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ROMA ANTICA
D I

FAMIANO NARDINI.

LIBRO QUARTO
La Regione Quinta detta Esquilina

CAPO P R I INI O

.

A,.Ila quarta Regione si congiungeva la quinta , la

quale , benché fosse detta Esquilina ,
conteneva oltre

la parte dell' Esquilie , eh' era fuori della terza ,
il

Monte Viminale ; sicché pervenendo la quarta alla

moderna Suburra , aveva a sinistra il Monte Vimi-

nale , e più in là il Cispio , che come già dicem-

mo , fu parte dell' Esquilie . La descrizione ,
che ne

fa Sesto Rufo , è questa .

Regio Esquilina ciìtu Colle \'iniinali .

Templum Jovis Viminei .

yUdes Generis Eiydnce .

Horti Plautiani .

Lacus Proniethei .

Macellimi /^ivianiim .

Njmpha^uni Alexandri .

Station. Cohor. VII. f igiluui .

Horti Mcecenatìs .

Regia Ser. Tullii .

Aniphitheatrum Castrense .

Tres Tabernoi .

Campus J'iminalis sub aggere .

Campus Esquilinus .

Lucus Pcetilinus .

Lucus Fagutalis .

Templum Junonis Lucince .

Domus Acjuilii Jureconsulti .
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REGIONE V. ESQUILINA.

^ra Jovis f^iminei .

Minerva Medica Pantheum .

Jsis Patricia .

Templuin Silvani .

Templuni yEsculapii .

Thennce Oljmpiadis .

Lavacrum ylgrippince .

Vici xr.
J^icus Sucusanus .

Vicìxs Tirsi Pileati .

Vicus Minervae .

Vicus Ustrinus .

Vicus Palloris .

J^icus Sejus .

T^icus Silvani .

Vicus Gapulatoruni .

Vicus Tragcedus .

Vicus Unguentarins ,

Vicus Paullinus .

Vicus Pastoris .

Vicus Caticarius .

Vicus Veneris Placidce .

Vicus Junonis .

Al dicuice XV.
Sejce .

Veneris Placidce .

Castoris .

Palloris .

Silvani .

Apollinis .

Cloacince .

Herculis .

Mercurii ,

Martis .

Luna; .

Serapidis .

Vestce .

Cereris .

Proserpince

.

Vicomngistri LX.
Curatores II.

Denun cintares II.

Insulce IIIMDCCCL.
Domus CLXX.
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T^acus LXXXIX.
Horrea XXFIL
Balincce prìvatcx LXXp^.
Pistruìa XXXII.
Regio continet pedes XFMDCCCCL.

Da Vittore si descrive così :

Regio Quinta Escjuiliiia .

Lacus Promethei .

Mcicelliun Liviani .

Njmphceuni Divi Alexandri .

Cohottes IH. I igilum .

jEdes generis Erjcince ad portain Col'

linam ,

Horti Planciani , vel Plautiani .

Horti Mcecenatis .

Regia Servii Tidlii .

Hercules Sullanus .

Aniphitheatrum Castrense ,

Campus Esquilinus , et lucus .

Campus Viminalis , sub aggere .

Lucus Petelinus .

Tcmplum Junonis Lucince . ^

Lucus Fagutalis .

Domus M. Aquila Jureconsulti , et Q. Ca-

tuli , et M. Crassi

.

Ara Jovis Fiminei .

Minerva Medica .

Isis Patricia .

Lavacrum Agrippin<x .

Thermce' Oljmpiadis .

Fici XF.
/Fldiculce XF.
Ficomagistri LX.
Curatoies IL.

Denunciatores II.

Jnsulce IIIMDCCCL.
Domus CLXXX.
Horrea XXllL
Lacus CLXX.
BalinecG Privatce LXXF*



REGIOINE V. F.SQUILIIN'A .

Pistriiia XII.
Regio con linet in ambila pedes

XFMDCCCC.

Il di più , che nc'll' altro Vittore si trova , è

questo :

Begio Quinta E<(juiliiìa ciini Turri ,
et Col-

le / imiita li .

Al lago di Prometeo \i è per aggiunta

Secund.

Alle coorti de' Vigili vi si premette Stai.'

Hercules Silvanus , alias Sullanus .

Tres labernae .

Templuni Sihani .

Teniplum yjisculapii .

Lacus CLXXIX.
Pistrina XXII. alias XX TI.

L' ambito si dice piedi XVMDCCCCL. alias

XVMDGCCC.

Nella Notizia si legge ;

REGIO V.

squilice continent Lacwn Orpheì , Macelluni Li-

viani , Njmpliceuni D. Alexandri , Cohorles duas

f-^igiluni , Ilerculem Syllanuni , Hortos Pallanlia-

nos , Ainphitheatruìn Castrense , Campum filmina-

leni sub aggere , Minerv>am Medicam , Jsidcm Patri-

iiarn , Vici XP. JEdiculoi XV. Vicomagist/i qua-

dra.ginta odo , Curatores duo , Insulce tria niillia

odiligen Ice (juinrpinginta , Donius CLXXX. Pior-

rea XXIII. Balnea LXXV. Lacus LXXIIII. Pistri-

na XV. Continent pedes quindecini inillia DC.

Vi si aggiunge dal Panvinlo .

Mons Esquiliììus , alias Cispius , Oppius , et

Septiniius .

Mons Viminalis , alias Fagutalis .

Aggeres Tarquinii Superbi .

Clivus Urbicus .

Vidis Patricius .

JFiglinoi
,
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j

Puticuli , alias Puticulce in Esquiliis .

Spes vetus .

Ficus Afvicus in Esquiliis antiquus .

2abernola .

Lucu> Quc/{juetularius .

Lucus Me])hitis .

Lucus Juìionis Lucina^ .

Lucus fiminalis , alias Jovis T'^iininci .

Lucus Jiub/iiinis .

Templum Jovis Fagutalis , alias f iminei .

Teinpluin Silvani sub f innnali cuni Por-
ticu .

Templum Vcncvis Verticovclia; extra por-
tam Collinam , via Salaria .

jEdes Buhip^inis via Nomentana extra por-
tam Catulariain .

JEdes Quietis extra portam Collinam .

jEdes Honoris ad portam Collinam .

yEdes Felicilalis .

/Edes Malce Fortunce .

yEdicula Pollucis in vece di Palloris .

jEdicxda P^orlunce Parva: .

Sacellum Dece Ncenice extra portam Vimi-
n aleni .

Sacellum Querquetularium .

Sacellum Jovìs Fagutalis .

Ara Malce Fortunce .

Circus Aureliani cum obelisco .

Forum Esqiulinum ,

Basilica Sicini .

Al Campo Viminale aggiu^e , in quo erat cedi"

cuia Fortunce parvce .

Horti Torquatiani .

Castra Prcetoria .

Vivarium .

Thermce Novati .

Bcilineum Paulli .

Lacus sine nomine CLXXTX.
Castellum aquarum Marcice , Julice , et

Tejndce .

Arcus Galileni .

Pistrina XXIJ.

Domus Begis Servii Tullii .
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Quinti Lutata Catuli

M. Licinii Crassi divitis .

P. Virgilii Maronis . ,

Propertii .

A Persa ,

C. Plinii Junioris .

Licinii Iniperatoris .

Ed il Merula vi aggiunge .

Ustrince publicce .

Sessorium .

Domus Maximi , et Paulli .

"Vi aggiungerei io :

Trophcea Marii de Cimbris , et Theuio-

nibus .

Sacellum Marianum .

Domus j^liorum , et horti Lamìce .

Suburbanuìu Phaontis .

Lucus Lavernce .

Clivus Pullius .

Aedes Diance in Vico Patricia .

jVaumacIìia vetus .

Nennis Caji , et Ludi , ubi Naumachia
Vetus ,

Agger Servii Tullii .

Theatrum Florce .

Horti Variani cum Circo .

Domus Maximi in fico Patricia .

Mons Sacer .

Crrptu Ncpotiana .

Clivus Cucumeris .

Templum Solis .

Templum Honoris , et J'irtutis .

JSlons ^eptimius .

Arcus Gallieni Jmp.

T^ icus Latcritius .

Dormi s Martii

.

Ager Verauus .

Domus Fudentis .

Sester'.iaiìi .

7'emplurn licrculis ad Portam Coliinani .
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Di là da S. Giovan Laterano , cIoyc la Celi mon-
tana finiva , couvien dire , elio cominciasse questa

presso le mura di Roma , secondando i confinì di

quella , e poi della d" Iside , e Serapide
, quasi di-

rettamente dietro a S. Matteo , dilungandosi fino a

S. Manilio de" Monti , donde per la calata di Santa

Lucia in Selce scendeva alla moderna Suburra , e

quindi alla Madonna de' Monti ; poi torcendo a destra

per la \ia diritta , che va a S. Vitale , perveniva al-

le Terme Diocleziano , e lasciatele a sinistra giugiie-

va all' argine di Servio Tullio , ed alle mura , fuo-

ri delle quali piegava a sinistra : e con esse andava

fino alla porta Salara , come dalle particolarità , clit'

in lei si leggono , ci s' insegna .

La parte dell' Esquilie , c/i' è tra S. Croce

in Gerusalemme , e la Porta di S. Lo-

renzo , delta Monte Opj)io .

CAPO SECONDO.
Di'iscorrendo Varrone nel libro f\. e. 8. del nome
dell' Esquilie , e per una delle etimologie apportando,

aia ab eo quod excultce a Jiege Tullio essent , sog-

giugne : Huic origini magis concin un t Luci vicini,

quod ibi Lucus Fagutalis , et Lucus JMephitis , et

Lucus Junonis Lucine^
,

quorum angusti fines non
niirum ; jam diii enini late auaritia una est ; iteni

Lucus Latini
, Querquetulanwn Saceiliuii . Donde Sacci' imi

traendosi , che Tullio ad imitazione di Nuraa consecra- Q"*^"^^.'-^-

tor de' Sacrar] dogli Argei su i monti , fé anche egli Lucus

sulle Escjuilie tanti boschi sacri , o Sacelli ci pone in Quei 4.10

briga d' in\estigarli . Querquetulano fu il primiero
'"'^"'^''

nome del Monte Celio , come coli' autorità di Tacito

dissi . Querquetulana ebbe anche nome una delle par-

te di Roma da un bosohelto sagi'o , elio gli era ap-

presso per relazione di Festo : Querrjuetulance , ut re-

pulantur signijicari NjmphcB prcesidentes Querque-
to virescenti

,
quod genus sjh'ce indicant fuisse in-

tra portoni
,
quce ab eo dieta sit Querquetularia . 11 ^'^nfe

qual bosco sagro , e secondo 1' opinione universale X/m;e"^'
guardalo da Ninfe , essere stato non diverso dal Sacel-

lo Querquetulano , che doveva esservi , sembra a me
più che verisimile , gia(M:hè sotto i boschi quel Sa-
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cello si annovera da Vairone . Si pone da molti pres-

so Santa Maria Maggiore , ma senza veruna autorità ;

o riscontro . Meglio dal Donati si dice sul Celio ;

perchè il nome di Querquetulano fu dato a quel

monte ; e le parole di Varrone nel luogo citato : Quo-
rum angusti Jincs non miiuni

,
jmn dia enim late

avnritìa una est : iteni Incus Laruvi
, Querquetu-

lanuni Sacellum , si spiegano , che anco il bosco dei

Lari , eh' era a pie del Palatino , e il Sacello Quer-
quetulano , eh' era nel Celio , erano restati angusti

,

come gli altri dell' Esquilie ,

INla però colai senso non può aggiustatamente cor-

rere , e senza durezza . Lucus Laruni , et Querque-
tulanuni Sacellum non possono avere relazione diritta

al Quorum angusti Jlnes , che il genitivo richiede-

derebbe , siccome 1' hanno piana , e commoda cJl' an-

tecedenti
,
Quod ibi lucus Jagutalis , etc. e la parti-

cola Itevi non si aggiusta per altro verso . Secondo
questo senso il Sacello Querquetulano , e il bosco

de' I^Tri erano nelT Esquilie , ed il nome di Quer-
qi^tulano posseduto anche dal Monte Celio , se non
necessita , non dissuade almeno il credere quel Sacello

nella parte dell' Esquilie confinante col Celio , che pri-

ma delle mura di Tullio Ostilio , le quali 1' escluse-

ro
,
più per Celio , che per \ Esquilie poteva essere

presa . Così il Bosco Querquetulano è facile , che fos-

se di là da S. Gio: Laterauo , ed ivi nel basso , che

divisivo era tra un Monte , e l'altro, la porta Quer-
quetulana anch' ella detta ; appresso gli si può sup-

porre il Sacello , ma sulla falda dell' Esquilie verso

Santa Croce in Gerusalemme . Osservo , che Varrone
volendo parlar solo de' Boschi dell' Esquilie, vi anno-

vera non il bosco , ma il Sacello Querquetulano . Se-

gno espresso , che il Sacello solo era nell' Esquilie ,

standole il bosco a lato si ma sul Celio .

Lucus Fa- Il Fagutale essere stato presso S. Pietro in Vin-
^" ^ " cula , o Santa Lucia in Selce ; si dice da molti , né

se ne adduce il perchè : dalla quale opinione io non mi
disgiungo ; ma per provarla è necessario parlar pri-

ma del Bosco Esquilino da Varrone tralasciato , forse

perchè dal Re Tullio non fu fatto , se però non è lo

stesso, che quel de" Lari . \arronelib. 4- ^- ^- l'ife-

reiido le cime dell'Oppio, apporta in testimonio il

libro de* Sacrar] degli Argei , nel quale si legge-
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va: Oppius nions princeps Liicum Esquilinum , Lii-

cuììi Fcigiitalein sinistra ,
quaì sub via'iiini est . Op-

pius ììioììs bicepsos simplex . Oppius mons lerci- LucusEs-

cepsos lucum Esquilinum dexterior via in Taberno- "^

la est . Oppius mons quaclricepsos lucum Esquili-

num via (Icxterior in jiglineìs est . Ecco , che di Quattro

quattro cime dell' Oppio tre erano appresso il Bosco
///y'^^/^'^

Ésquilino ; e dalla terza sommità salivasi per la Ta- Oppio .

bernola tra il Coliseo , e San Clemente . Posta dun-

que la terza in faccia a S. Matteo , ove ancor le Ter-

me di Filippo dicevano essere , la prima come la

più prossima alla divisione fra 1" Oppio , e il Cispio
,

ed alla Ileana di Tullio , sarà fuor di dubbio la vi-

cina a S. Martino de" Monti ; la seconda segue , che

sia quella , che dietro a S. jNIatteo presso S. Eusebio

s" innalza , e la quarta più lontana diciamo pur quella
,

che presso al Giardino del Cardinal Cornaro si vede .

Pongasi il Bosco Ésquilino equidistante alla prima , al-

la terza , ed alla quarta presso a S. Matteo ; secondo

tal postura ( die se non è certa , non ha almeno ri-

pugnanza , né altra non più ripugnante credo io fa-

cile ritrovarvi) la prima sommità potè alla destra ver-

so San Matteo avere il bosco Ésquilino , ed a sinistra

verso S. Pietro in \incula il Fagutale : a cui , come
dedicato a Giove , conveniva luogo ])iù viciuo alla

Città , ed alla Regia . Varrone un'altra volta nello

stesso libro e. 32. ne scrive : Eagittal a Fago , nu-

de etiam quod ibi Sacellum Jovis Fagutalis ; e Pe-

sto : Fagutal Sacellum Jovis , in quo Juit Fagus ar-

bor
,

quce Jovis sacra habebatur ; e Plinio nel

cap. IO del decimosesto libro : Fagulali Jovi etiam

nunc , ubi Incus fageus fuit .

Non lungi dal Fagutale essere stato il Clivo det- Clivn?

to Pullio , n- è autore Solino nel capo secondo l'ar- P^Uius .

quinius Superbus , et ipse Esquiliis supra Clivum
Pullinm ad Fagutalem lucum ; il qual Clivo forse

non diverso molto era da quel moderno, per cui dal-

la nuova Suburra a S. Pietro in \ incula si salisce .

Delle tre -altre cime la quinta , e la settima es- Cimnse-

serc state presso S. Ilaria Maggiore , e la Villa Pe- *'« ''^'''

retta, vedremo in breve. Segue dunque , che la *?"' *^'

sesta fosse quella , che presso S. Croce in Gerusa-

lemme dicemmo riconoscersi .

Veduti i Boschi Sacri dell' Oppio , rifacciamoci
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(la capo per camminar eoa qualche poco di ordine se-

condo 1 siti .

La Chiesa di S. Croce in Gerusalemme fu da Co-
\S, Croce . i./> i t» i e •

in Ceni- stanlmo edihcata nel raJnzzo aessoriano , come scrive

salemwe . Anastasio in S. Silvestro , e Beda nel primo tomo

del Martirologio : e perciò Sessoriana Basilica suol

chiamarsi (i) . Del Scssoriano Palazzo non si ha altra

Sesso- notizia . Solo il Sessorio presso una delle porte Es-
iium. (niiUnc si legge da Acrone accennato nella Satira ot-

tava del primo libro di Orazio v. i^. dove dice l'Es-

(fuilie chiamarsi locus in quo antea sepeliehantur

corpora extra portam illam , in qua est. Sesso-

riiun Qì) ,
per la qual porta intende la Maggiore

,

giacché al tempo di Acrone 1' Esquilina antica era chiu-

sa , onde potè il Sessorio star presso la porta Mag-

(i) II trovarsi appellata questa Basìlica , Elenìana ne-

gli atti del Concilio Romano celebrato sotto Sisto 111. Tan-
no 4-53. non deve render sospetta V autorità di Anastasio ,

il quale nel luogo citato dal Nardini dice : Eodi^tn tempore

fecìt Consfantinus Augiistìi<: Basilicatn in Pcdcdio Sesso-

riuno ubi ci inni dt; Ugno S. Crucis D. iV". Jesu Cfiristi po-
suit .... ubi efiuni et nonicn Ecclesice dedicavit , uuce

cognominatur usque in liodiernwn diein Hicruscdem . Im-
perciocché quantunque edificata da Costantino

, potè esse-

re chiamata Eleniana, o perchè Costantino stesso le diede

un tal nome , o perchè si trovava presso il palazzo di Ele-

iia sua Madre . Infatti poco distante da S . Croce in Geru-
salemtue nella Villa Conti si vedono ancora le vestigia delle

Terme di quella Augusta , come si rileva dalla seguente

iscrizione ivi trovata ed ora affissa nella sala a croce greca

del Museo Pio-Clementino :

D. N. HELE?>.A . VETC. . . . AVG. MAT.
AVIA REATIS
THERMA ... SI

Questi avanzi consistono in una parte del Tepidario o pisci-

na , le cui mura sono rivestite della medesima composizione

che si osserva nelle Terme di Tito . Ivi ai tempi del Rar-

toli ( Memorie n. 12. ) fu trovata una camera più profon-

da delle altre , e in essa fra molti frammenti , cinque sta-

tue di marmo .

(2) i,>uesta porta stessa secondo Anastasio Bibliotecario

( in vita Silvestri I. ) vien detta Sessoriana . ... et omnes
ugros a pijrla Sessoriana via itineraria usijuc ad viain

Lctiinam etc.
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giore , e non lontano dal Sessorio il Palazzo detto

Sessoriano , se però Palazzo vi fu , poiché Anastasio
,

e forse anche gli altri di qua' secoli solevano dir Pa-

lazzi le fabbriche grandi antiche . Cosi dice egli Pa-

lazzo il Circo di Nerone in S. Pietro : sepultus est

l'ia Aurelia .... juxta Palalium lYeronianuni in

Praticano etc. ed il Foro di Trajano si dice Palazzo

da Giovanni Terzo nella Costituzione : Quoniani pii-

rnitiva portata dal Martinelli nella sua Roma Sacra per

altro . Al Lipsio nel i5 degli Annali di Tacito piace

di leggere non Sessoriuni , ma Sextertiuni . A me il

Sessoriano Palazzo , eh' essere stato in quella parte si

legge , fa parer più verisimile 1' antica lezione , e mi
induce a supporvi qualche fabbrica di gran conto , in

riguardo della quale Aureliano per chiuderla in Ru-

ma , fò fare ivi cubito alle muraglie ; ciascheduno pe-

rò la consideri , e legga a suo gusto ,

Appresso , a destra della Basilica Sessoriaiia , ove

è un grosso avanzo di antico ediGzio , alcuni Antiqua- di. Fem
rj dicono essere stato il Tempio di Venere , e di Cu- re , e di

pidine ; altri essere stato per appunto , dov' è oggi "'"

la Basilica detta ; ma senza pure una guida , che

io sappia , di congettura . Il Fulvio adduce in prova

due versi di Ovidio , i quali sono nel primo Ife ar-

te amancli v. 68. :

^ut uhi muneribus nati sua numera ìuater

Addidit , externo mairnore diues opus .

