. Civita, piano di. 
NEMI lago, nei Laziali; 88. 
N E P E T E ora N E P I , a. c. nel l 'Etruria mar i t t ima; 43-3. 
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NERA, f. m . confluente del Tevere; v. Nar. 
NEROLA, p. m. presso la V. Salaria in Sabina; 52, 51-2-
NERO, mo. sopra Roccamassima nei Lepini; 132. 
NERSAE, a. o. negli Aequicoli; 61. 
NETTUNIO, pr. di Tarracina, v. anche Teodorico (mo. di); 155. 
NETTUNO, p. m. sul Tirreno nei Yolsci; 122. 
NINFA, b. m . nei Volsci presso Norma; 136, 138, 146, 149. 
NINFEO, f. ne i Yolsci versante pometino; 121. 
N I N F E S I N A , por. a Cora; 133, 1 3 6 - 2 , 137 . 

NOCELLO colle, 1. di a. presso Tibure; v. Colonelle. 
NOMENTANA, V. a. da Roma alla Salaria; 65, 69. 
NOMENTUM, a . c . ne i S a b i n i ; 58. 
NORBA, o. a . dei Volsci sui mo. Lepini verso il piano pometino; 23,26,21-2, 

30, 37-2, 38. 39, 40. 41. 42, 45, 63, 91, 93, 95, 102, 105, 110,121-2,122,123, 
124, 125-2, 126-2, 127-3, 128, 131, 135-2, 136-2, 131, 138-6, 139-11, 140-o, 
141-1, 142-3, 143-5, 144, 145-2, 146, 148-2, 149-4, 165. 

NORBANA, p o r . a . a C o r a ; 136. 
NORMA, p. m . nei Lepini presso Norba a. ; 131, 138, 139, 149-4. 
NUMINIS, V. a . sul monte di Giove Laziale o Albano; 89. 
NURIA, m o n t i di, nei Sabini, sopra Reate; 56. 
NURSIA, a . 0. negli Equi, ora C IVITELLA; 28 , 4 4 . 

Nus, p. m . e castello medioevale nella valle di Aosta; 131. 

o. 

OEA, c. a . nell ' is. di Thera nel ma. Egeo; 116. 
OENIADA, a . c. sul f. Acheloo nell 'Acarnania ; 31, 82-2. 
OLEVANO ROMANO, p. m. e 1. di a. o. degli Ernic i ; 4 5 , 80 , 8 3 . 9 3 - 2 , 9 4 - 4 , 9 5 , 

9 6 - 4 , 9 1 , 9 8 - 3 , 1 0 1 - 3 , 102, 151. 

O R B E T E L L O , C. m. nel l 'Etruria mar i t t ima ; v. Succosa. 
O R I E N T E , R . ; 16, 19. 

ORTE, p. m . succeduto alla a. HORTA, nella va. del Tevere ; 49. 
ORVIETO, g i à VOLSINIUM VETUS', a. c. e tn isca nella va. del Tevere ; 2 9 , 3 3 - 2 , 1 1 5 . 

ORVINIUM, ORVINIO. o. a. nei Sabini o negli Equi ; 56 , 6 1 - 2 . 

O S P E D A L E S. MARTINO, 1. di a. ad Olevano; 9 6 - 2 . 

OSTIA, C. a . alla foee del Tevere; 141. 

PALATIUM, a . c. dei Sabini nel piano reat ino; 10. 
PALAZZOLA, convento sulle sponde del lago Albano; v. Alba Longa. 
PALMARIA, o r a PALMAROLA, is . vo l sca s u l m a . T i r r e n o ; 122. 
PALO, cas te l lo e s. f. nel l 'Etruria mar i t t ima ; v. Alsium. 
P A L E S T R I N A , c. m. succeduta alla a. PRAENESTE ; v. Preneste. 
PALIANO, p. m. negli Ernic i ; 93. 
P A L O M B A R I SABINA, p. m. nei Sabini; 60-1, 61, 62-3, 63, 10. 
PANDATAUIA, o r a VENTOTENNE, is . vo l sca n e l m a . T i r r e n o ; 122. 
PANTANO, t e n u t a sulla V. Prenestina, v. anche Gabii ; 53. 
PANTELLARIA, is. n e l m a . s i c u l o ; 19-2. 
PAOLA, l a g h i di, a piedi del pr. Circeo; 161. 
PAOLOZZI, orto, 1. di a. in Signia; 131. 

• 

PAREUSIUS, nome a. del f. Anione, v. anche Anio; 13. 
PARIGI , C. ; 4 9 . 

PARTENOPE, o r a DI S. STEFANO, i s . v o l s c a de l m a . T i r r e n o ; 122. 
PASCIBILLA, o PASCIUBELLO, p o r . d i S e t i a ; 151 , 152. 
PASSEGGIO, mo. nell'Apennino Ernico; 1 1 8 - 2 . 
PASSO CORRE SE, S. f . o r a FARA SABINA; 50. 
PATERNO, 1. della a. Cutiliae sopra Reate; v. Cutiliae. 
PATULUS, pu. dei co. Corniculani, oggi S. ANGELO ROMANO; 5 8 . 
PATRICA, p. m . n e i V o l s c i ; 123. 

PEDICATI, (i o le) 1. di a. presso Moricone in Sabina; 61-2. 
PELASGIA, a. c. nell'is. di Lesbo; 1. 

ID. nome a. dato alla Grecia; 9. 
PELOPONNESO, R. penis. dell'a. Grecia; 9. 35. 
PENNA DEI M A R S C I ; V. Archippe. 
PENNECCHIO, m o . n e l G e n n a r o ; 56. 

PERCILE, p. m. alle sorgenti della Digenzia negli Equi ; TI. 
PERISSE, c. nell'is. di Thera nel ma. Egeo; 116. 
PERSIA, R. d e l l ' A s i a ; 21. 
PERTUSO (lu), 1. di una delle sorgenti dell'Amo presso Trebà; 8 3 . 
PERUSIA, PERUGIA, a. c. degli l imbri ; 4 3 . 

PESCHIAVATORE, mo. nel gruppo del Gennaro, presso Tibure; 66-2. 
PESTO O POSIDONIA, a. c. nella Lucania; 128. 
PEUCETIA, R. a. dell 'Italia inferiore; 11. 
PICENUM, PICENO, R. a. dell 'Italia media ; 10, 11, 5 0 . 