Ma oltre, che non si fa ivi del sito alcuna menzio-

Be , parlarvisi di altra fabbrica , che di Venere , e

Cupido pur troppo è chiaro . Potè essere ivi il Sesso

-

rio j ma scnz' altro lume resti pure incerto (i) . Sessorio.

(i) Altri ancora sostennero questa opinione , e special*

mente V Autore della Storia di S. Croce in Gerusalemme

( p. 29. e seg. ) . 11 ticoroni poi dall' esservisi trovata la

Venere coli' Epigrafe :

VENERI . FELICI . S\CRrM
SALVSTIA . HELPIUYS . DD.

lo congetturò anche egli . Questo argomento perù è di lieve

peso se si rilletta , che quella statua non rappresenta Vene-
re ma bensì la moglie di Alessandro Severo , ballustia Rarbia

Orbiuua sotto le sembianze di quella Dea , sicc>)me ctiiara-
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Amphithe ^ sinistra della medesima ò un Anfiteatro di ma-
atruiiiCa- teria laterlxia d' ordine Corìntio , e molto ben fatto ;

stiense
. ^ ^^yj ^ggj ]g mura della Città , che prima appresso

gli erano , sono appoggiate . Fu creduto di Slatilio

Tauro , ma nel ^o. di Dione leggendosi essere stato

quello di marmo , e nel Campo Marzo , nella qual Re-

gione si registra da Vittore , e da Rufo ,
prudente-

mente questo da i più moderni Antiquari si dice l'An-

fiteatro Castrense , che in questa Ptegione si legge po-

sto (i) . Ma per quali giuochi potè servire ? A mio

mente rilevasi dalla sua testa . D' altronde i residui di que-

sta fabrica non sembrano di tempio , e la Statua dell'Au-

gusta Orbiana poteva starvi senza che il tempio (osse dedi-

cato a Venere . Il Venuti al kiogo citato asserisce essere

stata demolita una gran parte di questa antichità per servir-

si de' materiali nella nuova fabrica della contigua Basilica .

Questo avanzo fu ancora attribuito al Tempio della

Speranza V'ecchia ; Frontino nel libro i. de Aquicductibus
dice : Parie/n tcancn sul CLaudia priiis in arciis qui vo-

caiitur N^aroniani ad Spem l^etcrcin transfert ; ed in un
altro luogo trattando dell' Aniene Nuovo : rectus vero dit-

ctus secunduni Spcjn Veterem veniens intra porfam Esr/id-

llnain in altos rlvos per urbem deducitur . Questi passi

quantunque non dimostrino , che le indicate vestigia siano

certamente quelle del Tempio della Speranza Vecchia, non-
flimeno quamlo non vi tosse altro argomento in conti-ario

non escludono affatto una tale opinione come falsamente

pretese il Vetiuti: ( Antioli. di Roni. Part. i. e. j- p. i5ó ).

(i) Dì questo Anfiteatro resta ititiera una parte del pri-

mo ordine , ed un arco del secondo nella parte esteriore

delle mura urbane . Negli scavi eseguiti nelT interno furo-

no trovate sotto il piano dell' arena parecchie grotte riempi-
te delle ossa delle fiere , che erano state scannate ne' giuochi .

II Venuti ( toc. cif. p. 172. ) pretese che questo cdifizio

fosse incastrato nel recinto dall' Imperadore Aureliano . Ciò
però si oppone all' antica magnificenza , e siccome le mura
ivi contigue appariscono opera de' tempi posteriori e più
probabile supporlo rinchiuso da Belisario, il quale nel fret-

toloso ristauro , che fece delle mura dopo il diroccamento
di Totila per risparmio di tempo , e di materiali si servi di

tutti gli edifizj antichi , che erano presso le mura .

Nella Valle sottoposta all' Anfiteatro descritto si ricono-
scono le vestigia di un circo attribuito ad Eliogabalo

, ed
Aureliano . Ivi fu trovato l' obelisco egizio , che rotto in piìi

pezzi si osserva nel giardino Vaticano . Nardini ne parla più
sotto .
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credere per li Castreasi esercitati da' Soldati , die con

diversi animali vi combattevano . Di questi celebrali

una volta a Circejo , dove 1' Imperadore allora era ,

Svetonio nel ^2. di Tiberio fa menzione : . . . Civ-

cejos pertendit . Ac ne quam su.spia'onem ù/Ji/niitatis

daret , Castrensibus liulis non intt'rj'uit .so/um , sed

etiam missuni in arcnani aprimi jaculis desuper pe-

tiit .

Tra la medesima Basilica , e la porta detta Mag- AggerTsr

giore , eh' ò la parte volta a Levante , ove le mura p",'j^"

di Roma cominciano a vedersi in piano , cominciò an-

che 1" argine di Tarquinio Superbo ; il quale dagli An-»

tiquarj confuso con quel di Seivìo pur troppo aper-

tamente suole distinguersi dagli Storici . i>ionisio co-

si dice di Tarquinio nel quarto : Pa'tem Ulani Lr-

bis , (nioì ad Crabios vergit magna operarionun mul-

titudine cinxit aggere , magis latam egerendo fos-

sam , ibique magis murnni erigendo , crebrisque

turribus muniendo : ab hac eniin parte lùdebatur ci-

vitas admodwn debilis
,
qiium alibi undeciimque val-

de tuta esset neque accessit facilis ; ove V altra par-

te pur piana delle mura fino alla porta Collina si sup«

pone fortificata , di cui nel nono il medesimo Dio-

nisio . Unus aiitem lociis urbis maxime expugnabi-

lis , ab Esquilina porta, Collinam usque , manua-
li opere miinitus est . Fossa enim prcecingitur , cu-

jus latitudo qua minima , ccntiim et amplius pe-

dum est ; nltitudo trigin ta ; et supra fossam exur-

gii murus alto et lato intiis suffultus aggere , nec

arietibus con cuti neque cuniculis sujff'odi facilis . 1:1io

locus septem in longitudine stadiorum ,
quinquagin-

ta in latitudine pedum est : la qual fortificazione pri-

ma di Tarquinio fatta da Tullio espressamente mo-
stra Livio nel primo : . . . Inde deinceps ( Tullio )
aiiget Exquilias ; ibique ipse , ut loco dignitas fie-

re! , habitat . Aggere , et fossis , et muro trbem cir-

cumdat etc. Più espressamente Strabone afferma nel

quinto p, 162. , che Servio nella parte più debole

de" due colli da lui aggiunti fé il terrapieno : Quem
dcfecluin Se:rvius arguit , qui complevit miirum

,

adjectis Urbi Esquilino , et Viminali collibus ; quce

omnia cum capi facile extrinsecus possent
, fossam

altam fecerunt , terraque intra recepta , aggerum
sex circiter stadiorwii in interiore fosscB margine
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feceriivl , murosque , et turres in eo constituerwit a
Collina porta usque ad Esquilinam ; ove le due pa-

role \)\uy:\\'\ fecerunt , e constituerunt , cioè opv^a.vr£c.

fi i7r?/Su'Aov più apertameli le spiegano gli argini fatti

da più d' uno . Da Tarquinio essere stata solo fatta

la parte orientale , che <^ la volta verso Gabio , si di-

ce da Plinio nel o. 5. del terzo libro : Clatiditur ab
Oriente aggere Tarquinii Superbi inter prima opere

mirabili , nnmque eiim muris cequavit
,
qua maxi-

me patebat aditu plano : ed il nome della porta In-

ter aggeres dichiara gli argini essere stati più d' uno .

Seguì dunque Tarquinio 1' opera di Tullio restata im-

perfetta , e la compì , secondo Plinio , e con fabbri-

ca più superba dell* altra (i) .

VicusAfri ^^ Vico Africo, il quale essere stato nell' Esqui-
cus. He Varrone scrive nel quarto e. 82. ; Esquiliis Ficus

Africus ,
quod ibi obsides ex Africa bello Punico

dicuntur esse custoditi ; se non fu nella parte delle

Esquilie , che era nella Regione Terza , mentre ebbe

il capo nella seconda Regione , come dissi ivi ,
poco

lungi potè essere dal contorno detto fin' ora (2) .

(1) Quantunque il Fabretti si sforzi nella sua opera
de Acfuis , et y}(fu(ed. ( Dissert. III. parag. v. ) (V impugna-
re r opinione ilei Nardini , che fa due Aggeri differenti dì

Servio, e di Tarquinio, ciò non ostante le parole di Dio-
nigi sono troppo chiare : se Servio al dire di Strabene lib. 5.

fortificò con aggere la parte fra le porte Collina ed Esqui-

lina , e se Tarquinio suo sviccessore fortificò il lato che era

rivolto a Gabio questi erano due aggeri totalmente diversi;

giacche i primi coprivano le valli ed il declivio del Quiri-

nale , Viminale , ed Esquilino : ed il secondo la estremità

deir Esquilino verso il Celio . Inoltre la porta Inter ogge-
rcs [)rova che vi era più di un aggere .

Gli avanzi delf aggere di Tarquinio si riconoscono in

quella altura sulla quale sono fabbricati gli archi Neroniani
dalla porta Maggiore fin verso il Latcrano ( t^enuti antichi-
tà di Roma p. \. e. 7. p. 176. ) .

(2) Nardini al lib. 0. e. 6. pretende , che W Vicus A-
fricus , ed il Caput jlfrlcce , della seconda regione siano

una stessa cosa , e che la lezione di Rufo e Vittore sia scor-

retta dovendosi leggere Caput Africi . Ciò però si oppo-
ne ad una lapide trovata presso il Convento de' SS. Gio; e

Paolo , nella quale si fa chiaramente menzione de'

PAEDAGOGJ . PVEKORVM . A CAPITE . AFRICAE
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Alle mura della Regione Esquilina essere slato vivarim;.

di fuori aggiunto il \ ivario , ch'era luogo da con-

servar yÌaÌ gli Animali per i Spettacoli , cinto di un
alto muro , ma senza torri , o sporti , racconta Pro-

copio nel primo libro della Guerra de' Goti . Quin-
di fu unìversal concetto essere stato il Vivario nel

luogo , che fralle porte Pia , e di S. Loren/.o sporge

in fuori
,

persuaso dalla sua quadrata forma , e spic-

cata , benché le mura , non meno , che altrove vi si

veggano pie )ie di torri ', ed avendo poi mostrato il

Panvinlo evidentemente 1' alloggiamento de' Pretoi'iani
,

detto Castrarli Prcvtoriuui , essere stato ivi , e non a

S.Sebastiano , come dieevasi ; i più moderni si son

ridotti a credere , che al lato di quelli alloggiamenti
,

dove è la porta murata , che per la Inter aggeres si

sud prendere , il ^ ivario fosse ; eppure fuori di

quella porta conoscendosi anemie, i residui della via sel-

ciala , che ne usciva , si raccoglie , che non era il

Vivario appoggiato ( come si pretende ) alle mura del

Castro Pretorio : ma del \ ivario facilmente si trova

la verità . Procopio , che di esso ci dà luce, scrive

nel e, 22, del lib. i. della guerra gotica essere stato

fuori della Porla Prenestina , dicendo nello stesso pri-

mo luogo : ^4cie instiucta circa Prcencstinam por-
tarli ad eam muri parlem inox ducit

, quani Ro-
mani f'ivarium diciint , unde expugnari niccnia per
quain facile poterai ; ed acciò non si stimi error di

Trascrittore , il medesimo Procopio non molto dopo
al cap. 23., avendo prima raccontato , che Belisario

pigliate a difendere le porle Pinciana , e Salara asse-

gnò a Bessa la Prenestina , segue ; Bessas inie^ea Pa-
ì-amuscpie , T itige ipso in fivario validissime his

insistente , eodem ad se Belisariuni advocant ....
Colla scorta dunque di Procopio , se fuor di port.a

Maggiore le mura si osservano , evidentissimo il vesti-,

gio dell' antico ^ ivario ^ i si trova . Fuori della por-

ta fanno le mura a destra uu gran gomito , lasciando

fra la jwrta , ed esse uno spaxio quasi riquadrato
,

ed avendo , come io dissi , la porta avute due usci-

te , la destra oggi murata entrava in quello spazio
,

il quale essere stato chiuso , ed essere perciò stato il

Vivario , mostra il residuo di muraglia antica , che

fra una porta , e l'altra ancor dura, che essendo sta-

to modernamente seguitalo con muro più sottile .
<-

Tom.11. h
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più basso , vi fa oggi serraglio di Bestiami , Fu for-

se il Virarlo fatto ivi per comodità de' giuochi dell'

Anfiteatro Castrense (i) •

„ . .. Giacché siamo fuori delle mura , non si debbono
HoriiVa-

, i . • i- t /-^ • j- tm i i r • i-
riani. ^"1 lasciare indietro gii Orti di Llagabalo . Lampridio

scrive al capo i3 Ipse secessit ad liortos

Spei veteris quasi cantra vovuin juveneni vota con-

cipiens etc. Dove fossero si mostra dal Donati coli' au-
torità di Frontino nel primo degli Aquedotti : Par-
tcm tamen sui Claudia prius in arcus , qui Docan-

Spwvetus ^"'* Neroniani ad Spem \>eterein transfert , e trat-

tando dell' Anieiie nuovo : Rectus vero ductus se-

cunduni Speni vetereni veniens intra portani Esqui-

ìinain in alias rivos per Urhein deducitur , i quali

acquedotti ancor si veggono presso la porta Maggiore .

dove i INeroniani archi cominciano , durando fino al-

la porta gli Aquedotti di Claudio , siccome dichiara

1' Iscrizione. Soggiugne il Donati con un'altra auto-

rità di Lampridio e. i^. Inde ituni est in hortos , ubi

T'arius invenitur certamen aurigandi parans; ed ar-

gomenta , che essendo al certame de' Carri necessario

il Circo , non altrove gli Orti fnrono , che fuora di
Circo di

pQj,^3 JMagjgiore , ove essere durato un Circo fin qua-
r.Lagabu- . ,

"-.
• t -ct- ii m t-" i • m

/o, SI a nostri tempi dimostra . Vi allega ilrulvio , il

quale del medesimo Circo , e dell'Obelisco dà con-

(i) Del Vivario si ha memùria nella seguente iscrizione

trovata presso V argine ( Almelov. Fast. p. 620. ) .

PRO S. M. ANTOWII . GORDIANI . PII

FELICIS . AVG. ET TRAWQVILLINAE SARI
3NAE AVG. VEINUTORES . lAlMVKES . CVM CV
STODE VIVARI . POJST. VERVS . INDL. COH.
VI. PRAE . GAMPAIN^IVS . VERAX . MIL. COH. VI.

PR. FVSCIVS . CRESCENTIO . ORD. CVSTOS
VIVARI . COHH. PRAF.TT . ET VRBB.

DIANA . AVG. D. S. EX. V. P.

DEDICATA XII. KAL. KOV.
IMP. D. N. GORDIANO . AVG. ET . POMPEIANO . C S.

Da questa iscrizione rilevasi , che il Vivario era sotto la

custodia di Pretoriani , e che da ciò venne forse 1' opinio-

ne , che il Castro Pretorio fosse dove si è riconosciuto ave-

re esistito il Vivario . Forse Y Anfiteatro Castrense fu espres-

samente fabricato per esercizio de' Pretoriani , che custodi-

vano il Vivario .
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tezza , che rotto in due parli giaceva nel mezzo .

Mfiggior lume se ne aj)porta dal Ligorio nel Libro dei

Circi , Anfiteatri , e Teatri , raccontandone i l'esidui

di molta magniiìeenza , e rappresentando l'Obelisco as-

sai bello ornato di geroglillci . Oggi se ne vede solo il

sito presso 1" Anfiteatro Castrense nell" angusto di nna

valle poco dì là dalle mura , ed essere stato degli

Orti Spei veteris , i quali nel poggio contiguo dove-

vano sovi'astargli , non si dissuade dal sito. L'Obelisco

giace rotto nel Cortile del Palazzo de" Barberini alle

quattro Fontane . Molti dicono quel Circo di Aure-

liano ', ma è mero ìndovinamento , o può essere , co- Circus

me il Donati discorre , che fìtto da Elagabalo fosse
^ureliam.

da Aureliano risarcito ovvero adornato .

II aome_ò/?e.v veteris dà indizio , che alcun Tem- Spesvetus

pio della Speranza posto su la Via Labicana gli fosse

vicino , detto yetus ( il Donati dice ) a distinzione

del nuovo , che nella Regione settima di Vittore sì

Fuori della Porta Maggiore nella Via Labicana JEAes

lungi da Roma , essere stato il Tempio della Quie- Quietis

.

te , dissi nella Regione seconda con Livio nel quar-

to . Da S. Agostino nel e. 16 del quarto della Città

di Dio , si dice fuori della porta Collina ; Quietem
'Vero appellantes , quce faceret quieteìii , qtnan ce-

deni haberet extra portavi Collinain , etc. Non ar-

disco però giudicare , se fossero due Tempj diversi
,

o se in S. Agostino, o in Livio sia scorrezione (1) .

Neil" Esquilie furono anche gli Orti Pallanzianì
, jj .p.

cioè a dire di Pallante Liberto dì Claudio . Frontino lantiam .

fa menzione di loro nel primo libro Finiuntar arcus

eorwn post liortos PaLlantianos , inde in usimi Urbis

(i) Fuori di porta Maggiore , sulla via Labicana fu noi

1672 scoperto il sepolcro di S. Elena , e vi fu trovata la

grande virna di porfido , che oggi si ammira insieme coli'

altra di S. Costanza nel Musco Pio Clenienlino . Le rovine

del Mausoleo si appellano Tor Pignattara dai vasi rovescia-

ti , che si osservano qui come nel Circo di Caracalla posti

per alleggerimento della volta . Kel risarcire Y annessa c.])-

pella de' SS. Pietro e Marcellino si è quasi intieramente di-

strutto il monumento antico di S. Elena . Dc^li altri ediii/j

posti fuori di questa porta sulle vie Laliicaiia , e Prenesii-

na si farà menzione ove si parlerà delle Vie .

b 2
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fistulis dediicuntur . 11 Donali 11 dichiara \iclai ai Va-

riaiii , né può negarsi . Ma più precisamente discor-

rendo del sito loro , si può dire , ciie questi fossero

dentro le mura vicini al primo castello , in cui 1' ac-

qua Claudia , e 1' Aniene nuovo , che per uno stes-

so condotto entravano in Roma , si cominciavano a

dividere per usi privati 5 onde poco lungi furono gli

Orti Pallanziani da porta Maggiore , e da Santa Croce

in Gcrusalenime . Al Panvinio piace , che sinno que-

sti i medesimi , che i detti scorrettamente da Vittore

Planciani , vel Plautiani , la quale scorrezione è as-

sai verisimile , ancorché di Plauto Liberto ricchissimo

di Severo Imperadore si abbia notizia da Sparziano .

Qui forse , o ne' \ ariani , erano le belle statue di

Bacco , delle tre Muse , ed altre scritte dall' Aldovran-

dì , l'itrovate da Pietro de liadicibus in una sua Vi-

gna presso porta Maggiore .

HortiTor Q]{ Qiil Torquaziaui son posti qui dal Panvi-
(juatiani. ^.^ forse perchè lesse in Frontino dell'acqua Appia

al lib. primo : Jnriiridir ei ad Aniencm vetevem in

covjinio liortoruin J'orniintianojum , . . . additn co-

gnomtmto decern (Tcmelloruin , e più sotto al li-

bro 2. . Ad Gemellas tamen , qui locus est intra

Spcm veterem , ctc. Ma dove gli Orti Torquaziaui fos-

sero , dissi nella prima Regione ; e come debba esse-

re letto P\-ontino , dirò nel trattar delle acque ,

VicusSu- Fra i Vici da Rufo scritti è il Sucusano , di cui
cusaiius.

£^^ ^^ j-jqJ toccato nella Regione seconda . Dicemmo
,

che si congiugneva colla Suburra , la quale ebbe il

nome da lui ; e però , s'era questo nella Regione quin-

ta Esquilina
,

quella nella seconda Celimontana , e la

Suburra fu tra S. Clemente , SS. Pietro , e Marcel-

lino 5 e porta Maggiore , non gli potè star congiunto
,

luogo più di ogni altro opposto a i Gabiui , il quale

se fu prima Pago Sucusano , incluse P Esquilie in Ro-
ma , divenne Vico .

Figlinae

.

Le Fornaci de' Creta) , delle quali parla Varro-

ne lib. 4- e. 8. Oppius nions terciccp.sos Luciini Es-
quilinuin dcxterior via in Tahcrnola est . Oppius

rnovs quadricepsos luciun Esquilinum via dexlerior

in Figlineis est ', Se le parole portate si pesano bene
,

furono o nel Vico Sucusano, o tra esso , e la quarta

rima dell" Oppio , che presso al Giardino dei Comari
fu detto essere, a cui per il Vico Sucusano si saliva
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facilmente , siccome per la Tabernola si andava alla

terza . Degli stessi Crelaj fa meuzioue Festo nel iq.

Saliìiitrn cani .sale in mensa /fonare Jli^nli ; i<rligioni

hahetiir , quad (juondani in Esquilina htglorie figa-
io ,

quuììi fovnax piena vasoruni coqueretiir , etc. i

quali Creta) facilmente dopo essere serrate in Roma
r Escjuilie , fuori delle porte Noraentana , e Trigemi-
na furono trasportati .

Dietro a S. jNlatteo , od al Giardino de" Comari un'

antica fabbrica decagona di mattoni dura ancor in piedi

in una A igna . Sospettasi la Basilica di Gajo , e Lucio
,

che Augusto fabbricò , secondo Svetonio nel e. 29. Once- Basilica
dam etiam opera sub nomine alieno , nepotuni sci- di Cujo ,

licet , et uxoris, sororisqnefecit : ut Porlicum , Ba- ^ Lucio .

silicanique Ludi , et Caji , etc. non con altro argo-

mento , elle del nome di Galluccio , o Galluize , che

ha la contrada modernamente . Ma da altri si mostra

con Vitruvio nel lib. 5. al e. 1. le antiche F)asih"che

essere state non di forma decagona , o rotonda , ma
lunga o due terzi , o la metà più , ehe larga : eppiir

A itruvio fu in Pvoma io quel tempo , e forse della

Basilica di Cajo , e Lucio fu egli 1" Architetto . Quell' Minerva

antichità è chi crede fosse il Tempio di Minerva Me- Medica

.

dica, che posto da\ittore, e Rufo in questa Regio-

ne , ove precisamente sìa slato non è chi sappia . Il

nome di Panfheum aggiunto a Minerva Medica in Se-

sto Rufo sembra portare avanti agli occhi la rotondi-

la a quella del Panteon somigliante . Ma piaccia a Dio
non sia giunta di chi per far meglio credere quella

fabrica Minerva Medica , senza pensar pili oltre si ar- ,

rischiò a diciiiaraido . Io per me ancorché intorno a ciò

non abbia alcun sentimento determinato , quel che •

meno iuverisimile me ne paja , spiegherò in breve (i) •

(1) Basilica di Cajo e Lucio non può mai essere queir
edificio decagono , che comunemente si chiama Tempio di

Minerva Medica
,

giacché la sua forma è assolutamente in-

compatibile con quella di una Basilica . 11 Venuti propende a
crederlo Tempio di Ercole Callaico ; ( Aiitich. di Rom.
Fari. 1. e. -. p. iSg. e s<ig\ ) e quantunqe le sue ragio-

ni siano apparentemente forti , pure V essersi trovata in

questo edilìzio una Minerva col serpe ai piedi fece inclina-

re a ca^ederlo piuttosto di ÌVlinerva Medica . Non è però
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Nemus ^^ nome dì Galluzzo , cbe ha la contrada , esse-

Caji , et re roiTOtto da Caio , e Lurio , io non so rogare j

**"'" poiché se non la fabbrica , il sito almeno prossimo ne

dà segno . Avanti al soprfsnomato Giardino è un gran

concavo di tutta rotondità , ma da un canto su la

Strada modernamente ripieno ( e si comprende dagli

da valutarsi in favore dì questa opinione V ascstiunto di Pan-
iheum , che si trova dato al Tempio di Minerva IMedica

da Rufo , quasi ohe esso dovesse esser rotondo ; imper-

ciocché in primo luos:o questo non è rotondo ; ma deca-

gono ; e d' altronde niuna legjie v' era che prescrivesse fa-

re rotondi i tempj dedicati a tutti gli Dei . Infatti il Pan-

teon di Atene , quello di Corinto ecc. , de' quali fa menzio-

ne Pausania , non erari rotondi . Il Sig. Guattani ( 3Ion.

Jned. T. VI. p. LXX. e Rem. Ant. T. 2. p. 118. ) lo

suppone un luogo di adunanze forse ^Mediche per esservisi

trovata la Minerva predetta , ed un Esculapio ; ma si può
risj)ondore a questa osservazione , che vi furono trovate

ancora la statua di Pomona in marmo nero , un Adone ,

due figure Bacchiche , una Venere , un Fauno , nn Erco-
le ed un Antinoo ( Vacca Memorie n. 17. ) . Più proha-
hile di tutte mi sembra 1' opinione del chiariss. Si^;. Ab.
Uggeri , il quale col confronto di un altrp simile edificio

esistente in Milano ridotto in Chiesa di S. Lorenzo , e già

Terme Erculee lo crede un sito destinato a bagno ( Joiirn.

Piff. T. 1. p. 91. ) . Questo edifizio che va in rovina ogni
di ha da un angolo all' altro 2?. JL piedi di distanza che
in tutto formano 225. piedi di circonferenza . Novo grandi
nicchie servivano per statue e la decima serve di porta .

Gli avanzi di mura che investono la parte inferiore e

le tolgono il prospetto sono posteriori , come rilevò saggia-

mente il Sig. l'irancsi , e come si riconosce dalla costru-

zione .

IVelle vicinanze del monumento descritto sono due co-

lombari i meglio conservali , che si conoscano, e che fu-

rono pubblicati dal Piranesi
(^ T. 2. fav. 7-19. ) . l'"no

appartiene alla fami-h'a Arrunzia sendo stato eretto da L. Ar-
run/io Console sotto V Imperadore Augusto per commodo
de' suoi Liberti ; questo fu scoperto secondo Ficoroni T an-
no 1736. , ed ha la volta adorna di belli stucchi : T altro

non si può deciderò a quale famiglia spettasse , trovando-
visi i nomi di molte Famiglie Plebee .

Di un' altra camera sepolcrale scoperta nel I702. fra il

citato edifizio decagono detto Minerva Medica , e le mura
della Città , ci ha conservato la notizia Ficoroni . Egli ri-

porta una iscrizione sepolcrale di Successo in esistente che
ora si trova nel Museo Capitolino .



LIB K IV. e A P O II. 23

ocelli senz' altra prova ) che essere stato uu antico la-

go fatto a mano, o naumachia non può negarsi . Qui-

vi il bosco di Cajo , e Lucio si riconosce da chi in fac-

cia del luogo legge , e considera juel , che nell'in-

cendio del Vesuvio Dione scriv- , soggi ugnendovi do-

po i giuoclii navali falli nell' Anfiteatro da Tito ; Alii

vero extra in ntmore Caji , et Ludi , ubi Augustus

ad hoc ipsuin c^'oderat : Ibi enini primo die ludus

gladiatorius ccedesnue belluaruinJacta est , lacu qua
parte statuas special tabulatis incedificato , ac fur-
cis uìidique incluso eie. a cui conleste Svetonio nel

settimo di Tito narra i spettacoli medesimi : Amphi-
theatro dedicato , Thermisque juxta celeriter eX'

tructis , nninus edidit apparatissiniuni , largissimuni-

que , dedit et navale procliuni in veteri Naumachia , Nauma-

ibideni et Gladiatores , atque uno die quinque niil- ^^^^ vetus

Ha ovine genus J'erarum (i) la qual Naumachia vecchia

non essere stata altrove, che nel bosco di Cajo , e Lu-
cio , chi negherà , se vorrà tenere Svetonio con Dio-

ne concorde ? Il nome di Galluzzo dunque è corrotto

da Cajo , e Lucio sicuramente , e chi sa , che il La-

go di Prometeo , che Vittore , e Rufo inseriscono nel- LacusPro

la Regione presente , non fosse la medesima vecchia "^^' ^^ '

Naumachia ?

La Chiesa di Santa Bibiana , che dalla già discor- Chiesa di

sa antica fibbrica rotonda , o per meglio dir decagona ,

tubiu-

rion molto è lungi , fu secondo Anastasio fabbricata da

Simplicio Papa juxta Palatiuni Licinianum ; onde Palatium

credesi essere ivi stato appresso il Palazzo di Licinio
icmia-

JT i
^ nuiH *

Imperadore . Il Donati dubbila , se di esso , oppur di

Licinio Sura , ricchissimo , e familiare di Trajano
,

che siccome Dione in Trajano scrive, edificò in Pio-

ma a sue spese un Ginnasio publico . Può non meno
dubitarsi , se di Marco Licinio Crasso

,
persona famo-

<.i°'iiimp.

sissima per la ricchezza , la cui casa in questa Regio-

ne essere stata Vittore scrive . Potè essere anche una
fabbrica famosa di un Licino , di cui Marziale nel

terzo Epigramma del libro ottavo .

Et cum rupia situ Messallce saxa jacebunt
,

Altaque cum Licini niarmora pulvis erunt ;

(i) Si veda sopra questo quanto fu detto all' articolo

del Colosseo , Totn. I. pag. 2+7-
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Me tamen ora lo^ent , etc.

Il quale essere stata diversa persona da Marco Crasso
,

odasi da Seneca nell' Epist. iit). ^d sumtnwn (lucin

v'oles mihl ex his , {juonmi ììomina cuin Crasso , Li-

ciììOxjìie ininierainur , etc. ove il cognome , o agno-

nie di Licino dal nome della genie Licina si scorge

diverso . 11 medesimo Licino nell' Epistola seguente

di Seneca si legge riccliissimo : JModo Licitìum dìvì-

tiis , Apiciwn Ccenis , Mcecenatein dcliciis provo-

cant (0 • Taccio la casa Liciniana , di cui scrìve Ci-

cerone, a Quinto suo Fratello nella terza Epistola del

secondo libro presa per lui a pigione ; Domus tibi ad
laciun Pisonis Liciniavc^ condiicta est ', etc. Ma la-

sciato fra incertezze occulto di (jual Licinio , o JJ-

cino fosse la fabbrica , ed attribuito alla rozza frase

habrica ^^^ secolo di Anastasio il nome di Palazzo , la ma-
cterngo- cliliia dccagona , che dietro a S. Bibiana ancor dura

,

'v /^'r*^^
parmi poter meno vanamente congetturarla un residuo

\i'(i
del Liciniano edifizio , che altra cosa ; apparendo da-

gli stracci di muri , die ha nell ' esterno un membro
di edifizio maggiore (2) .

VicusUi. Leggesi anche la Chiesa di Snnta Bibiana detta

si Pileati- flr/ Ursuin Pileatinn ; ecco che il Vico Ursi Pileati
,

di cui Rufo quivi, era dove quella Chiesa si vede.

Vico nomato da alcuna immagine , o statua di orso

col pileo , la quale era ivi (?)) .

Tra Santa Bibiana , e Santo Eusebio (4) per la

(1) Piuttosto di Licìnuìn leggesi in altri testi Luciwn .

(2) Circa la casa Liciniana può vedersi ciò che più sot-

to si dice parlando del Macello di Livia .

(ò) 11 Hiancliini nelle note ad Anastasio ( Toìti. 1. p. 65,)

da ima iscrizione trovata nel 1691 . presso 1' Aitar Maggiore

della lìasilica Vaticana , pretende , che il Viciis Ursi Pilea-

ti prendesse nome da qualclie statua di Orso Togato , Ser-

vo , e poi Liberto diVero Augusto, inventtre del giuo-

co della palla di vetro . IVIa allora non Pilcaius , ma Pi-

lalus si sarebbe dovuto dire, tale essendo la derivazione

dal nome Pila .

(4) Presso S. Eusebio nel Convento ed Orto contiguo

l'm-ono scoperte varie camere sotterranee dipinte , e la co-

lonna di alabastro orientale scanalata a spira oggi esistente

nella Libreria Vaticana . Quantunque Capitolino nella vita

del Giovane Gor;h"ai)o dica, che queir ImjK-radorc non fe-

ce in lloma altre ojìere , che qualche INinfeo e qualche ba-

gno jirivrto ,
pure furon dichiarati questi ruderi , avanzi

delle Tei me di Gordiano .
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Via , che diritta va da Santa Maria Maggiore a San-

ta Croce in Gerusalemme , sorge il primo Castello dell'

acqua Marzia , sopra il quale sono due archi di mat-
toni , ove erano i due Trofei marmorei trasportati in ^ ,

/-i • 1 ! 1 • • T-1 . Trophapa
Campidoglio non sono molti anni . l' urono tenuti Marii de

universalmente per Trofei di Mario ; di che era non Cimbris

leggiero indizio il nome della contrada , che Cimbria
^'.T^^***"

dicevasi . Ma il Ligorio nelle Paradosso Schiamazza
quell' edifizio essere un castello di acqua , e che i

Trofei di Mario erano sul Campidoglio j e Celso Cit-

tadini nell' annotazioni al Ligorio dato alla stampa dal

Martinelli nella sua Roma Sacra , apportando la se-

guente Iscrizione , che egli dice avervi cavata sotto ,

IMP. DOM. AYG.
GER. PER
CRE LIB

conchiude essere stati quelli Trofei di Domiziano ; i

quali motivi conviene si discorrano, e si crivellino .

Che ivi si scorga un castello dell' acqua Marzia non si

dubita , vedendosene chiara la divisione in tre capi .

Ma che sopra vi siano stati i due Trofei , che oggi
si veggono nel Campidoglio , chi può negarlo ? or

che ivi come in luogo elevato, e risarcito da Mario,
o da altri , non potesse quel gran Capitano , o altri

ergere i suoi Trofei , io non veggo . Che i Trofei di

Mario fossero sul Campidoglio tutti è falso . Plutarco
parla solo de' Trofei della Vittoria contro Gìugurta
dirizzati ivi da Bocco Rè de' Numidi ; oltre i quali al-

tri Trofei essere stati dirizzati a Mario , narra Sve-
tonio in Cesai-e al e. n. Trùpcea C. Marii de Ju-
giirtha , deqiie Cimbris , atque Theutonis olim a Sul-
la disjccta restituii , che essere anche stati riposti da
Quinto Catulo nella sua edilità , dice Paterculo nel

secondo libro ; dopo il quale forse furoao di nuovo
gettati a terra , e perciò da Cesare rialzati . Final-

mente , che di Domiziano fossero , è paradosso trop-

po gronde . Chi dirà , che al tempo dì Domiziano
,

quando erano già posti in uso gli archi trionfali
,

usasse più quella foggia di Trofei ? ed un trofeo du-
plicato in na luogo stesso a Domiziano , mal si ap-

plica . Aiiii non trofei , ma archi innumerabili aver-

si Domiziano wetti , Svetonio testifica nel e. i3 ^ e
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quello , che ogni ^apparenza atterra
,

quanti archi , e

monìmenlì Domiziano si eresse , tutti dopo la sua

morte furono demolìti ; il medesimo Svetonio nel

cap. ultimo : Senatus et imagines ejus co-

rani detialii , et ibidem solo afflici juberet , novis-

sime eradendos ubique titulos , abolendamque omncni
ìnemoriam decerneret e Dione in Nerva : Fuere quo-

que arcus i/iumphalas , quos ei plurimos fece-

rant , disturbati ; e sarebbono stati lasciati due si

belli , e si cospicui trofei ? ben dice il Donati poter

essere que' trofei stati di chi risarcì quel castello di

acqua , e non potersi dir di Mario , senz' altro mag-
gior indizio , in una Città , stata pienissima di cotali

adornamenti ; ed io tutto approvo j ma se alcun bar-

lume almeno per discorrerne , o per dare ad altri adi-

to di maggiormente affissarvisi , vuol ricercarsene , due
scintillette di luce mi fanno , se non credibili , alme-

no non incredibili , che siano di Mario . La prima si

è il trofeo doppio , che vittoria doppia denota otte-

nula in un tempo ; il che siccome ad altri può diffi-

cilmente adattarsi , a Mario essere stato eretto trofeo

doppio de' Cimbri , e de' Teutoni si sa di certo . Sve-

tonio citato sopra ; Tropcea C. Marii de Jugurtha , de-

que Cimbris , atque Tbeu/onis , etc. ove sono osserva-

bili i due De , che usa Svetonio per dichiarazione di

due distinti trofei , uno della vittoria di Giugurta

De Jugurtha , l'altro poi fatto doppio de' Cimbri , e

Teutoni , deque Cimbris , atquc Theutonis , de' qua-

li due trofei distinti fa menzione anche Valerio nel

cap. g. §. 14. del sesto libro , dicendo nell" amplificar

le glorie di Mario , cujus bina Iropìirea in Zjrbe spe~

ctantur
j, cioè uno semplice di Giugurta , l' altro

doppio de' Cimbri , e de' Teutoni : la doppiezza del

secondo con plural numero di Mariani monumenti è

spiegata auche da Valerio nel e. 5. del libro secondo :

Mariani In area Marianoruni monumentoruni , e nel cap. 4-
monumtn

^_ g_ ^j^] quarto: Eodcni loci quo n une sunt Mavia-

Te'mplum ^^ nionimenta j siccome anche da Vitruvio nel e. pri-

Honoris , mo del terzo libro , ove essere stato il Tempio dell'
t Virtù- QjjQj,^ ^

j, della Virtù fatto di architettura detta Pe-
ripteros da Muzio senza Postico , narra ; et ad 3fa-

riana Honoris et T ìrtutis sino postico a Mutio facta .

La seconda scintilla si h il nome di Cimbri , che

alla contrada si è dato non solo un secolo , e due fa

IlS .
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ne' tempi del Marliano , del Fulvio, e di Biondo Fla-

vio, ma di pili di 3oo. Rnni sono nel ttmpo del Pe-

trarca ,
quando le anticaglie erano assai meno difl'or-

mate , forse n' era ancl e in piedi 1 Iscrizione , scri-

vendo egli così nella seconda epistola del sesto libro :

Hic Pomj'eii arvus , hcec Porticus , hoc Marii Cim-

brium fuit , lìcec Trajani Collimila etc. il qual no-

me fa intendere , de era questo il Trofeo de' Cim-

bri . e 'l«utoni, a distinzione dell'altro di Gingurta ,

eh' era altrove , e sembra accennarsi da Sidonio Apol-

linare negli Endecasillabi a Magno Felice :

Qui post Cimbrica liirbidus Trophcpa
,

post viclum Natamonium JugurlJiam j etc. (1) .