PICTAS, (ad) s. a. della V. Latina, presso il m. p. di Labico; 88. 
PIE DI LUCO, lago di, nel piano reat ino; v. Velino lago. 
PIETRABBONDANTE, p. m. nel Sannio, presso l'a. Bovianum Vetus, v. ; 26-2, 51. 
PIGLIO, PILEUM, CAPITULUM, p. m. negli Ernici ; 83 , 94, 102 . 

PIOMBINO, e. m . s u l m a . T i r r e n o ; 40, 43. 
PISA, C. della Toscana; 10. 

PESCE, torre del, e 1. di a. presso Tarracina; 151. 
PIANO DI FONDI, negli Aurunci; 163. 

PIRE, a. c. degli Aurunci ; 163. 
PISONIANO, p. m. negli Equi alle falde del Guadagnolo; 80. 
Pisco MONTANO, PESCULUM MONTANUM, roccia intercisa sulla V. Appia- a Tar-

racina; 154, 1 5 5 - 3 , 162 . 
PITECUSA, nome a. dell'is. d ' Ischia; v. Aenaria. 
PIZZITONICO, piazza e strada in Cora; 136 -3 . 
PIZZOLI, p. m. nell'Abruzzo nella va. dell'Aterno ; 44. 
PIZZO, p u . de l G e n n a r o ; 55, 61, 11. 
PIZZUTO, mo. presso Verule nell'Apennino Ernico; 119. 
PLACIA, a. c . s u l l ' E l l e s p o n t o ; 14. 
POFI, p. m. presso Frosinone; 94. 
Po, f. dell 'Italia supera ; 9, 10. 
POGGIO CESI , una delle pu. dei Corniculani; 55 , 59I 
POGGIO MIRTETO, p. m. in Sabina; 81 , 8 4 - 2 . 
POLI, p. m. sulle pendici dei mo. Prenest ini ; 81. 
POLISTEFANE, nome greco dato a Preneste; 90. 



POÌ-LUSCA, a. c. dei Volsci ai confini del Lazio Prisco; 1 2 2 . 

POMPEI, C. a. della Campania; 115-2. 
PONIATOWSKY, casino, presso S. Felice Circeo; 158. 
PONTEFERRO (di), va. presso Ciciliano; 80. 
PONTE LEVATORE, 1. sulla V. consorziale palombarese, presso S. Angelo Ro-

mano; 60. 
PONTE LUCANO, pn. a. sull'Amo presso Tibure; 63. 
PONTE MAGGIORE, pn. e 1. m. sulla V. Appia nel piano Pometino; 152. 
PONTE MAMMOLO, pn. a. sull'Amo e la V. Tiburtina, presso Roma; 44. 
PONTE ORSINO, 1. presso la V. Latina a., vicino a Paliano ed Olevano; 9 3 . 

PONTIA, o ra PONZA, is. vo l s ca n e l m a . T i r r e n o ; 122, 159. 
PONTINA O POMETINA, R. piano, paludi, nei Yolsci; 119, 121, 122, 132, 139-2, 

145-3, 150, 151, 152, 155, 156-2, 158. 
POPOLI, p. m. nella va. dell 'Aterno nei Peligni ; 44. 
POPUI.ONIA, a. c. e t rusca presso il pr. di Piombino; 40, 43. 
PORCIANO, mo. sopra Anagnia negli Ernic i ; 102. 
PORTALI, por . i n A l e t r i o ; 110, 112. -
PORTARINI, id . 110, 112-2. 
PORTELLA, o FONTANA, p o r . i n F u n d i ; 164 . 

ID. por. di Preneste; 92-3. 
PORTELLETTA, por . a S i g n i a ; 126. 
Pozzo DI PERCILE, 1. di curiosità natura l i nel bacino del t . Digenzia; 71. 
Pozzo DI S. ANTONIO, 1. di a. nelle valli di Tarracina; 157. 
Pozzo DI SANTULLO O DI ANTULLO, 1. di curiosità natural i presso Collepardo; 

71, 118. 
Pozzo DORICO (di) piazza in Cora; v. Pizzitonico. 
PRATONE, 1. acrocoro nel mo. Gennaro; 71-2. 
PREBENDE, 1. di a. nelle valli di Tarracina; 157. 
P R E N E S T E , P R A E N E S T E , ora PALESTRINA, a. c. nel prisco Lazio; 37, 38, 40, 

41. 42, 45, 62, 72, 81-2, 85, 90-6, 91-4, 92-4, 93-4, 94-2, 101, 103, ì 08, 110, 
123, 124-3, 130, 131, 133, 134, 139, 144. 

PRENESTINA NUOVA, Y. m. in prov. di Roma; 93. 
PRENESTINA, V . a. da Roma a Sub Anagniam nella Latina ; 44 , 53 , 90 , 9 3 . 
PRENESTINI monti, nel pre-Apennino romano; 72. 
PRIMARO, u n o d e i 

rami del f. Po, alla foce ; 9. 
PRIVERNUM, ora PIPERNO, a. o. de i V o l s c i ; 122, 152-3, 153. 
PROCHYTA, PROCIDA, is. del ma. Tirreno; 162. 
PROPONTIDE, ma. interno f ra l 'Ellesponto ed il Ponto Eusino; 9. 
PYRGI, ora S. SEVERA, a. o. e porto dei Ceretani nel l 'Etrur ia ; 10, 40, 41, 43, 

47-3, 48-2, 49-2, 145. 
Q. 

QUADRELLE, 1. di una a. necropoli di Prenes te ; 9 1 . 

QUINTILIOLO, 1. di a. presso Tibure; 66-2. 

R . 

RAVENNA, C. sull 'Adriatico; 9, 10. 
R E A T E , o r a R I E T I , a . c . d e i S a b i n i ; 9 , 1 0 - 2 , 11, 27 , 40 , 4 4 - 2 , 50 , 5 6 . 

REATINO agro, altopiano bagnato dal Velino fra Reate e Le Marmore; 61. 

REGILLUM, a. c . de i S a b i n i ; 60, 61, 63. 
Rio (del), va. presso Roccagiovine ; 71. 
RIOFREDDO, p. m. nell'Apennino Equo; 82. 
RIPARO, nome delle fortificazioni di Fundi ; 164 -4 . 
RIPASOTTILE (di), laghi rea t in i ; v. Septem aquae. 
ROBORARIA, a. s. sulla V. Lat ina nella va. Albana; 88-2. 
ROCCA CANTARANO, p. m. nei mo. Ruffi; 80 . 
ROCCA DI BOTTE, p. m. nell 'Apennino Equo; 8 4 . 