(1) Guanto sia controverso il so^^getto de' due Trofèi di

marmo che pà adoruav no il castello di acqua presso S. Eu-
sebio e S. Eibiaiia , basti 1' osservare i sentimenti de' più

fcclcbri Antiquari . II Bellori nelle note sopra la Colonna
Traj na , ed in quelle sopra la 9. tavola della icnografia di

Eoma lì giudicò del temiio di Trajano . II Fabretti mentre
nel commentario sulla Colonna Trajana p. jo2. e ses:- com-
batte il sentimento del Bellori e si attiene fuori dell' ordi-

nario a quello del Wardini contro la verità li dichia-

ra di vile scultura quando in essi apparisce la perfezione

dell' arte . L' opinione di INardini , e Fabretti fu adottata

e sostenuta dal INlontfauccn ( Dior. Hai. e. 8. p. 108. )

e quella del Bellori fu difesa dal Bolli nelle osserva-

zioni air Overbeke . Il Piranesi (p. 26. n. 23o. ) li vuo-

le innalzati da M. Agrippa in onore di Augusto . VVin-
ckelman poi ( Sfor. JeW' ^rt. Tom. 2. Lib. XI. e. 111.

p. o^^. e Si'g. e TVJoTj. mcd. eie. ) sostiene che siano dì

Domiziano , si per la iscrizione riportata di sopra dal 3Var-

dini , come ancora per il confronto fattone con frammen-
ti di altri Trofei trovati nella Villa Barberini ad Albano ,

che si sa essere situata sulle rovine di quella di Domiz'a-
no . In tanta disparità di opinione , sembra che quella del

Bellori sia la pivi probabile , trovandosi una aperta somi-
glianza di stile fra questi trofei , e quelli, che espressi si

vedono nel piedestallo della Colonna Trajana .

Passando ora a di^cvitcre , a quale acqua abbia ser-

vito questo castello , il Piranesi afferma che non può con-
venire , se non alla Giul-a , il cui speco fu trovato di per-
fetto livello col castello in questione . Certo è però che non
può mai avere appartet'uto alla ]Viarzia , come pretende il

INard'ni , e come volgarmente si crede
,

giacché esso è i4-

palmi pili alto dello speco della Marzia a porta INTaggiore .

Il Fabretti ( Bq ^cju. tt jicfuicd. J)iss. 1. e. XI. ) lo vuol»
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Doinus E anche alquanto considerabile la Casa degli Elj , ce-

iEliorum. lebi'C per la sua pìcciolezza , eli' essere stata presso i

nìonunienti Marinni scrive Valerio n^-l e 4- ^^^ quar-

to libro : Sexdccim codem temjwre y'Elii fuerunt qui-

bus una doniuncula fuerat eodem loci, quo nunc sunt

Mariana monumenta . Or quivi furono anche di poi

gli Orli di Lamia , e vedrassi or ora , il quale essen-

do della stessa famiglia degli E!) , come insegna Ora-

zio nell' Ode 17. del terzo libro , e di un altro Elio

Lamia fa menzione Svetonio nel primo di Domiziano
,

ò cosa non all'atto strana , o leggiera , che presso 1' an-

tica , e famosa abitazioue de' suoi maggiori Lamia fa-

cesse gli Orti . Ma o di Mario , o dì altri , che i

trofei fossero , resti pur dubbio .

della Claudia , e dell' AnienC Nuovo ; ma siccome lo speco

della Claudia a Porla IMaggiore è 16. palmi più alto del

nostro castello, e più alto ancora è quello dell' Aniene sem-
bra improbabile che sì conducessero quelle due acque in Ro-
ma ad una altezza tanto grande ])er dare loro un cosi pre-
cipitoso declivio entro un sì piccolo spazio quale e quello

dalla porta Maggiore al Castello in questione . Presso i Tro-
fei di Mario fu trovato il celebre Mcleagro Vaticano detto

da Vacca male a proposito V Adone , con molte altre

statue ( Memorie n. 84 ) • In quelle vicinanze fu pure
trovfito il cosi detto Seneca della villa Borghese più cono-
sciuto sotto il nome di Pescatore ( Id. n. 85, ) ; una Vene-
re , che esce dal Bagno , ed uà Ercole di marmo . Queste
due ultime statue erano al posto loro entro una fabrica
Ottangolare . Ivi si rinvennero ancora due mosaici , e gli

avanzi di un' antica via consolare ( Id. n. 109, ) . Ficoroni
afferma , che in que' contorni si trovarono le vestigia di un
antico Ninfèo con due iscrizioni , che egli riporta , una vo-
tiva per Settimio Severo , e V altra sotto la intestazione di

Gommodo . Queste due iscrizioni sono ora nel Museo Ca-
pitolino .

Poco distante di là , nella villa Palombara fu trovata
una Statua ornata di grotteschi e paesi , che fu quasi intie-

ramente distrutta dai cavatori. Nella stessa Villa F anno 1781
fu trovato il celebre Discobolo Vaticano co|>ia di uno di bron-
zo di Mirone , ed illustrato fra gli altri dal chiariss. Sig.

A!) Cancellieri . Nella Vigna Altieri andando dai cosi detti

Trofèi di Mario a porta Maggiore fu scoperta a' tempi d' In-
nocenzo X. una gran quantità di metalli : e presso la villa

Altieri furono trovati i due lottatori , ed il gruppo celebre
della Niobe , oggi in Firenze .
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Gli Orli di Mecenate (i) lasciato 1' error elei Biou- nortiMat-

do manifestissimo , il qual dice fossero dove è Monte cenatis •

Cavallo , e quel pezzo di anticaglia , che nel Giardino

de' Colonnesi sorgeva essere stata la torre , da cui Ne-

rone 1' incendio di Roma vide cantando , ingannato

dal veder a quel giardino soggetta Koma moderna
,

dagli altri Antiquarj si
i
distendono alle Terme Diocle-

ziane , ove dicono essere stata la gran torre . INIa chi

non può avvedersi di si gran chimera ? oltre la mo-

struosa vastità occupante più colli , e chiudente i pas-

si delle principali vie a più parti , se dalle Diode-

ziane si fossero dilungali a S. Pietro in \ incula , sot-

to'cui la gran casa di Nerone terminava , come si

disse
,

più sui \iminale , e sul Quii'inale , che sull'Es-

cjuilie sarebbono stati , e 1' incendio di Roma , in cui

arse il Palatino , il Celio , il Circo , il Foro , e i luo-

ghi circonvicini , e fino ad imas Esquilias , come Sve-

tonio dice , dalle Diocleziane non si potè vagheggia-

re . Le cagioni di sì grande equivoco ^due furono a

mio credere . Una perchè gli Orti di Mecenate da

Orazio nell' ottava satira del primo libro si accennano

fatti nel Campo Esquii ino , il qual' è credulo presso

1' argine di Servio dietro a quelle Terme . Ma 1' error

si prende da un argine all'altro . Presso quel di Tar-
quinio , non presso quel di Servio era il Campo Es-

c[uilino , e vedrassi . L' altra fu , che Acrone dice

nella Satira medesima ; Antea sejnilchra erant in lo-

co , in quo sunt horti Mcecenatis , ubi sunt modo
Thermcc ; ma è forse incredibile , che sul vasto si-

to dell' Esquilie fossero Terme, sicché per salv^^r un
dello fors' anch' erroneo d' un Grammatico , abl)ia a

trasportarsi il Campo Esquilino al Quiiinale , o al Vi-

minale ? Anzi dove quegli Orti principiavano , cioè a

S. Martino de' Monti , erano pur le Terme Trajane ,

delle quali avere inteso Acrone . io non dubito . Più

ragionevolmente il Donali crede : Fuetunt in Esqui-

liis , latissimoque ambitu a l^emplo circiter Sancii

Martini in Moìitibus Orienteni versus ultra S. Anto-
nii cedem processare . Nò altrove meglio , che pres- Torre fi

so San Martino potè 1 a torre vagheggiare le più fre
Mectna-
te .

(i) Si veda quanto ne fa detto dove si parlò delle Terme
di Tito , Tom. 1. png. 209 e seg.
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queatate parti di Roma , come da Orazio nell' Ode
2^. V. 9. del terzo libro descrivesi ;

Fastidiosani desere copinni , et

Molern propinquiìn nubibas arduis .

Oniitte miravi beatce

Fiunuin , et opes , strepitumque Jxomce .

Ed io anche alquanto più ristretti li stimerei ; poiché
la via Tiburtina anticamente praticatissima , che den-

tro Roma dalla moderna Suburra , e da Santa Lucia in

Selce per 1' arco di Santo Vito alla porla di S, Loren-
zo si scorge che tendeva , non potè esser chiusa al

tempo d' Augusto , né pur di Nerone : Onde tra quel-
la via, e i già detti trofei ( fossero pur di Mario, o

d' altri sì dilatavano quegli Orti , che poterono poi
da S. Martino de' Monti dilungarsi fino alle mura di

Roma, se però vi giunsero , come io non credo .

Dione scrive nel libro 55. Mecenate essere stato

l'inventore de' Natatorj d' acque calde , ì quali dal Do-
nati

, ( e non senza ragione ) si credono fatti in questi

Orti .

Domus p. Vi abitò appresso Virgilio , come nella vita del

VirgiiiiM, medesimo narra Elio Donato ; Habuit donium lioince

in Esquiliis
, Juxta hortos Mcecenatis .

Horti La- -^^ Mecenaziani Orti furon vicini i Lamiani , abi-
niiae. tati spcsso da Caligola , ne' quali fu sepolto . Sveto-

uio nel e. Sq. Cnda<^er ejus clam in hortos Laniia-

ìios asportatimi , et tumultuario rogo semi ambu-
stum levi cespite obrutam est ; dei quali cosi Filone

testifica nel libro De legatione ad Cajutn : yjccer-

sens duorum, hortorum curatores Mcecenatis , et La-
inice

, propinqui auteni sunt intcr se , et Urbi , etc.

ove non dia noja il sentirli fuori della città
, poiché

essendo in quel tempo difficilissimo , come Dionisio

scrive , riconoscere il dentro , e'I di fuori delle mu-
ra di Roma occupate , ed occultate da Fabriche , Fi-

lone forastìero , e mal pratico della Città, stato prima
negli Orti di Agrippina , che eran fuori nel Campo
Marzo , dal veder le verzure continuate facilmente

apprese , che fossero fuori anch' essi 5 o per modo di

parlare ( il Donati dice , e bene ) volle dirli vi-

cini al pivi abitato . Or se vicini erano gli uni agli

altri , i Lamiani certamente furono o presso Santa Ma-
ria Maggiore , o più tosto , se piace immaginarli

presso al sito della casetta già famosa degli Elii , tra
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i trofèi di Mario , Santa Bìbiana , e San Matteo . Campus
Il Campo Esquilino fu ne' primi tempi di Pioma EsquiU-

luogo fuori della Città , in cui erano i Puticuli , cioè "^**

pozzi , ne' quali si gettavano , e coprivano i cadaveri

vili; o puticuli, fu detto il luogo dal puzzo de' me-
desimi cadaveri , eh' insepolti vi si lasciavano . Yar-

rone così nel quarto e. 5. : Extra oppida a pulceis
p^j siculi .

puticulcc
,
quod ibi in pufecis ohruebautur liowines

;

jìisi polius , ut y£lius scrihit
,

puticxdce
,
quod pu-

tcsccbant ibi cadavera projecta
,

qui locus publicus

ultra Esquiiias ; e Festo nel i6\ Futiculos antiquis-

siinuni genus sepultura^ appcllatus
,
quod ibi iu pu-

teis sepelirentur hoinines
,
qualis fuerit locus , quo

nutic cadavera projici soleiit extra portani Esquili-

nam
, quce quod ibi ea putrscerent , inde potius appcl-

latos existiniat puticulos Aelius Gcallus
,
qui ait an-

tiqui moris Jiiisse , ut patres familias in locum pu~
blicuni extra oppiduni mancijna villa projieerent ,

atquc ita projecta
,
quod ibi put?-escerent , nomea es-

se factum puticulis ; e finalmente Porfirio nelP Ode
quinta dell'Epodo d' Orazio : Li Regione aggeris ,

quce est extra portas Esquilinas , solita fìiisse pau-
peruìu corpora vel comburi , vel projici . Cotal cam-
po è comunemente creduto nell' estremo dell' Esqui-

lie presso al Viminale , e alla porta murata j e pure

fuor dell' Esquilina dicono Porfirio , e Festo ; né da

altro nasce l' equivoco , che dalle parole di Porfirio ,

Jn Begione aggeris , non supponendosi altro argine ,

che il fatto da Servio dietro alle Terme Diocleziane .

V aggiungono , che nel t(.'mpo della Repubblica era

il Campo Esquilino , e dei Puticuli , dove furono

poi gli Orti di Mecenate , e che Augusto affine di

purgare 1' aere , e d' ornare , ed accrescere la Città di-

stese pili oltre le mura , e dell' antico campo restato

dentro di Roma fé dono a Mecenate , il quale vi fab-

bricò gli Orti , e la torre . Cosi bella favola sii le

male intese parole degli Scoliasti d' Orazio fondata ha

molto del vano . Che Augusto non dilatò mai le mu-
ra della Città , fu già visto , e se gli Orti di Mecena-
te in tempo d' Augusto ])ervenivano almeno a S. Mar-
tino de' Monti

,
quanta parte dell' Esquilie aveva dun-

que chiusa Tullio in Roma ? I boschi sacri , e le ci-

me dell' Esquilie , che nei libri degli antichi Sacrarj

si leggevano, e che Varrone riferisce, prima d' Au--
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gusto non erana fuor di Roma . Si aggiunge , chele
parole di Yarrone , Ultra Esquilias

,
portavano il cam-

po , e le sue puticule fuori del Monte Esquilino prima
d' Augusto ; e Festo dichiara antichissima sorte di

sepoltura il luogo , che fuori della porta Esquilina era

anche al suo tempo . So , eh' Orazio nell' ottava Sa-

tira del primo libro v. 8. e segg. in persona di Priapo

descrive 1" antico uso di gittar i cadaveri in quella par-

te dell" Esquilie , che era poi stata ridotta ad abitabi-

le , ed' aere salubre :

Huc prius angustis ejecta cadavera ccllis

Conserrius vili poi'landa locabat in arca :

Hoc iniserce plebi stahat coinmune sepulch/iun ,

Pantolabo Scurrce , Nomentanoque nepoti .

Mille pedes in fronte , trecentos cippus in agnini

Hic dabat , liceredes monainentwn ne sequeietur .

jYunc licet Esquiliis habitare salubribiis , atque

Jiggere in aprico spaliari j
quo modo tristes

Albis informein spectabant ossibiis agnini .

Non però dice Orazio , c^i' Augusto trasportasse V an-

tico campo
, perchè ivi Mecenate facesse gli Orti . Pri-

ma , che Tullio includesse in Roma 1' Esquilie , dirò

anch'io vero, che i cadaveri vili fossero portati ivi
,

e che poi trasferito il Campo da Tullio fuori delle

mura tra le porte di S. Lorenzo , e Maggiore ,
pur l'e-

stasse al sito primiero , ancorché occupato in tutto
,

o in parte da Orti, o. da fsJibriche l'antico nome di

Campo Esquilino, in una parte di cui Mecenate poi

fece gli Orti . Ma ridurre il tempo del sesto Re Roma-
no ad Augusto , e senza prova , è troppo grande ana-

cronismo .

Lo spazio poi di quel Campo e' è descritto da Ora-

zio in quel verso Mille pedes eie: cioè mille piedi in

lunghezza presso le mura , e 3oo. in larghezza presso

la campagna , ed aveva titolo scritto in una pietra ;

cioè H. M. IL N. S. cioè Hoc monumentuni hoiredes

non sequatur , Vedansi Porfirio , ed Acrone ivi .

Del Campo Esquilino , in cui Claudio fé esercitar

giustizia contro i malfattori , così scrive Svetonio nel

25. Civitateni Ronianani usurpantes in Campo Es-
quilino securi percussit ; per il quale se intenda il già

trasportato fuori delle porte , o V antico restato den-

tro , lascio ai più acuti giudizj , da' quali si può ave-

re alcun riguardo a quel , che scrive Tacito nel se-
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condo degli Annali , Publio Marzio essere stato fatto

giustiziare all' uso antico fuori di quella porta . Ben
è certo , che fuori della porta Esquilina , nel tempo
almeno della Repubblica

,
giustiziavansi i rei : onde lì

Lipsio nel i5. degli Annali di Tacito (né fuori di ra-

gione ) dice essere ivi stato il luogo , che da Plutar-

co in Galba sì dice Sesterzio : Abjecerunt quo sotent

eos
,

qaos Ccesares supplicio dedunt , is vero iocus

Sestertium vocatur , detto ,
quasi scmilertio ab Urbe Scster-

milliario semotus ; adducendo più esempj di luoghi **"'" '

dalla loro special lontananza nomati . Ben è vero, che

una lontananza da Roma di due miglia , e mezzo
,

eh' è il semi terzo
,

per il Campo Esquilino par trop-

pa ; forse si contavano quelle della Colonna Milliaria

del Foro ? Comunque fosse , dì là dalle Putìcule era il

Sesterzio .

I due Vici detti da Rufo Vicus Ustrinus , e T^i- |j5„u5 ^t

cns Pnlloris non è strano , che fossero nel primiero Palioris

.

sito del più antico Campo Esquilino , detti forse così Usfnns

dalP abbruciamento de' corpi , e dal pallore de' Cada-

veri , perchè in una parte di quel campo solessero

essere i meno vili abbruciati , in altra i più vili la-

sciati alla putrefazione 3 delle quali ustrinà pubbliche

fanno menzione Acrone , e Porfirio nella Satira por-

tata sopra ; e forse per il \'ico del Pallore sì passava

alla porta Esquilina ; Se però non piacesse interpretarlo

per il Vico , in cui Tulio Ostilio fabbricò i Terapj Tempj ,

del Timore , e del Pallore da lui volati j dì che Li- ^J ^ '^J^

vio nel primo , e. ii. in re trepida duodeciin vovit Pallore.

Salios , Fauaqite Pallori , ac Favori . Né è duro ,

che conforme all' uso degli Spartani di fabbricare al Ti-

more il Tempio fuori della Città , siccome in Cleome-
ne racconta Plutarco, Tulio Ostilio aneli' egli nel!' Es-

quii ie , luogo allora fuori di Roma , lo fabbricasse . Ma
lascisi di far qui 1' indovino , tanto maggiorinente , che

Rufo non pone del Pallore Tempio , o per lo meno
Sacello , come è ragionevole, che da Ostilio s'edificas-

sero, ma una semplice edicola solita dei Vici (i) •

(0 I^el Pallore e del Timore sotto la forma , in cui

erano venerati nel Tempio edificato dal Re Tallo Ostilio se

n' ha la figura iii due medaglie della famiglia Ostilia , ripor-

tate al n. i4. « , e i4- ^

Toin.II. e
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// Settimio , il Cispio , e le altre cose

dell' Esquilie di sito incerto .

CAPO TERZO.
CUvus Ur Oeconclo il già presupposto confinava il Cispio coli'
^"^* Oppio per mezzo della salita di Santa Lucia in S(;lce j

la quale essere stata il Clivo Virbio , o Urbio , o Or-
bio , a cui per il Vico Scelerato andavasi , è opinione

comune , e si accennò nella quarta Regione . Virbio

si dice quel Clivo da Livio nel primo , Urbio da So-
lino nel cap. 2. (i) ; Orbio da Festo nel 16. libro in

voc. Orbius -j ove se ne porta 1' Etimologia : Orbius
Cliuus videtiir appellatns esse ab orbibus , per cujus

flexuosos orbes Tullia filia Ser. TuUH Regis , et L.

Tarquinius Superbus gener interfecto lìege propera-
verant . tendentes una in Regice doinus possessioneni .

Cceptus est. autem is clivus appellari 0/hius , nuod
pronus quuni esset

, per orbes in Esqniliarum collera

ducerei , unde Orbius ab ipsis orbibus sic appella-
tus est . La serpegglatura oggi non vi è più , salendo-

visi direttamente ; ma è ben vero , che per la riem-

pitura della valle non vi è la scoscesila , che dovette

esservi a tempo antico . Si oppone a tutti il Donati ,

e non senza ragione , che se il Vico Scelerato
,

per

cui al Clivo si passava , era di là dal Giardino dei

Pii presso la salita di S. Pietro in Vincula , come gli

Antiquari tutti concedono
,

quella salita , e non que-
sta di Santa Lucia in Selce era il Clivo Urbio, o Vir-

bio ; nò io saprei negarlo , se non avessi già con-
chiuso il Vico Scelerato essere più verisimilmente sta-

to nella moderna Suburra ; con che si toglie ogni du-
rezza ; e di più soggiungo , che quando anche la casa

di Servio Tullio fosse stata , come alcuni credono
,

presso San Pietro in Vincula in faccia al Vico Patri-

zio , la strada per andarvi dal Foro più diritta, e più

breve , e per cui Tullio verisimilmente andava
,
quan-

do fu ucciso
, pur sarebbe stata per la moderna Su-

burra ; donde il Clivo Orbio per salire a S. Pietro in

Vincula potè serpeggiare .