ROCCA DI PAPA, r i tenuta l 'a. Fabia, p. sui m. Laziali; 35, 8 4 , 87, 8 8 - 2 , 8 9 - 2 . 
ROCCAGIOVINE, p. m. nella va. della Digenzia; 56, 70, 71-2. 
ROCCA MASSIMA, 1. della a. Ars. Carventana dei Volsci, p. m. sui Lepini-

1 3 2 - 2 . 
ROCCA PRIORA; a. Corbio ?, p. m. sui Laziali sopra Tusculo; 89 . 
ROCCA SANTO STEFANO, p. m. alle falde del Guadagnolo negli Equi; 80 , 9 7 . 
ROCCASECCA de' Volsci, p. m. nella va. del Sacco; 8 2 . 
ROCCHETTA, pu. nel mo. Guadagnolo, sopra Sambuci; 80, 81. 
ROIATE, p. m. sulla costa del mo. Scalambra negli Ernic i ; 102. 
ROMA, alma Mater; 9, 12, 13, 14-2, 17, 22, 29, 30-2, 34, 37, 40, 42-4, 46-4, 

4 7 - 2 , 49 , 5 0 - 2 , 5 1 - 3 , 52, 55 , 56 , 5 7 - 2 , 5 8 - 2 , 64 , 6 5 - 2 , 68 , 69, 7 0 - 2 . 72 , 7 4 - 2 , 
8 0 - 2 , 8 1 , 8 2 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 9 0 - 3 , 94, 102, 106, 111, 119-3 , 12Ó-2, 1 2 1 - 3 , 
1 2 2 - 3 , 124, 127-2 , 135, 137, 140, 143, 146, 153, 154, 159, 162, 163, 1 6 5 - 2 . 

ROMANA campagna; 12, 5 4 , 55 , 73 , 84 , 8 7 . 
ROMANA porta, a Bellegra; 100 . 

ID. a Fundi ; 1 0 4 - 3 , 105. 
ID. a Norba; 1 4 5 - 4 . 
ID. a Set ia; 152. 
Id. a Signia; 131. 
ID. a Tibure ; 73, 74. . 
ID. a Verule; 119. 

ROTONDO mo., pu. nel Gennaro; v. Monte Rotondo. 
ROVETO (di), va. nell 'alto Liri; 118. 
ROVIANO, p. m. nella va. dell 'Amo; 81, 82. 
RUSELLAE, R O S E L L E , a. c. degli Etruschi, sopra Grosseto; 25 , 27 , 42 , 9 5 . 

s. 
SABATINI, mo. vulcanici del l 'Etruria n la r i t t ima; 12, 54. 
SABINA, R. a. nell 'Italia media; 9. 11-3, 27, 39, 40, 44, 46, 50-5,53,56,61,70, 

71, 113, 141, 161. 
SACCO, f. e sua va. f ra gli Ernici ed i Volsci ; v. Trerus. 
SACCO MURO, 1. di a. presso Tibure; 69-2. 
SALARIA, V. a. da Roma ad Hadria (Atri) ; 27, 37, 44, 52-2, 54, 62. 
SALISANO, 1. di a. nelle valli di Tarracina; 156-3, 157-2. 
SALTO, f. della Sabina, r i tenuto l'a. Himelle; 50, 61, 70. 
SALVATORE (del), piazza in Cora; 136. 
SAMBUCI, p. m. alle falde del mo. Costasole; 80, 81-2. 
SAMNIUM, SANNIO, a. R. dell 'Italia inferiore; 11, 26-2, 39, 46, 115. 
SAMO, is. a. ne l m a . E g e o ; 16. 
SAMOTRACIA, is. a. dell'Arcipelago greco; 10, 117. 
SAN BENEDETTO (di), mo. nei Simbruini; 82. 



SAN BENEDETTO e S A N T A SCOLASTICA, S. e monum. naz. presso Subiaco ; 82. 
SAN BERNARDO, badia presso Norma; 121. 
SAN CESARIO O SAN C E S A R E O , eh., e 1. nelle a. mura, in Preneste; 91, 92-2. 

ID. 1. di a . ne l l e valli di Tarracina; 157. 
SAN COSIMATO, eh. e convento presso Vicovaro; 10, 13, 81. 
SANCTI JANNUARII , eh . g i à sussistita alle falde del mo. Gennaro; 5 6 . 
SANCTUM FORAMEN, n o m e in documenti dato a Sambuci; 8 1 . 
SAN DOMENICO, 1. di a . nelle valli di Tarracina ; 156. 
SAN F E L I C E CIRCEO, p . m . sul pr. Circeo ; 157, 158, 161-2, 1 6 2 . 
SAN FRANCESCO (di), e h . , ex-convento ora ospedale in Tarracina; 154, 1 5 5 - 2 . 

Id. e h . in Tuder ; 115. 
ID. por . d i Aletrio ; 110-2, 112-3. 
ID. id. d i Bellegra ; 101. 
ID. id. d i Ferent ino; 104. 
ID. id. di Preneste; 91, 92. 

SANGARIUS f. e va. ne l l ' a . Fr igia; 16. 
SAN GIOVANNI, por. nell 'Acropoli di Ferentino ; 103. 

ID. id. d i T ibure ; 75. 
SAN GIULIANO, mo. p re s so Trapani; v. Erice. 
SAN GREGORIO DA S A S S O L A , p. m. alle falde del mo. Guadagnolo nei Prene-

s t in i ; 73. 
SANGUINARIA, por. a . a Fe ren t ino ; 1 0 4 - 2 , 1 0 5 - 2 . 
SAN LEUCIO, bo. e c o n t r a d a a Verule; 1 1 9 - 2 . 
SAN MARTINO (di), po r . a Preneste; 91, 9 2 . 
SAN M I C H E L E IN T E V E R I N A , p. m. della va. del Tevere nel Viterbese; 4 9 . 
SAN M I C H E L E (di), r omi to r io e delubro sul mo. Scalambra; 102-2. 
SAN NICOLA (di), eli. e convento diruti, sotto il Gennaro presso Palombara; 

60, 61. 
SAN NICOLA, mo. de l l ' i s . d ' Ischia; v. Epomeo. 
SAN NICOLÒ, por . i n A l e t r i o ; 110. 
SAN PAOLO, CO. p resso Bauco; 120. 
SAN PELINO, 1. d i a . ; v . Cor i ìn ium. 
SAN PIETRO, eh. e p i a z z a sull'Acropoli di Signia; 126-3, 128, 131, 137. 
SAN PIETRO, por. di A l e t r i o ; v. Bellona. 