(1) Ne' testi migliori di Solino si les^ge Urbico e non
Tlrbio : Scrv'lus Tutlhis Es'iuiUis supra CUyiini Urbicwii.
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La casa di Servio Tullio dove fosse , noa è ormai Regia S^-r-

pìù oscuro ,
poiché se Festo dice il Vico Patrizio es- \iiTuUii

.

sere stato sub Esquiliis (i) quod ibi Patricii habita-

'verunt jubente Servio Tullio , ut si quid luoliien-

tur adversus ipsum è locis superioribus ojtpriinercn-

tur , e se non nella Regione terza ella fu , ma nella

quinta , secondo Rufo , e Vittore , segue , che non nelP

Oppio fosse , ma nel Cispio sopra S. Lorenzo in Fon-
te , non lungi molto dal sito , in cui il Signor D.

Paolo Sforza ha fatto un bel Casino , e Giardino .

Cosi anche il Vico Patrizio si vede chiaro qual vicus Pa-

fosse , nò da Scrittore alcuno si suole controvertere, tricius.

Fu la strada , die dalla moderna Suburra tra il Vi-

minale , e 1' Esquilie , si stende a Santa Pudenziana ,

ed alla Villa Peretta . L' Iside Patrizia , die in que-

sta Regione contano Vittore , e Rufo , essere stata Tem- ^^'^ Patn-
eia.

pio , o Sacello , o Segno d' Iside nomata dal Vico ,

in cui era , a me sembra potersi credere quasi di cer-

to j e forse fu una delle statue fatte da x^ugusto nei

Vici , come 1' Apollo Sandaliario , ed il Giove Tra-

gedo . Fu nel medesimo Vico un Tempio di Diana. Aedes Dia

in cui non entravano uomini . Plutarco nel Problema "^ '" !'

.y n ri- 7
• j <=o Pata-

terzo : Cur Jiornce quum Lfiance muLtce sint (^cics
, ciò .

eani soluni non intrant viri quce est in vico Putri-

do 1 e soggiugne , che avendovi un uomo fatta vio-

lenza ad uua donna , vi fu lacerato da" cani (2) . Nel

(0 Festo dice : Patricius f^icus Romce d'ictus eo
quoti (ite. e non nomina in questo luogo F F.squilie .

(2) 3>fel Monastero di S. Antonio Abbate liawi un re-

siduo di antica fabbrica ridotta a granajo e creduta dalla

maggior parte degli Anti(iaarj un Tempio di Diana per alcuni
fraiumenti di Mosai<:o esprimenti caccie di fiere , due dei

quali possono vedersi nelle pareti laterali della cappella di

S. Antonio . 11 Clampini però , che li vide più intieri vi

osservò Allocuzioni , Trofei , cocchi trionfali ecc. , le qua-
li cose non hanno punto , clie fare con Diana , onde nel

capo 7. del 1. Tomo de' suoi antichi edin/.j inclinò a ere*-

derlo avanzo della Basilica Siciniana , o di Sicinino . Ed in

ciò fu poi seguilo dal .Bianchini ( Xota: in Aaast. Tom. o.

p. i-jh. e 177. ) . In qualunque caso peri questo non po-

tè mai essere V Aedes Di ari ce in Vico Patritio de' Kegio-

iiarj , come pretese il Venuti ( Ant. di Roni. Pari. 1. e. 7.

p. i38. ) giacché si è veduto di sopra , che quel Vico non

si estendeva fin là dove sono gli avanzi indicati . Secondo

e 2
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CryptaNe xrieclesimo essere stata la Grotta Nepoziana , ove a mol-
potiaiia . ti Cristiani , che vivevano ivi nascosti , avere S. Lo-

renzo portato da vivere , si legge negli atti di quel

Martire .

Qui é luogo da compire il discorso de' Boschi sa-

LucusMc-
j,^.j (Jyjp Esquilie intermesso sopra , e primieramente

ci si offre il bosco di Mefite . Si dimostra dal Donati ,

ch'era sopra il Vico Patrizio , cioè sopra San Loren-

zo in Fonte , o non lungi coli' autorità di Festo , la

quale è chiara : (Jui ejusdem rei causa ( parla del Re
Servio ) eant partein Esquiliarwn , (juce jacet aci V^i-

citni Patricium versus , in qua regione est a^des Me-
pìiitis , tutatus est . Era dunque sull' estremo dell'

Esquilie non lungi dalla Reggia di Servio Tullio sopra

il Vico Patrizio . Mefite essere stata Giunone Dea del

Fetore, dichiara Scr\io nel settimo dell' Eneide v. 84.

Mefite <3.lii Mi.phitin Junoneni volunt
,
qunni acrem esse con-

Gìunone stat . IVoviiHus autem putorem nonnisi ex coiruvtio-
£)ca del „ •• • • » ^ - 7 j 1

'

Fetore
aeris nasci ; sicut etiam bonuni odorein de aeie in-

corrupto , ut sit Meplntis Dea odoris gravissimi idest

male olentis 5 ed è facile , come il Donati soggiu-

gne , che fosse ivi Giunone adorata , acciò il fetor

deli aere , che dalle puticule si spargeva , non si di-

latasse oltre 1' Esquilie ( le quali allora erano fuori di

Roma ) a' danni della Città . Cosi Servio Tullio se

da un lato della Cisa ebbe Giove Fagutale , nell'al-

tro venerò Giunone Mefite detta .

Lucus Ju- L' altro bosco pur di Giunone Lucina cognomina-
nonis Lu- j^ ^ ^ opinione, che fosse dove ora è la Basilica di

Santa Maria Maggiore (i) j ma non sene adduce ar-
tmx.

il Ficoroni
, presso F Orto de' Canonici Regolari di S. An-

tonio Abbate fu nel 1704. trovato ìì busto di Omero , che
oggi si vede nel Museo Capitolino , e V Euripide di alto

rilievo co" nomi di 26. tragedie , oggi nella villa Albani .

(1) Si crede , che possano avere appartenuto al Tem-
pio di Giunone le colonne , che adornano F interno della

Basilica di S. Maria Ma.;giore , e quel pavimento di Mosai-
co bianco e nero a fiorami , che si trovò nelF ristaurare la

Basilica per ordine di Benedetto XIV. In quella stessa occa-

sione F anno ly'+o. scavando per i fondamenti della nuova
fabbrica nella parte anteriore sì trovò V Erma bicipite di

Epicuro e Metrotioro che si osserva nel Museo C.ipitolino .
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gomento . Può ben provarsi al parer mio coli' autori-

tà di Varrone lib. 4- e. 8. Cispiiis nions septicepsos apud *

cedevi Junonis Lucincp , ubi ceditimius habere so/et :

e ben 1' unica sommità del Cispio è appresso quella Ba-

silica . Ovidio però nel secondo de' Fasti v. 4>^5. l'ac-

cenna sotto il monte , non presso alla cima ;

Monte sub Esquillo niultis incidaus annis

Juìionis magnce ìiomine incus erat , etc.

E più sotto V. 449-
Grada Lucince dedit hcec tibi nomina Incus :

Aut quia principiwn tu Dea lucis liabes

.

Ma come sotto il monte , se uno dei Boschi , li quali

diero nome al monte , fu questo , secondo Varrone ?

Se non nella cima dunque , neppur nel piano S'^<:;£;ta-

cente al Monte si dee dir che fosse , ma almeno nel

declivo verso S. Lorenzo in Panisperna , o Santa Pu-
denziana t il qual declivo si potè da Ovidio poetica-

mente dire 5»^ monte . INella piazza del Tempio di Giu-
none Lucina scrive Plinio nel 44- ^^^ i^- libro essere

stato al suo tempo un albero di Loto più antico del /^f^ „^i_

Tempio; e l'argomenta dal nome di Lucina , che ha lapiazza.

il Tempio , derivante dal Bosco , che latinamente Lu-
co si disse j il qual nome dimostra più antico il bos-

co sì , ma non ogni albero del bosco , e molto me-
no alcun albero in specie .

Nel \ ico Patrizio presso S. Lorenzo in Fonte es- rr-i

sere stato un Circoscrive Fulvio, soggiugnendo aver- Florse

.

ne veduti i sedili : Cujus forma , ac sedi/ium ^'(••^-

gia adhuc apparent inter Viminaleni Montcm , et

Esquilias
,
juxta riam Suburam : ubi nunc est a-des

S. Laurentii in Fontana . Dal Marliano si niegs
,

perchè avrebbe chiuso il Vico Patrizio , o parte della

Suburra ; ma ben potè quelP edifizio star così ritirato

da una parte , che da un' altra il Vico torcesse all'an-

tica usanr.a . Piace al Donati , che in vece di Circo

fosse un Teatro non da spettacoli , ma fatto per orna-

mento di una fonte , a cui ho altrove risposto . Alessan-

dro da Alessandro nel cap. 8- del sesto libro de' suoi

Geniali scrive li Giuoclii Florali essere stati celebrati

anticamente nel Vico Patrizio : Quos in J^ ico Patritio
,

aut proxinio celebrabnnt . Forse in alcun testo anti-

co del quarto di Varrone De Lins,ua Latina , ove si

legge Clivus proxinius ad Flornles usus l'ersus egli

lesse ( e più verisimil mente ) Clivus Patritius -,
ma

leatrurti
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dove se lo cavasse veramente si lasci pur dubbio , e sì

creda ad Alessandro . Posto ciò , il Circo , o altra

fabbrica , eli' ella fosse , di cui scrive il Fulvio , non

per altro effetto potò esser fatta , che per quei giuo-

chi . Ma se il Circo di Fiora era nella Piazza Grima-

Fl^^^^ V- na ( e nella seguente Pveglone vedrassi ) come potè es-

doppia sere ancor qui ? osservo , che que' giuochi furono ce-

specie; la Jehrati in pili giorni , anzi in più tempi , cioè nel

mo7i^ e
'^^- ^^ Aprile, e ne' primi Ire giorni di Maggio, in

danze la- più modi , cioè con gesti, e moti lascivi d' ignude
scu'e

,
/' meretrici , e con Caccie di animali imbelli , come
Damme , e Lepri j le quali caccie non poterono esse-

re fatte da ignude . Ben è ragionevole dunque, che

fossero celebrati ancora in più luoglii , e in fabbriche

di specie diverse . D' Aprile la festa era di Saltazioni

lascive , Così Ovidio nel fine del quarto de' Fasti

V. 943.
JSIille i'enit variis Florwn Dea iicxa coronis

,

Scena joci moreìii liberioris hubet .

Ed erano perciò le meretrici in que' giuochi chiama-

te Mimm , come persone sceniche , Valerio nel e. 10.

del secondo libro : Eodein ( M. Catone ) ladis Flora-
libus

,
quos Messius ced'dis faclebat spectante

, po-
pulus ut mimce nudarentur postulare erubuit : quod
quum ex Favonio amicissimo sibi una sedente cogno-

iHSset , discessit e Theatro , ne prcesentia sua spe-

ctaculi consuetudinein ivipediret
;

queni abeunteni in-

genti plausu populus prosequutus priscum moreni jo-

coruni in scenani revocavit etc. Lo Scoliaste di Gio-
venale nella Satira sesta : Florali tuba

, qua coni-

mittuntur ludi Florales , in quibiis mcretrices nuda-
lis corporibus per \>arias artes ludcndi discurrunt

,

et armis certuni gladiatoriis , atque pugnant , etc.

ludi sunt impudici : ed a cotal festa di Saltazioni , e

moti , e gesti non poteva convenire un Ciixo , la cui

vaghezza era buona solo per corse , e per caccie . A
cotesti esercizi più si confaceva un Teatro ', e Tea-

tro , e non Circo si dice da \alerio: discessit è Thea-
tro etc. gli è conteste Marziale nel i. Epigramma dei

primo libro ;

Nosses jocose dulce cum Sacrum Fiorce
,

Festosque lusus , et licentiain amlgi

Cur in Thcott uiit , Cato severe , venisti ?

Ed Ausonio nell' Ecloga ly. v. 2 5.
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JVec non lasciai Floralia Iceta Th eatri .

Onde 1' cdifizio , clie nel Vico Patii/.io era , fi più
Teatro , che Circo , cioè non di tale lunghezza , che
una parte del popolo fosse troppo lungi dalle donne
festeggianti , e danzanti , le quali vano è il dire , che
in tali danze , e gestirulazioni scorressero per tiatto

grande . E se non fu Teatro perfetto . mancandogli la

Scena , com" era in quelli da rappresentazioni dram-
matiche , fu almeno in foggia somigliante, ed il luo-

go particolare delle danzatrici eia detto Scena , come
li medesimi Ovidio , e Valerio dicono , uno Scena
Jocì moreni ecc. V altro In Srenani revocavit . Ma
gli altri giuochi Florali del mese di Mapgin essere stati

celebrati nel Circo , dichiara espressamente C/vidio , di-

cendo nel quinto libro de' Fasti v. 188.

Circiis in Jninc exit , clamataque paìnin. Theatris
,

Hoc quoque cuni Circi niunere caiwen eat .

Nel qual Circo ciocché si rappresentasse il medesimo
Ovidio dichiara in ultimo v. 3jo.

Cur tibi prò Lybicis clnuduntur rete lecenìs

Imhelles caprece solUcitusque lepus ?

Non sìbi , responrìit , sylvns cestisse , seri hortos. etc.

Siccome dun(|ue nelle Florali feste di Maggio serviva il

Circo della Piazza Grimana per caccie di (caprioli , e

di Lepri : in quelle d' Aprile il Teatro del Vico Patri-

zio rappresentava danze d'ignude (i) .

Una cima dell" Esquilie ci resta a spiegare, che

è la detta Monte Settimio , di cui Varrono lib, 4- e. 8.

Septimius Mons quinticepsos Lucum Petiliuni . Era
dunque il Monte detto Settimio presso al Bosco Peti-

lio . Questo bosco vedremo or ora essere stato fuori

delle miu-a nel Viminale: il Settimio dunque neces-

sariamente fu quella sommità dell' Esquilie , che col-

(1) 11 "Cardini contro Y ordinalo violenta in qnrsto

luogo i pas'^i de^li antichi scrittori e cerea di far dne Feste

di Flora . mentre di una sola sempre si parla . ( V'eri, gli

antichi Calendari del Cir<cconio apud Grccv T. 8. /;. 5. dei

fasti di Ovidio, del Lambocio /^''</. /^. » 8. e di VanoaH apud
Murat. Thes. Vttt. inscripf. T. 1. p. CL. ) . Mejilio era

confessare di non conoscere Y uso de' ruderi citati dal Ful-

vio ; e quando si vozli? darne un giudizio non sarebbe in-

verisimile , che appartenessero alle Terme di Olimpiade
,

chf erano ivi dappresso .

Mons ?e-

ptitnins .
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le mura , e col \imiiKile confinava , ed oggidì anco-

ra s' innalza sulla Villa Peretta .

Mscellum Del Macello Liviano si ha buona congettura dair
Livianurn

^j^fj^^ ^^j^^^ ^[^]]^ Chiesa di S. Vito detta Jn Macello :

né minor rincontro ne dà Anastasio in Liberio ; ove

narrando la fabbrica di S. Maria Maggiore dice ; Hic
fccit Basllicain nomini suo juxta Macelluni Lihice j

forse corrottamente , volendo dir Livice ; il qual nome
da Livia Augusta fiicilmente derivò , e chi sa , che

non sia questo il luogo , che dedicato da Tiberio nel

tempo di Augusto Dione scrive nel 55. ? et dedicavit

locavi Liviuni nuncupatwn ( parla di Tiberio allora

Console ) una cuin niatre , ipseque invilavit Sena-
tuni in Capitoliurn ; sed et Maler niulieres private

invitavit (i) . J\on si dica parlarsi del Portico di Livia
,

poiché quello si dice dal medesimo Dione consecrato

assai dopo nel libro 56, ; e seppur Tiberio fece , e

cousecrò in nome della Madre questo Macello , cou-

vien dire , che ornato e magnifico fosse di fabbrica .

Scrive il Fauno , che al suo tempo tra la Chiesa di

S. Vito , e 1' altra vicina di S. Antonio furono sotter-

ra trovati molti vasi da raccorre il sangue degli anima-

li , e gran copia di ossa , e di corna , segui delP an-

tiche beccherie . Sono nella Chiesa di S. Vito molti

corpi di Martiri 5 ed è opinione riferita dal Ftdvio

essere stati uccisi ivi sopra una pietra , che cinta di

ferro vi si conserva . Forse non bastando a' Gentili le

(1) Le parole di Dione sono queste : Ka/ to tì/xìvì-

ciJLd, ro Aioiiov avcfxafffzivov KaGi^DMcri /xtTct tj;c fMurpo^

y.at civroc, {j,sv mv Tipoucixv iv tu Ka7r<T&)A/&) ìkìivh '/s ra?
yiva.iy.Ai; tJ'ia. vrov i'crictci

; le quali in' nostra favella

suonano : E dedicò il sacro recinto nomato il L'wio in-

sidine colla madre , ed egli tenne a tavola il Senato nel
Campidoglio e colei le matrona presso di se . Io non ve-
do pertanto come possa applicrtrsi questo passo di Dione al

rtlacello di Livia . Piuttosto pare che possa alludervi quello

di Cicerone ( prò Quintio e. 6. ) ipse siios nccessarios ab
atrils Liciniis , et Jaucibus Macelli corro!^at . Si è di già

osservato che il Palazzo di Licinio era presso S. Bibiana ,

e per conseguenza non lungi d;dla odierna Chiesa di S. Vi-

to , dove credesi essere stato il macello , il quale avea
preso il nome di Livia , o per adulazione , o perchè ri-

-•arcito da lei .
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immanità loxo ordinarie coutra i Cristiani , vollero an-

cor trattarli da bestie da macello (x) .

Dal Panvinio si pone qui la Basilica di Siclnio. ^.*"'\'*=*

I pili antichi la dicono di Sicinino , ed il Marliano

concorre a crederla presso S. Maria Maggiore . Am-
miano appellandola di Sicinino nel ventisette e. 6.

coir occasione di raccontar lo Scisma , il quale fu tra

Damaso , ed Ursicino , così scrive : Constatque in Ba-
silica Sicinini , ubi ritus Christiani est conventicu-

liini , uno die centum triginta septem reperta cada-

l'era pereniptoruni . Lo stesso, e più distintamente

scrive Rufino nell' 1 1 dell" Istoria Ecclesiastica al e. io.

e S. Girolamo nell' aggiunta alla Cronica di Eusebio •

Questa che era in tanta lontananza dal cuor di Roma ,

se non servì a' Presidenti del Macello per udirvi i ricor-

si de' Compratori , e venditori, non so a quale altro

uso potesse esser fatta j alcuni dicono fosse la Chiesa

di S. Vito , o per meglio dire , ivi appresso , donde
l'anno i477' ^^ trasferita da Sisto IV. (2) , ma non
ne adducono ragione : forse perchè Ammiauo la dice

divenuta Chiesa dei Cristiani schifano il supporre nei

termini di un Macello più Chiese in quel primo di-

latarsi del Cristianesimo ; tanto maggiormente , che

poco lungi vi erano S. Maria Maggiore , e Santa Pras-

sede ; congettura , che io confesso probabile , benché
non mi assicuri a spenderla per argomento di gi-an

forza .

Ivi si vede un grande Arco di tevertino , ed as-

(1) La Pietra , della quale il IS^ardini qui parla sopra cui
oredesi , che siano stati scannati molti Cristiani, è un antica
cippo sepolcrale Pagano, che ancora conserva T antica ^iscri-

zione . Quelli che illustrano le Antichità Cristiane potranno
conciliare questo punto ,

(2) Ha torto il Ciampini ( Vct. Mon. Tom. 1. e. 27.

p. 245. ) di accusare il nostro autore di aver confuso le

due Chiese di S. Vito ,
]' antica cioè e quella fabbricata in

altro sito dal Pontefice Sisto IV. giacché come ognun vede
egli chiaramente le distingue .