ID. id. di S i g n i a ; 126. 
SAN ROCCO, 1. di a. p re s so Preneste; 9 1 . 
SAN SILVESTRO, a. m o n a s t e r o sul mo. Sorat te; 54. 
SAN SILVIANO O S I L V A N I O , eh. rurale e 1. di a. nelle valli di Tarracina; 157-2. 
SAN SISTO, a. eh . p r e s s o Bellegra; 99, 100. 
SANTA BALBINA, 1. d i a . presso Tibure ; 67, 68-2, 69-2, 70. 
SANTA BARBARA, S A N T ' A N T O N I O DA PADOVA, SAN PIETRO EREMITA, (di), e l i . e d 

edicule presso T r e b a ; 83. 
SANT'AGATA, p o r . a F e r e n t i n o ; 104. 
SANTA LIBERATA, 1. d i a. a S . Angelo Romano; 5 9 . 

SANTA MARIA (di), e h . cat tedrale di Priverno; 152 . 

SANTA MARIA DELLA P I E T À , eh. e 1. di a. a Cora; 136. 

SANTA MARIA D E L L ' A R C I , 1. dell'a. Cures; 52 , 5 4 . 
SANTA MARIA DEL M O N T E (di),- o DEI BISOGNOSI, eh. e convento nei Sim-

bruini ; 84. 

SANTA MARIA MAGGIORE (di), basilica in Roma; 162. 
SANTA MARIA NOVA, eh. presso S . Gregorio da Sassola; 81. 
SANT'ANATOLIA, 1. di a . in S a b i n a ; 10. 
SANT'ANDREA DI PONZANO, eh. ed a. convento alle falde del Soratte ; 55. 
SANT'ANGELO, CO. presso SantAngelo Romano nei Corniculani; 60. 

ID. mo. sopra Tibure; v. Aefliano. 
ID. pu. del promontorio di Tarracina; v. Teodorico, mo. di 

SANT'ANGELO ROMANO, già IN CAPOCCIA, p. m. sui Corniculani, e 1. di un a. 
o. dei Sabini; 55, 58-2, 59-4, 60-2, 62, 63, 80. 

SANT'ANGIOLILLO, 1. di a . su l pr . di T a r r a c i n a ; 155. 
SANT'ANTONIO, eh. e romitorio presso Tibure, e 1. di a. ; 67-2. 
SANTA OLIVA, eh. ex convento ora museo a Cora; 136-4. 
SANTA SEVERA, S. f. della linea Roma-Civita Vecchia; v. Pyrgi. 
SANT'EUSTACCHIO, S . sul mo. Mentorella; 81. 
SANTO POLO D E ' C A V A L I E R I , p. m. nel mo. Gennaro; 69. 
SANT' O R E S T E , p. m. sulla costa del mo. Soratte ; 55. 
SANTORINO, is. del ma. Egeo; v. Thera. 
SANTO STEFANO, is. del Tirreno; v. Partenope. 

SAN VITTORINO, b. sulle rive dell'Aterno presso Aquila, 1. della a. Ami te r -
n u m ; 44. 

SAN VITO ROMANO, p. m. alle falde del Guadagnolo; 80, 81, 97. 
SARACENO mo., 1. della a. Bovianum Vetus, nel Sannio, V . a. Bovianum; 27,51. 
SARACINESCA, por. a. nel recinto poligonio di Signia; 124-2, 125, 126. 
SARACINESCO, p. m. sulla costa del mo. Costasole; 81. 
SARDEGNA, i s . ; 11, 18 . 

SASSO, monti del, presso Pyrgi nell 'Etruria mar i t t ima ; 49. 
SASSONICA, V. m. da Saxula a Ciciliano; 79. 
SATRICO, a. c. dei Volsci ai confini del Lazio Prisco; 122. 
SATURNIA, a. c., e nome dato all ' I talia; io, 18-3, 25, 27, 30, 40-2, 42-2, 133. 
SATURNO, latibolo di, presso Bassiano; 150. 
SAVOJA, piazza a Preneste, il suo più a. Foro; 92. 
SAXULA, SASSULA, a. o. dei Tiburtini; 62, 72, 76, 78-4, 79, 80, 133. 
SBARRE (le), 1. sulla V. maremmana m., presso Bellegra; 98. 
SCALAMBRA O SERRONE, mo. nell'Apennino Enr ico; 102, 
SCANDINAVIA, R . ; 19. 

SCARPELLATA, sentiero a. e m. che met te al mo. Gennaro; 62, 63-2, 64, 71. 
SCILLACE, a. c . s u l l ' E l l e s p o n t o ; 14. 
SCISELLE, strada delle, 1. di a. nelle valli di Tarracina; 157. 
SCOCCIA SANTO, 1. di a. alle falde del Gennaro; 64-2. 
SEGESTA, a. c. della Sicilia; 19. 
SEGNI, p. m. nei Lepini ; v. Signia. 
SELVA SCURA, pu. nei Lepini presso Bassiano; 146. 
SEMPREVISA. mo. nei Lepini; 123, 149-2. 
SEPINUM, a. c . ne l S a n n i o ; 115. 
SEPTEM AQUAE, laghi a. nel piano reatino, oggi di Ripasottile; 10. 
SERMONETA, a. Sulmo, od Ulubrae ? nei Lepini; v. Sulmo. 
SERPENTARA, 1. presso Olevano; 97. 
SERRONE, p., e mo. detto anche Scalambra, negli Ernic i ; 83, 162-3. 



SESSA AURUNCA, p. m. negli Aurunci ; 164. 
SETIA ora SEZZE, O. a. dei Volsci sui Lepini verso il piano Pomet ino; 38, 

45, 103, 122, 123, 149-3, 150-5, 151-3, 152-2-
SETINA, V. a. dall'Appia a Se t i a ; 151. 
SEVERO, m o . a. ne i S a b i n i ; 50. 
SIBILLA, gruppo di mo. nell 'Apennino cent ra le ; 50. 
SICELION, a, o. dei Tiburt ini , v. anche Ciciliano; 72, 79. 

ID. nome a. dato anche a Tibure, v. anche Tibur ; 72. 
SICILIA, i s . ; 5 , 6 , 17, 1 9 - 2 , 2 3 , 3 2 , 4 0 . 
SICILIANO, nome dato anche al p. m. di Ciciliano ; v. Ciciliano. 
SICULETUM, nome a. di Ciciliano ; v. Ciciliano. 
SIENA, C. della Toscana; 4 9 . 

SIGILLO, b. nell 'al ta va. del Velino; 37. 
SIGNIA, ora SEGNI, a. o. dei Volsci sui Lepini nel la va. del Trero; 29, 30, 

"37-2, 38-3, 39,' 40, 41, 42, 45, 63, 90, 91, 93, 113 120-2, 121, 122, 123-9, 
124-8, 125-2, 126-2, 127-8, 128-3, 129-6, 130-2, 131-2, 139-5, 140, 141-2, 142, 
144, 148, 149, 160, 161. 

SIGNINA, po r . d i C o r a ; 135. 
SILARUS, SILARO, ora S E L E , f. a. nel la Lucania; 40. 
SIMBRIVIO (del), va. e t . confluente dell'Anio superiore; 72, 82, 83, 84. 
SIMBRUINI monti, gruppo nell 'Apennino Romano presso Subiaco ; 72-2, 84, 

101, 109, 117. 
SINONIA, o ra ZANNONE, i s . v o l s c a de l m a . T i r r e n o ; 122. 
SINUESSA, a. c. degli Ausoni ; 163. 
SIONE, nome dato per antonomasia a Gerusalemme; 58. 
SIRACUSA, C. della Sicilia; 19, 4 8 . 

SOLE (del), por. a. nel recinto poligonio di Prenes te ; 91,92. 
SONNINO, p. m. nei Lepini pomet in i ; 152-2. 
SORACTES. SORATTE, mo. f r a il Tevere e la pianura romana, ne l l 'E t rur ia 

mari t t ima, R. dei Fa l i sc i ; 54-3, 153, 161. 
SORVA FUPIJO, pu. nei Lepini presso Bassiano; 149. 
SPADA, canale e presa d 'acque delle Cascatelle di Tibure; 67. 
SPAGNA, R . ; 4 , 9, 11, 1 0 2 . 

SPARANISE, p. m. nella Campan ia ; 162. 
SPARTA, e. cap. della Laconia in Grecia; 31. 
SPELUNCAE, SPERLONGA, 1. di a. negli Aurunci, sul ma. Tirreno; 162 . 

SPINA, a. c. alle foci del Po; 9, 10. 
SPOLETUM, SPOLETO, à. c. degli Umbri ; 43. 
SPONSAE (ad), s. a. sulla V. Appia nel piano pometino; v. Cisterna. 
STALLONE, 1. di a. presso Cure s ; 5 2 . 

STIMIGLIANO, p. e s. f. nel la valle Tiberina in Sabina; 54, 55. 
STIPA, canale della vecchia casca ta dell'Amo a Tibure ; 68. 
STRANGOLAGALLI, p. m. negl i Ern ic i ; 120. 
STUPA, por. a F e r e n t i n o ; 104. 
SUANA, SOVANA, a. c. ne l l 'E t ru r i a mar i t t ima ; 42. 
SUBLACU, SUBIACO, p. nel la va. dell'Anio nei Simbruini ; 72-2, 81-2, 82-2, 83, 

84, 98-2. 
SUBLACENSE, por . a T i b u r e ; 68-2. 
SUBLACENSE, R . ; 7 3 . 

SUBLACENSIS, V. a. dalla Valeria a Sublacu; 82-2, 94. 
SUCULETUM, SICELION, nomi dell'a. o. dei Tiburtini; v. Ciciliano. 
SUCCOSA, ora ORBETELLO, a. c. ne l l 'E t rur ia mar i t t ima presso i l pr. Argen-

tario ; 42-2. 
SUESSA POME TI A, c. metropoli dei Volsci, nel piano pometino; 122. 
SULMO, ora SERMONETA, a. c. dei Volsci nei Lepini pometini ; 122, 149, 150. 
SULMO, o r a SOLMONA, a . c . d e i P e l i g n i ; 44 , 56, 68 , 81 , 8 2 . 

SUNA (Marmosedio, o Alsano?), a. c. negli Acquicoli; 10, 44, 61, 113. 
SURIA, fonte minerale presso Treba; 83. 
SUTRIUM, SUTRI, a. c. del l 'Etrur ia mar i t t ima ; 43, 137. 

T . 

TANCIA, mo. nell 'Apennino sabino; 54. 
TARINO, mo. negli Equ i ; 83-2. 
TARPEA rupe, del Campidoglio a Roma; 24. 
TARRACINA, TERRACINA, a. e. Volsca; v. Anxur. 
TARQUINII, ora CORNETO TARQUINIA, a. c. etrusca presso il ma. Tirreno; lo, 

40, 162-
TARTARO O BETONICA, 1. di a. presso Tibure ; v. Bettonica. 
TASSONI, piazza in Cora; 135. 
TEBAIDE, R. dell 'alto Eg i t t o ; 35. 
TELLENE, a. c. nel Prisco Lazio r i tenuta presso la V. Appia; 9. 
TEMPIO a. della Dea Bona, supposto erroneamente presso Bauco; 120. 

ID. id. presso Bellegra; 99. 
ID. id. sul mo. Aeiliano presso Tibure; 75. 
ID. della For tuna a Cora;136. 
ID. id. Primigenia a Preneste; 90, 92-3, 130. 
ID. det to della Sibilla, sulla acropoli t ibur t ina ; 147. 
ID. detto della Tosse, presso Tibure ; 74. 
ID. del Sole, sul pr. Circeo; 161. 
ID. di Apollo, in Tarracina; 154. 
Id. di Castore e Polluce a Cora; 136-2. 
ID. di Ercole a Cora; 133, 137-3, 138. 
ID. di Ercole Vincitore a Tibure; 74, 130. 
Id. di Feronia a piedi del mo. Soratte; 54, 153. 
ID. id. presso Tarracina sulla V. Appia; 153-4, 155, 156, 157. 

ID. di Giano a Cora; 136. 
ID. di Giove Anxuro a Tarracina; 153-3. 
ID. di Giove Laziale, sul mo. Albano; 87. 
Ip. di Giunone Aricina, presso Aricia; 90. 
ID. di Giunone Curite a Faleria (Civita Castellana) ; 9. 
ID. di Minerva in Cora; 137. 
ID. di Saturno in Setia; 151. 
ID. di Vulcano ad Ostia; 147. 

TEODORICO, mo. di, pu. del pr. Anxuro, Nettunio, o di Tarracina, ora detto 
anche di S. Angelo; 153-2, 154, 155-3, 156-2. 

ID. palazzo e cinta fortificata di, sull'acropoli di Tarracina; 155-3. 
TEPPIA, t . presso Cora; 138. 

TERMINILLO, mo. nell'Apennino sabino, presso Reate; 50-2. 