Presso questa Chiesa verso quella di S. Antonio Abba-
te furono trovate molle colonne di bigio , e di marmo sta-

tuale con un pavimento di marmi , un vaso grande con
maschere lungo sette palmi , e con manichi assai curiosi ,

e molti ritratti di Filosofi . Vacca ( Memorie n. 09. ) .

Chi sa, che non fossero avanzi della Basilica di Sicinino "^
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X^ca% **^ rozzo in onor di Gallieno eretto ,
non già dal pub-

GallLeni blico , ma da un privato . Cosi indica l'Iscrizione, che
*f"P' vi si legge .

GALLIENO . CLEMENTISSIMO . PRINCIPI

CVIVS . INVICTA . VIRTVS

SOLA . PIETATE . SVPERATA . EST

ET . SALONINAE . SANCTISSIMAE . AVG
M. AVRELIVS . VICTOR

DEDICATLSSIMVS

NVMINI . MAIESTATIQVE
EORVM

Forse quel Marco Aurelio ebbe alcuna soprintendenza

del Macello , ove l'Arco eretto si vede (i) . 11 Dona-
ti congettura essere stati quivi appresso gli orti di Gal-

lieno , de' quali Pollione in frali, e. ly. Quurn iret

ad hortos nominis sui , omnia palatina officia seque-

hantiir coli' indizio di quest' Arco ei'ettogli , e dell'aver

voluto Gallieno innalzar noli' Esquilie un Colosso di

grandezza maravigliosa , come dal medesimo Capitoli-

no si narra ; traendone conseguenza , che il Colle Es-

quilino gli fosse caro . Buono argomento ', ma può an-

(i) Forse questo M. Aurelio Vittore è lo stesso di quel-

lo che fu prefetto delle Ferie Latine e Sacerdote del Sole ,

del quale parla F iscrizione seguente , che per lo stile si

accosta di molto ai tempi di Gallieno :

M. AVRFX. VICTORI . C. V. PRAF.FECTO
FERIARVM . LATIN\RV]M . SACERDOTI

DEI . SOLIS . RELIGIOSISSIMO . lOVmvS
CALIDIANVS . COINDISCIPVLVS

PATRONO . DIGNISSIMO
( Ap Conici, de Prcef. Vrb. ) .

n veder fregiato questo Aurelio Vittore del titolo di Pre-

fetto delle Ferie Latine , mi fa risovvenire , che V anno
scorso , in una vigna a destra dell' Appia vicino ad Albano

fu trov^ata una grande urna di peperino di cattiva forma ,

e scultura, e che mostrava i tempi della decadenza , sulla

quale si leggeva 1' Iscrizione sepolcrale di un M. Aurelio

Vittore .
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che dirsi essere a Gallieno stata non meno , e forse
più chiara la via Flaminia , dove Porticum Flami-
niarn usijiie ad Pontein Milvium et ipse paraverat
ducere , ita ut tetrastìche jìerel , ut autem alii di-
cunt

,
pentastiche , ita ut primus orda pilas habe-

ìct, et ante se cohminas cum statuis ; secundus , et

tertius , et deinceps Sta, Tìaffu^av columnas , siccome
narra Pollione in Gali. e. 18. : e forse sulla Flami-
nia

, piena anche oggi di Giardini , e Vigne amenis-
sime

,
furono quegli Orti , o piuttosto a Ponte Mol-

le , dove il Portico era indirizzato
; poiché 1' esservi

stato seguitato da tutti gli offizj Palatini indica lonta-

nanza grande . L'arco a chi ben 1' osserva , mostra es-

sere stato sul passo fra la salita di S. Lucia in Selce
,

detta anticamente Clivo Urbio , o \ irbio
, e la stra-

da
,

per cui alla porta di S. Lorenzo s' andava assai

più direttamente d' oggi ,
per quanto possono gli oc-

elli congetturarne (i) .

Le Terme di Novato ridotte in Chiesa da Pio Therm»
Primo , Anastasio nel medesimo Papa mostra essere Novali,

la Chiesa di Santa Pudenziana : Ex rogata B. Pra-
xedìx dedicavit Ecclesiam Thennas JVovati in J'icr»

Pafritii in honorem sororis suce S. Potentiance ; né
dagli Antiquari si crede altrimente . Ma non potè la

(1) La catena e le chiavi , che veggonsi appese alFAr-
co di Gallieno , non sono , come commuiie mente si crede
e come si afferma dal Fanucci ( ^nnot. al Fulv. p. ii4.

)

dal Piiiarolo {Ant. di Rom. Tom. II. p. 212) e dal Tetti

C Roma moderna v. 484- ) né di Tivoli , nò del Tusculo
città ribelli soggiogate nerbassi tempi dai Romani , ma del-

la porta Salsicchia di Viterbo , come di<'e ilLancellotto (p.6.) :

li Romani mandavo per più gente ad Roma , onde i Vi-
terbesi truclarono con loro Pacic con questi patti , cheli
cederno la campana del comun^ , la quale la portaro ad
Roma et puserla nel Campidoglio et feria chiamare la

Pafarìna de Viterbo . j4nco se portaro la Catena della
porta de Salsicchia ad Roma et puserla aWArco de San-
to Vito . Lo stes -o vien confermato dal Caferri ( Sjnthe-
ina Vetustaiis sive florcs Ilist, p. 210.) et catenam portce
SalsicchicB abstulerunt quani reposuerunt in arcuili S. Vi-
ti juxta S. Mariam Majnrcm ibi nunc conspicitur . Si ve-
da ancora il Bussi (Storia di Viterbo p. 106. ) ed il P. Casi-
miro da Roma ( Memorie de'' Conventi dei Fiati Mino-
ri p. Z%6. ) .
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Chiesa di S. Pudenziana essere stata Terme , se gli

Atti delle Sante Pudenziana , e Prassede , ed il Conci-
lio secondo Piomano sotto Simmaco , la dicono ca-
sa di Pudente Senatore lor Padre. L'antica tradizio-

ne approvata dal Baronio nelle Note del Martirologio

19. Maji , si è che ivi da Pudente fosse ricevuto

S. Pietro
,

quando venne a Roma , se però il Puden-
te ricevitore di San Pietro

, persona diversa dall' altro,

che fu Padre delle due Sante , come molto ben si di-

scorre dal Martinelli , abitò anch' egli ivi . Il Donati
perciò più ragionevolmente tra Santa Pudenziana

, e

S. Lorenzo in Panisperna le giudica , ma ivi troppo
vicine quelle d'Olimpiade sarebbono state; ed in fine

gli Atti di Santa Prassede da S. Pastore scritti mi
muovono a sentire diversamente col Martinelli nella

sua Roma Sacra ; JÌQgavit Piuni Episcopwn ( parla-

si di Santa Prassede ) ut Thennas Novali
,

quce jam
in usimi non erant , Ecclesiam dedicaret , etc. et de-
dicavit Ecclesiam Thennas Novati in nomine B. vir-

uUiCh"^ ^"''^ P''^^'>cedìs in Urbe Roma in Fico , qui appel-

sa di s. intur Lateritio , ubi constituit titulmn liomano : ove
Prassede le Terme dedicate in nome non di Pudenziana , ma

*° di Prassede , ed in titolo non di Pastore , di cui fu
la Chiesa di Santa Pudenziana , ma di Romano , ed

VicusLa- il Vico non Patrìzio , ma Laterizio ( la cui somiglian-
"^ • za potè far prendere equivoco ad Anastasio ) sono pi'o-

ve , che le Terme di Novato fossero la Chiesa di San-
ta Prassede , che antichissima non può negarsi , ed il

Vico Laterizio essere stato ivi intorno dee dirsi . Nova-
to fu fratello delle due Sante , ed anche di Timoteo ,

di che con profondità d'erudizione discorre il Marti-

nelli nel suo primo Trofeo della Croce ; onde Terme
Novaziane , e Timotine indifferentemente dagli Scritto-

ri Ecclesiastici si trovano dette . Quel Novato, a cui

dedicò Seneca i suoi libri De ira , è creduto fratello

di questi , né può opporsegli inverisimilitudine ; poi-

ché San Paolo nell' Epistola a' Filippensi e. 4- v. 22.

dichiara in quel tempo molti della famiglia di Nero-
ne fatti già Cristiani ; Salutant vos omnes Sancii

,

maxime autem qui de Ccesaris domo sunl ; ma né an-

che si può senz' altro fondamento affermar di certo .

Domùs Ebbe ivi appresso la Casa un certo Marzio , di

cui parla S. Giustino Martire nella sua Apologia : Ego
prope domum Martii cujusdam ad Balneum cogno-
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mento Tiìnothinum hactenus niansi , etc. Ove se in

luogo di Marzio si dee legger Marco , e sia il com-

pagno di Timoteo nel Martirio , lascio agli altrui di-

scorsi .

Fuori della Porta di S. Lorenzo era il Campo det- Ager Ve-

to Verauo , in cui fu il podere di Santa Ciriaca ^ "^^*'
,.

,, . T /• 11* • rodere dì.

nelle cui grotte , o cave di arena lurono seppelliti , SantaCi-
oltre S. Lorenzo , infiniti Martiri , ed ivi fu da Co- riaca .

starnino fabbricata la Basilica di S. Lorenzo . Anasta-

sio ili San Silvestro ; Eoclem Tempore Constantinns

^ug. jccit Basilicatn B. Laureritio jMarljni in ina

Tibiirtina in agrum. T^eranuni supra arenarium Crj-

ptce , etc. In quel podere essere stati bei pomarj
,

scrive Prudenzio nell'undecimo Inno Peristepliano v.i53.

Haad procul extremo eulta ad pomeria vallo

Mfrsa latebrosis crypta latet J'oveis .

Nell'Esquilie essere stata una Casa d' un certo Massimo Domus
racconta Marziale nel ^2. Epigramma del settimo libro: Maximiia

EscpUliis domus est , domus est tihi colle Diance ,

"^'^

Et tua Patricius culmina T^icus habet .

Hinc viduce Cjì>eles , illinc Sacrarla l^estce ,

Inde Novum , f^etereni prospicis inde Jovem

.

Dove lasciata 1' esposizione del Lipsio dotta si , ma Et in Vi-

non accommodata al sito di Roma , eli' egli non vi- coPatritio

de , s* accenna , che Massimo dalla Casa dell' Esqui-

lie vedeva il Campidoglio vecchio , il quale nel Giar-

dino Barberini sul Quirinale essere stato, credono gli

Antiquari , e dall' Aventino vedeva il nuovo ; come
assai più aggiustatamente del Lipsio espone il Donati ,

il che posto , la casa Esquilina di Massimo non in al-

tra parte dell' Esquilie potè essere , che sul Cispio , o

sul Settimio , se però la seconda esposizione del Do-
nati sottile , ed ingegnosa non dee prevalere . Dalla

difficoltà , che egli trova nel vedersi dall' Aventino il

Tempio di Vesta , che nella Valle del Foro dagli edi-

lizj alti s'impediva facilmente , a cui un'altra può ag-

giungersi dal vedersi nelP Esquilie il Tempio Palatino

di Cibele , che più all' Aventino potè stare esposto ,

argomenta , che oltre le tre case da Marziale narrate

ne' primi due versi altre quattro se ne descrivano nei

due seguenti ; una nel Palatino a vista del Tempio di

Cibele , una presso il Foro , non lontana da (juel di

Vesta; una sotto il Campidoglio , donde il Tempio
di Giove Capitolino potesse mirarsi ; 1' ultima nel Qui-
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rìnale , donde il Campidoglio vecchio si vagheggiasse »

così più ragionevole la chiusa di Marziale riesce .

Quisquis iihique habitat , Maxime , nusquani habitat .

Interpretazione bella , ed assai adeguata , se non

le scema il credito il troppo numero delle abitazioni

di Massimo .

Pauli"!""*
Alla Casa di Massimo aggiunge il Merula quella

di Paolo j ma questa essere stata nella Regione terza

ivi mostrai .

la niA »
p^^ nell' Esquilie l'Altare della mala Fortuna . Pli-

nio ne\ e. <]. del secondo libro: Ara maire Fortunre

in Esquiliis , e Cicerone assai prima nel secondo del-

le leggi e. 11. Araque vetus stat in Palatio Fcbris :

et altera Esquiliis , Malce Fortunce , detestatreqite .

Il Panvinio scrivo , oltre P altare , il Tempio : né so

„ con quale autorità .

UomÙS Al- > II-T-i •!• T\ • V • 1- T
Propertii. Abito neir Jiisquilie rroperzioj cosi scrive egli di

se stesso nell'Elegia aS, del terzo libro ;

„ Et Dominum Esquiliis scribe habitare tuum
,

A. Persii. Avervi abitato anche Persio, fa fede Cornuto , o

chi fu il Commentatore di quel Poeta .

C Piinh^
^^ Gasa di Plinio posteriore annoverata quivi dal

Jun. Panvinio , essere stata sull' Esquilie non dee negar-

si . Ma già nella terza Regione dissi , che fu in quel-

la parte dell' Esquilie , la quale rivolta verso 1' anti-

ca vera Suburra , era non di questa , ma di quella

Regione .

FehdtaiTs
^^^ ^^ Tempio della Felicità

, posto pur quivi

dal Panvinio , essere stato nella Regione del Foro di-

rassi ; e non essere stato in Roma più. d' un Tempio
di quella Dea , scrive S. Agostino nel lib. 4- al e. 9.

della Città di Dio .

// Colle Viminale , altre cose fuori
delle mura , ed altre in sito inceito

della lìegione .

I,

CAPO QUARTO
Mons Vi

J^i Viminale della Regione Esquilina essere stato, di-
mmalis . , • ^ .

i 1 i • • • in 1

chiara Vittore nel .bel principio ; e dalle cose , che

nel \lminale furono , si raccoglie ancora .

Thermae Lg Terme d'Olimpiade è noto , eh' erano sul Vi-

di., minale . Negli Atti di S. Lorenzo si legge , ch'egli fu
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arrostito sopra una graticola di ferro nell? Terme di

Olimpiade j ed essendo tradizione certa , che il fatto

successe dove fu consecrata la Cliiesa di S. Lorenzo

detta In Panisperna , anzi raccogliendo 1" Ugonio //• e/,^e ,7

dagli Atti medesimi di S. Lorenzo essere stata ivi la Martirio

Chiesa edificata non molto dopo il Martirio , segue , f*
'""'"*

che dov" è oggi San Lorenzo In PanLsperna , fossero

le Terme d' Olimpiade anticamente . Del nome di Pa-

nisperna non mi spiace 1' opinione del INlartinelli ; lo '^^'"^P^''

stima egli nella sua Roma Ricercata derivar da quel

Perpenna Quadraziano , che aver ristorate le Terme
di Costantino, mostra un'Iscrizione portata dal Ful-

vio , ed altri ; alla qual opinione dà indizio potente

un' altra Lscrizione , che ritrovata in S Lorenzo iu

Panisperna si porta dal Grutero , ed è questa ;

PERPERNIE . HELPIDI
CONIVGI . OPTIMAE

PILSSIMAE
SEX . AEjNIILIYS

MYRINVS
PERMISSV . ATHICTI

AMICI
L. CLOCLIAS . F. (1) .

La persona di Olimpiade , da cui le Terme avevan no-

me , è incerta , né si sospetta , non che , si sappia

fin' ora chi ella fosse .

Il Lavacro di Agrippina dal comune consenso de- Layacrum
gli Antiquari si stabilisce dietro San Lorenzo in Panis- Agrippi-

perna nel declivo, clr egli ha verso S. \ itale ; ove si "*•

raccontano trovate due immagini di Bacco , nelle qua-

(1) Karra 'Flaminio V'acca ( n. ?. ) che sotto una gran
volta vuota , nel luogo ove ora è la Chiesa di S. Lorenzo in

Panisperna fu trovata una Statua di Pane di marmo
,
gran-

de due volte il naturale , ed una statua di Marte pure di

marmo alta i5. palmi . Insieme a questi monumenti di scul-

tura vi furono trovate più camere dipinte a grotteschi ,

forse sul gusto di quelle delle Terme di Tito . Aldroandi

(Memorie 71. 16. ij. ) dice che nel sito incontro S. Loren-
zo furono trovate camere ornate di pitture , stucchi , e mo-
saici , eduna statua di Livia Augusta tredici palmi alta , ol-

fre parecchi altri fiammenti .
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li era scritto a pie IN LAVACRO AGRIPPINAE ,

Sparziano in Adriano scrive , che quel Imperadore

risiamo fra le altre cose La\>acrum Agrippce , leggono

altri Agrippince più yerisimilmente ,
poiché alle fa-

mose Terme di Agrippa non avrebbe Sparziano dato

nome di Lavacro , il quale era più proprio del bagno

di Agrippina (i) . Fu ella madre di Nerone, il cui

lavacro essere stato un suo privato bagno si crede , e

perciò essere ivi stata anche 1' abitazione sua , e di Do-

n • mizio suo primo marito
,
può congetturarsi .

Opinioni T\ ^\ K^ T T\T • 1 J T
delleTer- Delle lerme di Novato assai ho detto di sopra

,

me diNo- àose io doveva . Per il citato testimonio di Anasla-
""'^ * sio , essendo credute nella Chiesa di Santa Pudenzra-

na
,

gli Antiquari conoscono la loro troppa vicinanza

a quelle di Olimpiade ; onde il Biondo si arrischiò a.

dire , che quelle , e queste non fossero Terme diver-

se . Altri le vogliono a S. Pudenziana vicine , altri

nella stessa Chiesa (a) , ove sembrò al Marliano di ri-

conoscere alcuni canaletti fuliginosi , i quali però più

di cosa privata, che di Terme pubbliche , è probabile,

che fossero ; ma ogni inconvenienza si toglie col por

quelle di Novato suU' Esquilie , siccome dissi , e qui-
""'"^

vi stabilir la casa di Pudente coli' autorità de' già ci-
"udentis •

lati Atti delle SS. Pudenziana , e Prassede , e del Con-

cilio secondo Piomano , colla conferma pur toccata del

Baronio nel Martirologio ig. Mali .

Templum 11 Tempio di Silvano si asserisce essere stato a pie

Silvani. del Viminale dietro a S. Lorenzo in Panisperna nella

valle , che è incontro a S. Vitale detta di Quirino . Gli

argomenti sono alcuni marmi antichi , che si dicono

cavati ivi di sotterra indicanti quel Tempio , ed un

(i) Di questo Lavacro si ha la pianta nella Tavola V.

della Icnografia di Roma . 11 Bellori narra a tal proposito che

nel luogo citato dal Nardini furono trovati condotti di piom-
bo e di terra cotta , ed un tronco di Ninfa . Al Lavacro di

Agrippina potè pure appartenere la bella Venere trovata sot-

to Clemente X. nella Valle Quirinale ( Bartoli Meni. n. 27) ,

(2) Non è senza probabilità che facesse parte delle Ter-
me di Novato queir cdifizio rotondo di marmo scoperto a'

tempi di Sisto V. sopra S. Pudenziana nella Vigna delle Mo-
nache tli S. Lorenzo in Panisperna , dentro al quale erana

le due belle statue di Menandro e Posidippo oggi esistenti

nel Museo Valicano ( Bartoli Mcm. n. 29. ) .
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testamento militare di Favonio Giocondo portato dal

Marliano lib. 4- , in cui si legge : Quod si secu s fece

-

riììt , iiisi legUimce orìanlnr caustv , i^elirn ea om~

ìiia , (/lice filiis nicis relinquo ,
prò ri'jHirnndo tem-

pio Dei Silvani
,
quod sub Viminali monte est attri-

Imi . Del portico di Silvano fa menzione un marmo ,
^""^- P°'"

che era nella Vigna del Cardinal di Carpi .

SILVANO . SANCTO
LVCIVS . VALLIVS . SOLON

PORTICVM . EX . VOTO . FECIT
DEDIGAVIT . KAL. APRILIBVS

PISONE . ET . BOLAjNO . COS (i) .