TERNI, c. m. sulla riva del Nera ; v. I n t e r a m n a Naliars. 
TERRACINA, TARRACINA, a. o. volsco ; v . Anxur . 
TESSAGLIA, R . della a. Grecia; 9 - 2 . 

T E S T A DI BOVE, por. a. nei baluardi di Norba ; 138 , 14D, I4B. 

TESTAMENTO DI AULO QUINTILIO, 1. di a . p resso Feren t ino ; 107. 

TETRICO, mo. a. nell 'Apennino cen t r a l e , di ubicazione controversa, O0. 
T H E R A , ora SANTORINO, is. del ma . E g e o ; 1 1 6 - 2 . 

T I B E R , T E V E R E , f . ; 4 , 9, 2 2 , 4 3 - 2 , 5 0 - 3 , 5 1 - 3 , 5 2 , 54 , 5 5 . . 9 

TIBUR, SICELION, TIVOLI , O. a. cap i t a l e d e i T i b u r t m i nel P r i s c o Lazio 4 3 - 2 , 

5 6 , 6 1 , 6 2 - 4 , 6 5 - 5 , 6 6 - 6 , 6 7 , 6 8 - 4 , 6 9 - 2 , 7 0 , 7 2 - 5 , 73-O, 7 4 - 5 , - 5 - 2 , -6 , 8 0 , 

8 3 , 8 7 , 9 0 , 9 9 , 141 , 147 . 

TIBURTINA acropoli ; 6 7 - 2 , 6 8 . 

TIBURTINA, V. a. da Roma a Tibure n e l l a Valeria; 62-3, 66, il. 
TIBURTINI m o n t i ; 72, 9 0 . 

TIBURTINUS c l ivus; 66. 
TICHIENA, 1. presso Pol ì ; .94 . TILLIA, mo. presso Cantal ice ne l g r u p p o del Terminil lo; 50. 
TIORA o MATIENE, a. e. ora Torano o S. Anatol ia? in Sabina; 10, 44, 128, 161. 

TIRINTO, a. c . d e l l ' A r g o l i d e ; 5, 6, 7, 16, 24, 27, 31, 32, 34. 
T I R R A , T Y R A S ? a. e. della Sarmazia d a cui sarebbero nomat i i T i r r en i ; 21. 

TIRRENICA R . ; 2 1 . 

T I R R E N O m a . ; 47, 122-2, 162-2, 164. 
TOLEIUUM, VALMONTONE, a. c. dei V o l s c i ; 90, 101 . 

TORANO, 1. di a. in Sabina ; v. T iora o Matiene. 
TORRE MOSCONA, co. e to r re sopra Grosse to , presso Ruselle; 27 , 4 2 . 
TOR T R E P O N T I , TRIPONTIUM, 1. m. e s . a . sulla V. Appia nel piano pometino ; 

137 , 146 . 
TOSCANA, R . ; 4 3 . 

TRACIA, a. R. a nord della Grecia e d e l ma . Egeo; 6. 
TRAFORO O MAGUGNANO, b. m. presso Monteflascone ne l Viterbese ; v. Ma-

gugnano. 
TRAPANI, e. m . di S i c i l i a ; 32. . 
T R E B A AEQUORUM, T R E B A AUGUSTA, o r a T R E V I nel Lazio, a. o. degli Equi 

presso le sorgenti del l 'Amo; 44, 72, 81-3, 82-4, 83-4, 102. 
TREBULA SUFFENA, MONTEFORCINO, a . e . della Sabina; 10. 
T R E R U S , TOLERUS, T O L E N U S , ora S A C C O , f. e sua va. confine fra gli Ern ic i 

ed i Volsci; 45, 72, 88, 94-2, 97, 102, 118, 119, 120, 121-3. 
T R E V I nel Lazio, p. m. nei S i m b r u i n i ; v. Treba Aequorum. 
TRINACRIA, nome a. della Sic i l ia ; 17. 
T R I N I T À (della), S. sopra Val lep ie t ra , n e l l a va. del Simbrivio; 8 4 - 2 . 

TRIPONTIUM, S. a. sull 'Appia nei p o m e t i n i ; v. Tor Treponti . 
TRISULTI, cer tosa ora monumen to n a z i o n a l e sopra Collepardo nell 'Apennino 

Enr i co ; 118. 
TROJA, a. c. dell'Asia Minore; 9-2, 85, 143. 
T U D E R , TODI, a. c. degli Umbr i ; 4 3 . 

TUINO od ALTUINO, mo. sopra Ponza d'Arcinazzo nella va. dell 'Amo; 102. 

TULLIANO o MAMERTINO C A R C E R E , s o t t o il Campidoglio a Roma; v. Mamert ino. 
TURANO, f. confluente del Velino, n e g l i Aequicolani; 56, 61, 68, 
TURRI, 1. di a. presso Cures in S a b i n a ; v. Grotte di Torri. 

TUSCULUM, TUSCULO, a. c. sui Laziali, sopra il m. Frasca t i ; 24, 29, 35, 37, 42, 
44, 45, 77, 84, 85-4, 86-2, 87-4, 88, 90. 

Tuzi, orto, 1. di a. in Cora; 136. 

u . 

U F F E N S , U F F E N T E , f . a. dell 'agro pometino ; 151-2. 
ULUBRAE, C. a. dei Volsci nel pometino; v. Cisterna, e Sermoneta. 
UMBRIA, R. dell ' I talia medio; 11-2, 43-2. 
USTICA, va. oraziana; v. Digentiae va. 

v . 

VACCARO, CO. presso Fumone e Guarcino negli Ern ic i ; 109-2. 
VACUNAE FANUM, a, 1. presso Roccagiovine ; 70. 
V A L E R I A , V . a. da Tibure ad Hadria (Atri) ; 27, 37, 38, 62, 68-2, 81-2, 82-2. 
VALERIO, p n . a T i b u r e ; 68. 
VALLEPIETRA, p. m. nei Simbruini, va. del Simbrivio; 84-2. 
V A L L I DI TERRACINA, 1. di a. presso Tar rac ina ; 156, 157. 
VALMONTONE, p. m. e s. f. , creduto l'a. Tolerium, o Vitellia, nella va. del 