L' altra di Giove Vimineo , che die nome al Ara Jovis

Colle , fu nella selva , che era ivi de' Vimini , secon- »'"'"^'
*

do Festo presso al fine : fiminalis et Porta , et Col-

lis appellatur
,
quod ibi viminum fuisse videtur Sil-

va , ubi est et ara Jo\>i Viminio consecrota ; le qua-

li parole danno assai chiaro indizio, che la selva , e

1' Altare fossero non lungi dalla porta , e perciò o

dietro alle Terme Diocleziano , o dietro alla Villa Pe-

retta , o almeno nello spazio , che è fra questa , e

quelle . Varrone non dice Altare , ma Altari nel quar-

to e. 8. Quod ibi arai sunt ejus , aut quod ibi vi-

minetaj'ucrunt . Oltre l'Altare , Rufo scrìve anche "» Tempiam
Tempio di Giove Vimineo . Può essere , che uno de- jovis Vi-

gli Altari fosse convertito in Tempio dopo i tempi di m\nei

.

Varrone .

Il Campo Viminale sotto 1' argine di Tullio facii- Campus

mente si trova . Dell' argine di Servio Tullio resta an- Vimmaiis
-1 . . , . ., . . T c i%'i sub agge-

cora il vestigio da noi già riconosciuto dietro a o. LVla-
^^ ^

ria degli Angeli , e nell' estremo della Villa Peret-

(i) Il Consolalo di Pisonc e Belano cade nel iii. della

Era Volgare . IN^on è poi improbabile che potesse essere il

tempio di Silvano quello trovato nel Senolo XVI. (Vacca

Man. n. 38- ) verso S. Vitale , e formato da colonne di bi-

gio affricano alte 20. palmi . In quelle stesse vicinanze circa

r epoca medesima si trovò una edicola con una statua ,

che dalla descrizione lasciataci dal Vacca ( «. 119. ) dovè es-

sere un Eone , attorniata ila lucerne di terra cotta .

d
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Latitiidi- t-i "verso le mura (i) . Il Monte Viminale lia , come
TieddMon dicemmo , la sua larghezza fra le Terme Diocleziane

,

ìiaU
"^ * ^^^ prima era valle , e quel concavo , che a guisa di

solco fende la Villa accennata , fra i quali due termi-

ni il Campo Vimìnnle è certo , che fu ; onde il si-

to suo, &>^ fu sotto l'argine dentro le antiche mura di

Tullio
,
può additarsi in (juella parte della Villa Pe-

retta , eh' è a lato delle Terme ; se ( come io più vo-
lentieri credo ) di là dall' argine , e dalle mura anti-

che , dentro però a quelle di Aureliano
,

pur si ad-

dita di là dalle Terme , e dalla Villa , fin dove il Ca-
Siro Pretorio cominciava .

Marmi di Prcsso 1' argille in quella via , che andava dal A^i-

Gordia- CO Patrizio alla Porta murata , cioè in quella via che
no . f^ggj ^ chiusa nella "S illa Peretta , dicesi essere stata

cavata gran quantità di marmi serviti poi nella fab-

brica della modernn Cancellaria Apostolica , Palazzo

già del Cardinal Riai'io a lato di San Lorenzo in Da-
maso fabbricato ; fra' quali gli Antiquari scrivono es-

sersi lette memorie di Gordiano ; ed indi si argomen-
ta essere ivi stato l'Arco di quellTmperadore . Ma ve-
dremo noi in breve , che qncll' Arco era nella Regio-
ne settima della Via lata ; e perciò di altra fabbrica di

Gordiano , furono que' marmi , In Ca[)itolino si leg-

ge in Gord. e. 32. : Opera Gordiani Rouim nulla ex-
tant

, prceter qucedaìu nymjiìicea , et balneas j sed
balnece privati Jiominis faerunt , et ah eo in usum
jfrivatuni exornalaj siint . Dì Ninfeo dunque, o di

privato bagno i marmi furono facilmente .

Del Castro Pretorio si ò più volte parlato , ma
as ra rae

^^^^ abbastanza . Che fosse fruivi provasi dal Panvinio
tona • . f .

con un luogo potentissimo di Svetonio nel 4B. di Nerone:

et offerente Phaonte liberto suhurbnnum siium Inter

Salariani , et JYomenianain viani circa quartum niil-

iiariiun .... equwn inscendit quatiior solis conii-

(i) Gli avanzi dell' aggere di Serrio furono trovati ai

tempi dol Bartoli ( Memorie n. 98. ) nella vigna , o villa Ne-
groni . Oltre il rialzamento della terra fu trovato un muro di

peperino circa 20. palmi grosso ohe andava in direzione da

«ma parte verso le Terme Diocleziane , e dall' altra verso la

Chiesa di S. Antonio di là da S. Maria Mas^iore .
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tantihus , inter quos et Sporus erat , slatinique tre-

more terree , et fulgure adverso pavefactus aifcliit ex

proxiinis Castris clainoreni inilìtum , et silfi adver-

sa , et Galbctì prospera ominantiiun , otc. ove l'aver

Nerone per la via Noincntana uditi li gridi dei sol-

dati del castro Pretorio , è dichiarazione di quel sito

assai evidente j ma con maggior chiarezza insegnasi dall'

antico interprete dì Giovenale nella Satira io. Juxta

aggerem j^inius castra posuit Sejanus , idest super

Diocletianns , quie dieta siiut castra Prcelojia ; e lo

sporto finalmente riquadrato , che hrnno ivi le mu-
ra , n' è vestigio dì molto rilievo . Che ivi fosse il

"Vivarìo , ostato mero sogno, siccome ho mostrato ;

e l'argomento dal nome della contrada, che Vivario

dicono essere stata detta , non stringe ,
perchè quan-

do anche sia nome vero di Yivajo , e non suono cor-

rotto da altra parola , siccom' è facile può essere no-

me erroneo modernamente imposto da chi credeva co-

si , o piuttosto dal Pozzo di acqua viva , che vi si p^^zo ili

conserva ancora , il nome ehbe origine ; e quell' acqua acqua l'i-

ben potè servire per li soldati , ancorché vi avessero va^chean-

Ja Marzia , come con iscrizioni ritrovatevi mostra il

Panvinio . Anzi dopo che al tempo di Massimo , e di

Balbino furono dalla plebe Pvomana , che tenne ivi 1" as-

sedio , l'Otti gli acquedotti , secondo Capitolino in quei

due Augusti , ed Erodiano nel settimo , è facile , che

i Pretoriani per maggior sicurezza dell' avvenire sì po-

nessero all' impresa di cavare quel pozzo . Supposto

quivi dunque il Castro Pretorio , conviene conchiude-

re , che fosse dalle mura di Servio Tullio distacca-

to , ed alquanto lontano , così mostrando il sito dell'

Argine, e che poi da Aureliano col tirar più infuo-

ri le mura gli fosse annesso (i) •

(i) Questo castro , di opera laterizia , merita di essere

osservato per la bella sua costruzione nella quale si ricono-

sce apertamente V epoca di Tiberio , dal cui favorito venne
eretto . Esso ci dà perfettamente T idea di un Campo Ko-
mano si per la figura rettangolare , cbe per V altezza dei mu-
ri . Imperciocché dee notarsi , che j)iù della metà della sua
elevazione attuale come si vede chiarameiite dalla diversa co-

struzione , e dagf indizj dei merli che coronavano il castro , è

stata aggiunta da chi riunì il recinto del castro a quello della

città. Tre lati ilei rettangolo sono ancora in piedi più o

d a
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Sacellum. Fuori della porta \iminale fu il Sacello della

De» Ne- Dea Nenia , di cui Fasto nel i5. voc. IVenice : Nenice
"''^ • Dea; Sacellum ultra portavi f'iminalemfucrat cledi-

catum , nunc liahet tantum cediculam ; onde fu die-

tro le Tenne Diorleziane verso il castro Pretorio .

_ _ 11 Bosco Petilino in questa Regione posto da Ru-

tilinus. ^^ > ^ Vittore , necessariamente lu in quella parte del

Viminale fuori delle mura, eh' era volta all' Esquilie ,

presso al castro Pretorio , ed al Campo Viminale .

Perciò Varrone ragionando dell' Esquilie nel quarto e. 8.

dice: Septimius lUons lucum Pcetilinani . Perchè io il

riponga quivi , e non sull' Esquilie , apparirà quando
avrò spiegato il seguente mio pensiero . Livio mentre nel

lib. sesto al e. 12. racconta il giudizio fatto di Man-
lio Capitolino accusato di ribellione soggiunge che i

Tribuni avvedutisi dalla vista del Campidoglio , che
Manlio difese, togliersi al popolo l'animo di condan-
narlo

,
portarono altrove il Concilio : Ita producta

die in Petilinum lucum extra portam Flanientanam
,

linde conspectus in Capitolium non esset , Conci-
lium populi indictum est . Da che tutti raccolgono il

Bosco Petilino essrne stato fuori della porta Flumenta-

Nonfu "'1 nel Campo Marxo , o ne' prati Flaminj . Eppur Piu-
nel Cam- fo , Varrone , e^ittore il pongono nella Regione quin-
poi ar^o.

|.^ Esquilina . Tale difiicoltà par , che resti troncata

da Sesto Rufo , che nell' ottava del Circo Flaminio re-

meno rovinati , e mutati , e due delle porte , cha erano nel

rentro di ciascun Iato . Queste erano quadrate , alte circa il

doppio del resto del recinto ; venivano formate da due pi-

lastri eccedentemente svelti e difese da due risalti più. bas-

si con feritoie di terra cotta assai curiose . Pare che all'

esterno venisse cirrondato da t'osse , e negli angoli queste
fossero più profonde : un tulio di piombo ivi trovato nel

i'j^'2 fa supporre, che l' Imperailore Macrino , il quale era sta-

to Prefetto del Pretorio ristaurasse 1' acquedotto , che vi por-
tava r acqua Marzia , imperciocché sopra vi era questa iscri-

zione :

IMF. CAES. M. OPELLI . SEVERI . MAGRINI . AVG.
M. OPELLI. SEVERI . DIADV\1EXIANI . CAES. PRIN. IV.

CASTRIS . PRAKTORI
TERE^^TIVS . CASSAINDER . FECIT

Il Piranesi pubblicò una pianta di questa fabbrica , e

parecchie iscrizioni appartenenti ai soldati Pretoriani . La
forma del Castro si ha nella medao;lia n. ]5.
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sistra un altio bosco Petilino così ; Lucus Poetilinus r ^O
_ . I I 1 -r.1

l-ucusPcB-

niajor ; a cui uon per altra porta, che per la lui- tilinusma

jnentaua
,
poteva andarci più cominocl.Tmeiile . Mr. io i""^ •

invece di appagarmene , indizio più forte ne traggo

dall' aggiunte adulterine , che sono in quel libro . Se

due erano i boschi Petiiiui , ed il maggiore antichis-

simo fin del tempo di INIaiilio
,

per qua! cagione Li-

vio , Varrone , e Vittore pai>lanu d' un di essi , co-

me d' uu solo senza aggiunta specifica di maggiore
,

o minore f anzi perchè Uulo stesso all' altro non dà

titolo di minore ? e quando jnir solo nel maggioro an-

dasse parlato così , e clic solo quello colT aggiunta di

maggiore solesse chiamarsi , replicherei , che non del

maggiore , ma del minore intese Livio semnlicpinente
,

mostrandolo nel fatto di Manlio , e che perciò a quel

Concilio non si potò uscire dalla porta Flunieiilana . Di
più si osservi il Catalogo de' Boschi , che fa Vittore

nel fine , un sol bosco Petilino \i si trova notato^ on-

de l'altro detto maggiore è un' evidente favola di per-

sonal , la quale avendo letto in Livio , che al bosco

Petilino dalla porta Flumentana si andò , immagisian-

done uu altro verso quella parte , volle far la carità,

di accertarne il Mondo coli' inserirlo ivi sotto un ve-

risimile titolo di maggiore. Ma che diremo di Livio ?

errò egli col dire , che dalla Flumentana s'uscisse?

Nel mio testo si legg'; extra portatn Framen tariani ,

la quale dove fosse non saprei dire ; ma che Flunicn^

tanaui non debba leggersi , mi sembra certissimo . No-
mando ivi Livio quella porta, come uscita speciale al

bosco Petilino , la dichiara assai remota dal Campido-
glio , e portante a luogo dalla vista del Campidoglio

diviso affatto. Laporta Flumentana all'incontro po-

sta sotto il Campidoglio , anzi sotto la stessa parte del

Campidoglio difesa da Manlio non altrove poetava ,

che al gran piano de' Prati Flamiu} , e del Campo Mar^
zo ; il quale fino a Ponte Molle soggiacendo al Cam-
pidoglio il vagheggia sempre come in prospettiva

,

dove gli edifi/,]
, ( che in quel tempo pochissimi v'era-

no, o forse niuno ) non impedivano. Nò in tutto il

giro fuori delle porte di Roma era luogo , a cui quel

Colle fosse più esposto; ma vuol vedersene , in faccia

la verità ? le parole antecedenti di Livio tolgono ogni

lite ; In Campo AlirUo (juurn centuriuLìm populus
ii'tarclur , et icus ad Capitaliutn ntanus tendetis ab
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honiiiiibus ad Deos preccs avertisset , apparuit Tri-

biinis , nisi oculos quorpie ìiominuni liberassent a
tanti memoria decoris , min quani fare in prceoccupa-

tis hcnoficio aniinis vero crimini locum . Ita prodii-

cta die in Petelinum. lucum extra portani Flumenta-

nam , linde conspecLus in Capitoliinn non esset Con-
ciliwn populi iìidictum est . Il primo Concilio fu nel

Campo Marzo a vista del Campidoglio ; il secondo

lungi da quella vista fuori d' una tal porta nel bosco

Petilinoj dunque né nel Campo Marzo , dove si finge

il maggiore , ne fuori della porta Flumentana , che por-

tava al Campo Marzo , ed a" luoghi al Campidoglio

tutti espostissimi . Si dirà , eh' essendo fatto il con-

cilio nel Bosco , la vista del Campidoglio s' impediva

dagli alberi ? Debole difesa . Non poteva essere cosi

ampio il bosco , che tutto il popolo chiudesse in se ;

né tra il folto delle piante si potè fare concilio , nò

giudizio , e quando anche ciò fosse perchè aggiunger-

vi Livio Extra portani Flumentanam , per cui anche

il giorno avanti s' era uscito ? le parole di qucll' Isto-

rico portano necessariamente ^ che il primo giorno al

Concilio non si era uscito, uè si era potuto uscire per

la porta ,
per cui si uscì il dì seguente ; nel qual caso

perciò è necessario , che per porta dalla Flumentana di-

versa fosse al bosco Pelilino portato il Concilio onde

in vece di Flumentanam leggerei JYumentanain , scor-

rezione credibile 5 poiché secondo alcuni meno moder-

ni caratteri la N. grande è assai simile alle due lettere

FI. Porta dal Campidoglio rimotissima , e portante a

luogo , a cui 1" argine di Servio Tullio toglieva ogni

vista de' Colli della Città .

Ma se il bosco Pelilino era presso l'Esquilie
,
per

qual cagione uscire dalla porta Numentana , eh' era

sul Quirinale, e non da altra più vicina ? odo chi ris-

ponde : ed io replico , che dal Foro , donde i Ma-
gistrati , ed il Popolo per andare al Concilio si parti-

vano , la Numentana era porta la piiì commoda di

tutte 1' altre , e la vicinità del bosco alla porta Nu-
mentana me 1' ha fatto credere non suU' Esquilino

,

ma sul \i minale
,

presso però a quello ; ed ecco

fatio ritorno al principio della mia digressione . Ho
discorso non per correggere assolutamente , ma per far

motivo 5 onde quanto ho portalo prendasi per solo con-
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no dubbioso , e broccardico , acciò gli eruditi ne ri-

cerchino meglio la verità .

Il leqtrersi da Vittore , e da Rufo posto nella Re- Aedes Ve-

gione Esquilina il Tempio di Venere Ericina , ch'eraciaae.

fuor diporta Salara di là dall' Esi|uilie nel Quirinale
,

dà segno , che questa Regione fuori delle mura fino

alla Via Salara slendevasi almeno giurisdìzionalmente
;

onde quanto fuori di esse mura fu di memorevole

lino a quella strada , è necessario , che da noi si pon-

ga cjuivi .

Primieramente per la \ia Nuvnentana , lungi dal- S. Agnese

]a porta oazì detta Pia forse un miglio , e mexzo , è ^^//•^'^

1, • I • • ^1 • j- e A /• 1 1 • Ji A fabbrica-
V anlicnissima Chiesa eli 5. Agnese , labbnrata da (_.o- ^^ ^^^ q^^

stanlino ai prieghi di Costanza sua sorella (i)' ^ \^\.o ^tantino.

di cui è un Tempio di forma sferica dedicato a Santa

Costanza , ma comunemente creduto , che prima fosse FaUo
Tempio di Bacco . Non da altro sì argomenta , che da Tempio

\\\\ musaico antichissimo rappresentante , come dico- '
^"'^^^*

)io , la vita di Bacco , e dalla bella sepoltura di por-

fido , in cui parimente viti, putti, pampini, e gras-

pi d' uva si veggiono ; onde sepoltura di Bacco scioc-

camente si dice dagl" imperili •, ma le viti , i graspi
,

i pampini , i putti essere state pitture o sculture so-

lile porsi ne' Tempj de' Cristiani anticamente mostra

il Bosio nella Roma Sotterranea , e conferma il Marti-

nelli nella Roma Sacra ; né la bella sepoltura di por-

fido , benché adorna di viti , si può dir di Bacco , che

non v" era sepolto , né d'altra persona Gentile
,
perchè

i Gentili , altrove si seppellivano , che ne' Tempj (i) .

(i) Quosto antico edifizio cristiano è de^io di essere os-

servato essenilo il solo che dia una idea delle antiche basili-

che profane , ed è il solo che conservi il doppio ordino dei

portici iiitorin* . Non essendo mio scopo fare la storia di

questa fabrica mi limiterò a notare , che nel fare la scala dì

marmo per cui vi si scende si trovarono tutte le statue che
già adornavano il cortile Verospi , una quantità di urne
sepolcrali , un vaso di cristallo di monte , e i belli basso-

rilievi esistenti nel pianterreno del Palazzo Spada . BartoJi

( TMinnorlc n. loo. ). Nella chiesa è un bel candelabro antico

di marmo bianco , a fo;2,lic di acanto , con teste di monto-
ne negli angoli del piede , e piccoli genj che sì cingono la

testa di una benda .

(i) Si i mosaici , che le sculture dell' urna ojgi posta
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Tempio perciò fabbricato a Santa Costanza dai fonda-

menti quel rotondo edìfizio si crede da alcuni ; ma
Chiese di forma sferica diverse dalle Basiliche in quel

secolo non solevano fabbricarsi , né senza i luoghi di-

stinti , se non per le cinque sortì di persone , almeno

per il Clero : onde è difficile , che cotal fabbrica pri-

ma di Chiesa Cristiana non fosse altra cosa . A me
par di legger chiaro in Anastasio , ciò che fosse . In

S. Silvestro cosi egli scrive : Eodem tempore fecit

Basilicam S. Martjris Ao^iiells ex rogata Constan-

tice jìlice siice ; e soggiunge immediatamente ; et Ba~
ptisteriuin in eodem loco , ubi et baptizata est soi^or

ejus Constantia , cum filia Augusti a Silvestro Ejh-

scopo ; donde argomentisi , che Costantino a somiglian-

za del Battisterio fatto presso S. Gio: Laterano di for-

ma sferica , in cui egli fu battezzato , fece poi a lato di

S. Agnese l'altro di forma parimente sferica , e somi-

gliante , acciò battezzate vi fossero le due Costanze

.