Trero; 90, 94, 101-3, 102, 131. 
VARIANA, por. a . a T i b u r e ; 75. 
VARIA, VICOVARO, O. a. della Sabina a . ; 69-2, 70, 72, 81, 141. 
VASSI, 1. di a. presso Tibure ; 66. 
VEII, a. c. e t rusca nel la valle del Cremerà, presso Roma; 33, 42, 134. 
VELINO, f . de i S a b i n i ; 27, 33, 56. 
VELINO lago, oggi di Pie di Luco; 10, 50. 
VELITERNA, p o r . a C o r a ; 133, 135. 
V E L I T R E , V E L L E T R I , a. e. dei Volsci sui Lazial i ; 89-2, 121, 132, 137-2, 162. 
V E N A SCRITTA, 1. di a. nel mo. Gennaro; 71-2. 
VENETULA, 1. di a. presso Tibure; v. Monitola. 
VENTOTENNE, is. volsca nel Tirreno ; T. Pandatar ia . 
VERRUCA O V E R R U G I N E , a. c. dei Volsci; 121. 
VERULAE, ora VEROLI, a. o. degli Ern ic i ; 38, 45, 81, 91-2, 91,115, 118-6,119-5, 

120-3, 123. 
VESBULA, a. c. della Sabina, a Marmosedio; 10, 61. 
VESCIA, C. a. degli Aurunci ; 163. 
VESCOVO, pu. dei Laziali sopra Veli t re; 89. 
VETULONIA, a. c. lucumonia e t rusca , stabili ta a Colonna; 40, 42, 133. 
Vico NEL LAZIO, p. m. negli E rn i c i ; 118. 
VICOVARO, p. m. nella va. dell'Anio sopra Tibure ; v. Varia. 
VIGLIO O CANTARO, mo. nell 'Apennino ernico; 83. 
VIGNETTO DEL RITIRO, 1. di a. presso Tar rac ina ; 157. 
VIGNOLA DI S. FRANCESCO, 1. di a. a Tarrac ina; 155. 
VILLA a. degli Antonini, alle falde del mo. Tuino, presso Ponza d'Arcinazzo ; 102. 
VILLA D ' E S T E (m), a T ibure ; 74. 
VILLA a. di Bruto presso Tibure ; 73. 

ID. di Cassio id. 73-2. 
1D. di Fusco id. 73. 
ID. di Quintilio Varo id. 66, 74. 



VILLA a. di Manlio Vapisco presso Tibure ; 68. 
ID. (d.a) di Mecenate id. 67. 
ID. di Orazio, Sabina e Tiburt ina; 67-3, 69, 71-5. 
ID. Neroniana Simbruina, presso Sublacu; 82. 

VILLA RUFFINELLA, m. sopra Frasca t i : 8 5 . 

VIMINALE, por. a. a Roma; v. Castrense. 
V I T E L L I A E BITELLA, a. o. degli Ernici, v. Bellegra e Valmontone; 1< 

VITERBO, C. m. nel l 'Etruria mar í t ima; 4 3 , 4 9 - 5 , 115 . 

Vi TORCHIANO, p. m . n e l v i t e r b e s e ; 49. 
VITRIANO o MITRIANO, 1. di a. alle falde del Gennaro; 65-2, 66. 
VITTORIA, torre medioevale presso il pr. Circeo ; 158. 
VITTORIO EMMANUELE, piazza in Tarracina; 154. 
VOLCI, o VULCI, a. e . d e l l ' E t r u r i a m a r i t t i m a ; 162. 
VOLSCA, R. e Volsc i m o . ; 45. 
VOLSINIUM V E T U S , a. c. etrusca stabilita a Orvieto; v. Orvieto. 
VOLTERRA, VOLATERRAE, a. c. e t rusca; 34, 41, 43, 148, 162. 
VOLTURNO, f. della Campania; 10. 

x . 

XEROCAMPO, pn. a. sull 'Eurota presso Sparta in Grecia; 31, 32, 33-2. 

z. 

ZANNONE, is. volsca del ma. Tirreno; v. Sinonia. 
ZAPPI, nome erroneo dato al mo. Gennaro; v. Pizzo. 

I I I o . I N D I C E D E L L E S U D D I V I S I O N I D E L L A M O N O G R A F I A 

Introduzione pag. 4 

CAPO I. Denominazione » 5 

» l i . Della Tradizione pelasgica » 8 
CAPIT.0 1. La L e g g e n d a » ivi 

» 2. Obbiezioni » 12 

» III. Divisione in epoche e maniere tecniche delle costruzioni 
poligonie » 23 

CAPIT.0 1. Divisione in epoche » 24 
» 2. Maniere tecniche, in cui si parla anche delle 

aperture e delle coperture » 27 
» 3. Come queste distinzioni in epoche e maniere 

non possano intendersi rigorosamente » 34 
» 4. Sulla età assoluta delle costruzioni poligonie. . » 37 

» IV. Rassegna topografica » 39 
Introduzione » 
CAPIT.0 1. Pyrgi, ora S. Severa » 47 

» 2. Viterbo - Bomarzo » 49 
» 3. Grotte Torri presso Cures, ora Correse » 50 
» 4. Sui Corniculani ed alle falde di Monte Gennaro » 55 

Montecelio » 51 
S. Angelo romano » 58 
Ameri ola >> 59 
Palombara Sabina • » 6 0 

Moricone * 61 
Monteverde » 6 2 

Marcellina » 6 3 

Ceano, Ciano, Cigliano e Turrito » 64 
Da Vitriano a Tivoli » 65 

» 5. Nella Valle dell'Amo » 6 0 

Santa Balbina » 6 7 

Sacco Muro * C 9 

l 



VILLA a. di Manlio Vapisco presso Tibure ; 68. 
ID. (d.a) di Mecenate id. 67. 
ID. di Orazio, Sabina e Tiburt ina; 67-3, 69, 71-5. 
ID. Neroniana Simbruina, presso Sublacu; 82. 

VILLA RUFFINELLA, m. sopra Frasca t i : 85. 
VIMINALE, por. a. a Roma; v. Castrense. 
V I T E L L I A E BITELLA, a. o. degli Ernici, v. Bellegra e Valmontone; 1< 
VITERBO, C. m. nel l 'Etruria mar i t ima; 43, 49-5, 115. 
Vi TORCHIANO, p. m . n e l v i t e r b e s e ; 49. 
VITRIANO o MITRIANO, 1. di a. alle falde del Gennaro; 65-2, 66. 
VITTORIA, torre medioevale presso il pr. Circeo ; 158. 
VITTORIO EMMANUELE, piazza in Tarracina; 154. 
VOLCI, o VULCI, a. e . d e l l ' E t r u r i a m a r i t t i m a ; 162. 
VOLSCA, R. e Volsc i m o . ; 45. 
VOLSINIUM V E T U S , a. c. etrusca stabilita a Orvieto; v. Orvieto. 
VOLTERRA, VOLATERRAE, a. c. e t rusca; 34, 41, 43, 148, 162. 
VOLTURNO, f. della Campania; 10. 

x . 

XEROCAMPO, pn. a. sull 'Eurota presso Sparta in Grecia; 31, 32, 33-2. 

z. 

ZANNONE, is. volsca del ma. Tirreno; v. Sinonia. 
ZAPPI, nome erroneo dato al mo. Gennaro; v. Pizzo. 

I I I o . I N D I C E D E L L E S U D D I V I S I O N I D E L L A M O N O G R A F I A 

Introduzione pag. 4 

CAPO I. Denominazione » 5 

» l i . Della Tradizione pelasgica » 8 
CAPIT.0 1. La L e g g e n d a » ivi 

» 2. Obbiezioni » 12 

» III. Divisione in epoche e maniere tecniche delle costruzioni 
poligonie » 23 

CAPIT.0 1. Divisione in epoche » 24 
» 2. Maniere tecniche, in cui si parla anche delle 

aperture e delle coperture » 27 
» 3. Come queste distinzioni in epoche e maniere 

non possano intendersi rigorosamente » 34 
» 4. Sulla età assoluta delle costruzioni poligonie. . » 37 

» IV. Rassegna topografica » 39 
Introduzione » 
CAPIT.0 1. Pyrgi, ora S. Severa » 47 

» 2. Viterbo - Bomarzo » 49 
» 3. Grotte Torri presso Cures, ora Correse » 50 
» 4. Sui Corniculani ed alle falde di Monte Gennaro » 55 

Montecelio » 57 
S. Angelo romano » 58 
Ameri ola >> 59 
Palombara Sabina • » 60 
Moricone * 61 
Monteverde » 6 2 

Marcellina » 6 3 

Ceano, Ciano, Cigliano e Turrito » 64 
Da Vitriano a Tivoli » 65 

» 5. Nella Valle dell'Amo » 66 
Santa Balbina » 6 7 

Sacco Muro * C 9 

l 



\ 

CAPIT.0 6. Tibur , ora Tivoli 173 

» 7. Nella Valle Arcense » 175 

Monitola 0 Minutola » i v i 

E m p u l u m , ora Ampiglione » 
Saxula - Sassula » ^S 
Sicelion, Siciliano, ora Ciciliano » "79 

» 8. Treba Aequorum - Treba Augusta, ora Trevi 
nel Lazio >y 81 

» 9. Tuscu lum presso Frasca t i e Rocca di Papa » 84 
» 10. Praenes te , ora Palestr ina » 90 
» 11. Olevano e Bellegra » 93 
» 12. Fe ren t i num, ora Ferent ino » 102 
» 13. Ale t r ium, ora Alatri » 109 
» 14. Verulae, ora Veroli » 118 

' y 
» 15. Signia, ora Segni » 120 
» 16. Ar tena Volscorum, ora Ar tena » 131 
» 17. Cora, ora Cori » 132 
» 18. Norba presso Norma » 137 
» 19. Setia, ora Sezze » 149 
» 20. Anxur - Trachinie - Tarracina, ora Te r r ac ina . . » 152 
» 21. Circeus mons - Circeii - promontorio Ci rceo . . . » 157 
» 22. Fundi , ora Fondi » 162 

1°. Indice a l f a b e t i c o degli autor i c i ta t i » 167 

I P . Indice a l f a b e t i c o topografico » 1T3 

111°. Indice del le suddivisioni della monografia » 197 

CORREZIONI ED AGGIUNTE 
M I 

FLL 

Pag. 5 r iga 
» 9 » 
» 9 » 
» 11 » 
» 16 » 

» 18 » 
» 19 » 

» 30 » 
» 33 » 
» 35 » 
» 39 » 
» 43 » 
» 46 » 
» 47 » 
» 49 » 
» 53 » 
» 54 » 
» 55 » 
» 58 » 
ì- 60 » 
» 63 » 
» 71 » 
» 78 » 
» 83 » 
» 93 » 
» 101 » 
» 103 » 
» 106 » 
» 108 » 
» 115 » 

» 119 » 
» 123 » 
» 135 » 
» 153 » 
» 161 » 
» 171 » 

11: 

47 

12 

Paleni et Stratico 
nel Pelopponeso 
che vi conduceve 
del sole 
dopo la parola differenza. 

divenne epsimonoli te . . 
dopo 1873 

1829-38 
W. J. Stilhnan . . 
nel Pelopponeso 
medesimi (Mem. etc. . . 
Appennino 
annesse alla 
ou ceus-ci 
Grotta S. Stefano 
Dea reputata 0 s t imata 
nel passaggio . . 
le due ul t ime 
dopo S. Francesco » .. 
di appidi dell'epoca . . 
del le città lat ine 
presso Guarcino 
scendevano giù i due iati 
villa Cecconi 
designati per kieron . . 
porta della terza 

Cassinum 
adat ta to tale sistema . . 
kieron pelasgico 
0 si sospendevano dai villa 

nei campi, 0 dai 
monte Pizzute .. 
colonos misis 
la scoscesa del m o n t e . . 
Grecum nomen . . 
disegni del Groguet .. 
in principio della let t . P. 

correggere : 

» 
aggiungere : 

correggere : 
aggiungere 

correggere : 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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aggiungere 
correggere 

» 
» 
» 
» 

aggiungere 

Poleni et Stratico 
nel Peloponneso 
che vi conduceva 
del Sole 
etnografica fra Pelasgi, Achei 

ed Elleni, ma solamente una 
differenza 

divenne epimonolite 
Pais E. La Sardegna pr ima 

del dominio romano; s tudi 
storici ed archeologici ; 
Roma (Lincei) 

1820-42 
Stilman 
nel Peloponneso 
medesimi ». (Mem. etc. 
Apennino 
annessa a l la 
où ceux-ci 
Grot te S. Stefano 
Dea reputa ta e st imata 
nel paesaggio 
le due pr ime 
l 'ex convento di S. Michele 
di oppidi dell'epoca 
del le c i t tà sabine 
presso Collepardo 
scendevano giti i due lati 
v igna Cecconi 
designati per hieron 
porta della ter ra 
Casinum 
adottato tale sistema 
hieron pelasgico 
e si sospendevano dai villani 

nei campi, e dai 
monte Pizzuto 
colonos misit 
lo scosceso del monte 
Gtfecum nomen 
disegni del Grognet 

come è indicato sopra per la 
pag. 19. 



¡ÍGK 
a ® 

S b / ï t 

¡ i 