Aver poi questa fabbrica servito alle medesime di

sepolcro , giacché lungi da Roma , e fra Monache
per baltesimi era inutile , indica la beli' urna di

porfido , che ancora v' è , uguale di materia , di gran-

dezza , e di forma a quella di S. Elena del medesimo
Costantino madre, che in San Giovanni si conserva

,

la quale essere stata anch' ella dentro a Mausoleo ro-

tondo nella Via Labicana presso al Cimiterio , ed alla

già rovinata Chiesa de' SS. Pietro , e Marcellino, al-

trettanto da porta Maggiore lungi
,

quanto dalla Pia è

S. Agnese, é cosa indubitata , e se ne vede ancor og-

gi gran parte in piedi ; ed era ben decenza , che dove

quelle due belle anime rinacquero al Cielo , fossero

poi conservate in terra le spoglie già mondate ivi . An-
zi non le sole Costanze ebbero ivi il sepolcro ; ma es-

servi state ancora poste altre dell'Augusta famiglia di

Costantino, può da Aramiano cavarsi , che nel lib. 21.

e. 1. scrive cosi d' Elena moglie dell'Apostata Giulia-

no: Inter (juce Hclence conjugis dcjìinctce suprema
jiiiserat Romani in suburbano via; Nomentance con-

denda . ubi uxor quoque Galli quondam , soror ejus

nel rviasco Vaticano mostrano i tempi di Costantino , egual-

mente che le 24 colonne raddo;>[>iate che decorano il suo

interno .
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sepulta est Constantina -,
le quali senza capace edi-

fizio , e condecente , non sarebbono ivi state tras-

messe . Fu finalmente di sepolcro fatto Chiesa , ma
non prima del i2 56. nel qual tempo averlo Alessan-

dro IV. consecrato dichiara l' Iscrizione marmorea , che

è sopra la porta ; ed aver quel Pontefice levati da quell'ur-

na i due Santi Corpi , e postili sotto l' Altare , che

egli vi eresse , e vi consacrò , scrive il Ciaccone .

Quivi appresso dicono il Mai-liano , ed il Fauno

essere state al loro tempo rovine d" uu grande edifìzio
,

giudicandolo un Ippodromo . Io nou sapendovi scorger

cosa considerabile , lascio di parlarne (1) . Suburbai

Il podere di Faonte liberto di JNerone , in cui es- «um Pha-.

so Nerone si ascose , e morì, secondo Svetonio , nel

trattar del Castro Pretorio mentovato, se vi andò Ne-
rone per la via Nomentana , e fu tra la Nomentana

,

e la Salara , sul quarto miglio poco dì là da S. x\gne-

se , e dal Ponte Nomentauo , della Mentana detto
,

può stabilirsi dove è oggi la Serpentara , Tenuta del

Marchese Spada (2) .

(1) Queste rovine si scorgono anche 02;gi , e si credo-

flono più communemcnte un Ippodromo di Costantino, seb-

bene altri le abbia giudicate un cemeterio , che faceva cor-

po col 3iausoleo di Costanza . Qualunque però sia stato 1'

uso di quella fabbrica , certo per la sua costruzione deve ascri-

versi ai tempi Costantiniani come gli altri due edifizj di

S. Agnese , e S. Costanza .

(2) Essa trae questa denominazione da un Iago dello

stesso nome . Ventiti {Ant. di Roin. pari. I. e. V. p. 122.)

dice , che gli antichi chiamavano questo stesso luogo Cliviis

Scrpis .

Il Ponte Nomentano , dopo essere stato distrutto da

Totila come gli altri , che erano suU'Aniene presso Roma , fu

riedificato da Narscte , e poi ristauraro da Martino V. come si

può osservare dalle armi poste suir arco della torre verso

Roma . Appena passato il Ponte si veggono a sinistra dei

massi quadrati di tufo , che mostrano una costruzione del

tempo della Republica . Porse sono gli avanzi dell'antica spon-

da del Ponte distrutto da Totila . V^enuti li giudicò residui

delle fortitìcazioni fatte dalla Plebe Romana, allorché si ri-

tirò sul monte Sacro . Di questo monte cosi celebre negli

annali di Roma , e che si trova appena passato il Ponte si

p:\rlei*à più sotto . Merita di essere veduto il sepolcro a si-

in'stra della via Nomentana per la sua disposizione interna ,

e per la sua conservazione . Incontro a questo sono gli avan-

zi di un altro sepolcro quasi intieramente distrutto .
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AedesRu- Il Tempio, e il bosco della Rubigine , che quivi
biginisvia è posto dal Pauviiiio , fuori della Porla Nomentana si

umenta-
5^^]^ «uppoiTC ; ma l' errore preso in ciò sì è spiega-

to parlando della porta Catularia nel primo libro , e si

dirà nella settima Regione .

Dalla Nomentana alla Salara passando , fuori del-

AedcsVc- l'I porta Collina essere stato il Tempio di Venere Eri-
nerisEiy- clna mostra Vittore: yEdes f eneris JLrjcince adpor-
*^"'*" tam CoUinam . Che fuori , e non dentro la porta fos-

se , dichiara Livio nel decimo della terza Deca e. 2f).

de' giuochi Apollinari parlando: Nani ita abundavit

Tiberis ut ludi Apollinares Circo inimdnto extra
jjortam CoUinam ad cedem Erycince Veneris pa~
rati sint ; a cui concorde nel sesto libro Strabene

scrive , eh' era avanti alla porta , e che aveva un
portico insigne , Da Ovidio con divario di pan/la, ma
non di senso , si dice prossimo alla porta nel quar-

to de' Fasti v. 869.

Tempia frequentari Collince proxima portce

Nunc decet : a Siculo noìnina colle lenent .

Appiano nel primo delle Guerre Civili , raccontando

che Siila Aenuto a Roma coli' esercito
,

pose gli al-

loggiamenti presso a quel Tempio ,
1' addita anch'egli

fuori ; ed essere staio uso antichissimo di fabbricare

i Tempj a Venere fuori delle mura riferisce , e loda

Vitruvio nel lib. 1. cap. <j. Ma se fuori , o dentro la

Jnoderna porta Salara fosse , maggiore è il dubbio
, ed

a me par molto ragionevole il crederlo dentro , da Au-
reliano abbracciatovi nel distendere le mura . Dalla

gran vicinità sua alla porta rappresentata colle pai'ole

Proxima di Ovidio , ed Avanti di Strabone , si per-

suade ; e dalla medesima vicinità al Circo supposta

da Livio si dà indizio , che col Circo fosse anche il

Tempio rinchiuso in Roma ; onde che fosse fra la porta

Salara , e la Villa Mandosia si può giudicare . Trasse il

nome da Erice luogo di Sicilia , donde il simulacro fu

trasportato. Ovidio sotto i citati versi lo spiega (1).

(i) 11 Venuti {p. I. e. V. p. iiy. ) parlaudo del Tem-
pio di Venere degli Orti Sallustiani , che crcdcsi esser quello

edificio ottagono nella Vigna Mandosia lo confonde con quel-

lo di Venere Tùicina ; ma dovea rillettere , che gli orliSal-

Jnstianj ed il tcmnio di Venere ivi csistenic sono posti nel-
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Appresso esservi slato un Tempio di Ercole mo- Templmn
stra Livio nel 6. della terza e. n.

, mentre dice , che Herculis

Annibale s'inoltrò cuni duobus niillibus cquitiun a ^^^^''^^"^

Porta Collina usque ad Herculis Templwn .

Fuori della medesima porta fu il Tempio dell' Ono-
re ; la cagione dell' edificazione di esso da Cicerone si

spiega nel secondo delle leggi e. 23. Nostis extra por-

tavi Collinaiìi cedcm Honoris , et arani in eo loco Aedes Ho-

fuisse nicmorice vrodituni est . Ad eain quum lami- !l""^
'^'' ^

"^
.

'
. . T\ rr t-oUinam.

na esset m venia , et in ea scriptum JJomina Hono-
ris , ea causa fuit cedis hujus dedicandce . Soci quum
multa in eo loco sepulcra J'uissent exarata sunt .

Statuii enim Collegium lociim publicum non potuis-

se privata religione obligari . Le due parole di quel-

la lamina Domina Honoris , dal Turnebo colla gui-

da di un codice antico si leggono Mina Honoris ; e

pensa egli doversi leggere non Domina , ma Lamina

}

ne è lezione sprezzabile .

jNella A ia Salara essere stato il Bosco di Laverna l
Dea de' Ladri Acrone fa fede nell'Epistola 16. del pri- Lavemae.

mo libro di Orazio v. 60. Laverna in via Salaria lu-

ciim habet , est autem Dea furum. , dieta Laverna
a LAVANDO ; nani fures L^^valores dicunfur .

Nella stessa fu il Clivo detto del Cocomero ; ove CllvusCu

molti Cristiani essere stati martirizzati si legge nel Mar-
tirologio l'j. Junii , e 5. Augusti , siccome anche negli

Atti dei Santi Aboudio , ed Abondanzio , ed altri . In

qual parte della via fosse non si sa ; ma non è stra-

no , che calasse nella molto lunga valle, eh' è tra la

Salara , e la Nomentana , Valle per Orti molto al pro-

posto , da' quali il nome del Cocomero potè dai-si al

Clivo , come sembra a me poter cavarsi da Metello

Terscgense Scrittore antico portato dal Canisio nel pri-

mo Tomo delle antiche sue lezioni . Questi celebran-

do in versi 1 260. Martiri , che sotto Claudio II. furono

condannati a cavar 1' arena nella via Salaria , e nel Cli-

vo del Cocomero furono sepolti , dice :

In sinu cryptte positos ,

Cui juga montis instant

piena cucurbitarwn .

se però non fu in quella spiaggia , che al Ponte Sala-

la VI. Regione, e quello di "Venere JEriciaa nella quinta
il che li uiostia totalmente lUversi .
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IO sovrasta , ed ai Prati contigui , noi quali parimen-

te Orli si dovevan fare in quei tempi . Essere in quel
Tetnpìum Q\\yQ stato un Tempio del Sole , avanti al quale

San Gio: P^clc fu condotto , s' ha da' suoi Atti .

Di là dal Ponte fu il monte detto Sacro , in cui

la plebe Romana disgustata da' Patrizj si ritirò . Da
Dionisio nel sesto si dice vicino al fiume Aniene ; da

sacer
" Livio nel secondo , e. ij. : Trans Anienem amnem

est tria ab Urbe niillia passuum ', e tante se ne di-

ce ivi lungi ancora l' Aniene ; ma pii!i apertamente da
Valej.'io nel nono §. i. del libro ottavo si spiega: Jux-
ta ripain fluminis Anrenis ', onde non altro essere

stato 5 che quel colle , il qual di là da Ponte Salaro

sorge spiccato anche oggi , è indubitabile
. (i)

DomusA- Tra le cose incerte affatto di sito fu la famosa
quilii J.C. casa d'Aquilio Giureconsulto ; di cui oltre li testimo-

ni di Vittore , e Rufo, Plinio nel primo del ly. libro

così scrive : Crassus Orator fuit in primis noininis

liomani : Donius ci magnifica j sed aliquanto prce-

stantior in eodeni Palatio Q. Catidi , (pii Cimbros
Clini C. Mario fadit . Multo 'vero pidcherrima con-

sensu omnium celate ea in Colle J imincdi C. Aquilii

Equitis Romani clarioris illa etiam , quam Juris Ci-

vilis scientia quum tamen objecta Crassoj'um est . A
quella d' Aquilio due altre s" annettono da Vittore : et

Q Catuli, Q Calali , et 31. Crassi , il qual Marco Crasso non

j.^
fu 1' Oratore , di cui favella Plinio , che Lucio , non
Marco , è da lui detto poco prima . Ricerca perciò il

Donati qual Crasso fosse , e con le parole di Plinio con-

(i) II Monte Sacro non è sulla via Salaria, come pre-

tende il IVardiui ; ma sulla Nomentana , e di là dal Ponte

"Nome/itano . Livio al li!), o. e. 24- si esprime assai chiaro

parlando della seconda ritirata del Popolo sul Monte Sacro :

Via N'o/ncìifana , cui. funi Ficulnensi nomenfuit , proficti ,

castra in Monte Sacì'O locu^arc ctc. La distanza di tre mi-

glia dall'antico recinto di Koina si accorda benissimo con quel-

la de' colli di là dal ponte jN^onientano .

Il Ponte Salaro i>oi ( giacché il jNTardini non ne fa men-

zione ) fu distrutto da Totila , e rifatto da Narsete , come lo

dimostrano le due iscfizionì , che quantunque riportate da

altri, giova qui riferire poiché più non si veggono , essendo

slate gittate nel fiume 1' anno 1798. allorché il Ponte fu dai

Napoletani rotto nella loro ritirata . Fna diceva :
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sidera , che Catiilo ebbe la sua casa non in questa

Regione , ma nel Palatino , ove 1' ebbe ancora Lucio

Crasso . jNIarco Crasso ucciso da' Parti , Plutarco dice

non aver fabbricato altro , chela propria casa , la qual

dove fosse non si sa ; ma se la fabbricò Marco Crasso

non potè farla , che sontuosa , e bella ; e perchè non

IMPERANTE . J). IN'. PIISSIMO
AG . TRIVMPHALI . IVSTl^'IANO

PP. AVG. A^jNO . XVUll.
WARSES . VTK . GLORIOSISSTMVS

EX . PRAEPOSITO . SACRI . PALATII
EX . CO?fS. ATOVE . PATRICIVS
POST . VICTORIA^ . GOTHICAM
IPSIS . ET . EORVM . REGIBVS

CELEBRITATE . MIRABILI . GONFLIGTV
PVBLICO . SVPERATIS
ATQVE . PROSTRATIS

LIBERTATE . VRBIS . ROMAE
AC . TOTIVS . ITALIAE . RESTITVTA

PONTEM . VIAE . SALARIAE
VSQVE . AD . AQVAM

A . NEFHAXDISSIMO . TOTILA
TYRA^f^O DISTRUCTVM

PVRGATO . FLVMIÌNIS . ALVEO
IN . MELI0RE:\I . STATVM

QVAM . QVONDAM
FVERAT . REKOVAVIT .

L' altra poi :

QVAM . BENE . GVRB.VTI . DIRECTA . EST . SEMITA . P03JTIS

ATQVE . INTERRVPTViyi . CONTINVATVR . ITER
CAliCAMTS . RAPIDAS . SVBIECTI . GVRGITIS . VNDAS
ET - LIBET . IRATAE . CERNERE . INIVRMVR . AQVAE
ITE . IGITVR . FAClLEs . PER . GAVDIA . VE5TRA . QVIRITE3

5T . NARSIN . RESONANS . PI.AVSTS . VBIQvE . CA?fAT
QVl . POTTIT . RIGIDAS . GOTHORVIVI . SVBDERE . MENTES
HIC . DOCVIT . DVRVM . FLVMINA . FERRE . IVGVM .

Questo Ponte è antichissimo , trovandosene menzio-

ne in Livio (Lio. 1. e. i5. ) come esistente di legno fino

da' tempi di Tarquinio Prisco . Di nuovo si trova rammentato
al lib. 7. e. 6. dicendo : Eo certe anno ( nel "Z^'-^-, di Roma )

Gain ad 111. Lupidem Salaria via , trans pontein Anienis

castra liabucrc , ove si narra il duello accaduto sopra que-

sto Ponte fra T. Manlio e quel Gallo orgoglioso , che vi ri-

cevette la morte .
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potè ella essere in questa Regione , ed in specie nell'Es-

quilie ? Direi eli' ivi il Palazzo Liciniano desse indi-

zio , clic nella casa antica de' Licinj Crassi 1' Impera-

dor Licinio abitasse , risarcendola , ed anche amplian-

dola j se maggior sicurezza io non stimassi il riferir-

mi a quello , che del Palazzo Liciniano ho discorso .

Quinto Calulo s' ebbe la Casa nel Palatino
,
potè aver-

ne anche un' altra nella Regione quinta ; ove P ebbe

almeno alcun' altro Q. Catulo così il luogo dì \itto-

T ^^ P^^*^
difendersi .

<'«dus. Fra i Vici della Regione sì registra da Piufo il

Tragedo ; il quale ove fosse io uon so , né altro ho ,

che aggiungervi fuori della statua del Giove Tragedo,
che v'era, postavi da Augusto, secondo Svetonio nei

57. Ex qua suinma
(^ dalle mnncie ad Augusto date da

ogni Ordine ) pretiosissiina Deovum simulacra inerca-

tiis vicatim dedlcahat , ut Apollinem Sandalaviuni ,

et Jovem Tra^aedwn , aliaque .

Nym- Il Ninfeo d' Alessandro Severo , non solo dove fos-
piacum - gg jjj^ p ^j^ ^1^^ fosse Veramente, tanto è incognito ,lexandri.

i • - ini • •
i i'che opinione una dall' altra lontanissima n' hanno gli

Scrittori. L' Interprete di Capitolino in Gordiano il pii*!

Jyinfeo
, giovane lo dice fonte artifizioso con spilli . e sgorghi

che cosa ,. . , • 1 i

Jhsse .
a acque avventate in alto, o in altra non volgar ma-
niera sorgenti f giacché li fonti gettanti acqua alP uso

ordinario cadente in alcun vaso , che la raccoglieva
,

erano detti laghi , siccome mostrai . Tassa perciò di

errore quelli , che credono i Ninfei case nuziali , o

bagni . Anastasio nella vita d' Ilario par significar lo

stesso drcendo : Njmphcewn , et triporticum ( fecit )
ante Oratoriwn Sauctcs Qrucis , ubi sunt columnce

mirce inagnitudìiiis , ance dicantur hecatompenta : e

che Ninfe fossero dette le fonti a somiglianza di Pla-

tone , che disse Bacco doversi domare colle Ninfe

,

il medesimo Anastasio in Silverio Papa dimostra ; In-
tra civitatem aufein grandis fnmes erat , itaut aqua
a^enundaretur predo , nisi Njinpliarum remedium
subvenisset . Che non fonti , ma edifizj fossero , si

raccoglie da Plinio nel cap, 12. del 35. libro Eumque
servatum ( parla d' una figura di creta ) in Njmphceo ,

donec Corinlhuvi Mummius evertcret , tradunt : on-

de edifizj adorni di fonti , e fatti per mero piacere

li dichiara il Filandro nel e. 10. del lib 9. di Vitru-

vlo 5 nò è strano . che siccome tanti portici si fej'O-
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no per soli passeggi , si facessero anche somiglianti

eJifizj con fontane per trattenimenti ne' tempi d'Esta-

te . Da Svìda in ì^vfj.tpuct hovrpa. i Ninfei son detti la-

vacri , e da Celio Rodigino son creduti bagni da sole

donne, a che sembra alludere la legge om«i5 nel i5.

lib. del Codice al titolo De Acjiiccductii : Maliiiiniis

elenim pttvdicluni aquceductuni nostri Palalii j)ubli-

cariini I ììennarwn , ac lYjrmphceoruin cohiìnoditati-

hiis inservire ; e nell'antecedente pur si legge ; Ain-
jdissinui tua Sede; disjiositurn quid in puhlicis Tlier-

Diis ,
quid in jS^ympliceis prò nhundantia civiwn con-

venerit deputnri etc. e qu.ilclie lume ce ne porge una

Iscrizione breve , che in un marmo semicircolare inta-

gliata si porta fra le altre dal Boissardo nel terzo Tomo
delle sue Antichità :

N Y INI P H I S LOCI
C I B E LAVA

TACE
Se però non addita lavatojo di panni . o d' altro, re-

primendo il cicaleccio di chi vi lavava .

Zonara in Leone I. dice essere stali Palazzi pub-
blici , ne' quali celebravansi le nozze da chi nelle ca-

se proprie non aveva commodìtà; alla qua! opinione

sembra a me dar gran forza quel che Festo scrive nel

i5. libro : Nuptias dictas esse ait Santra ab eo
,

quod Njmphcea dixcrunt Crrceci antiqui -^-o.jjlov ', inde

novani nuptaìn victv vv/j-^hv, ma se ciò è vero, Ila-

rio Papa dunque avanti ad un Oratorio Sacro fece

fabbrica da nozze ? In difficoltà si grandi osserviamo

noi bene l'altro luogo di Anastasio in Silverio . Dun-
que si sarebbe assetata Pioma in quell' assedio , se

jion vi fossero state fontane ? proporzione troppo va-

na , e forse ^nche poco vera ^ perchè negli assedj fu

sempre solito rompere i condotti , che portano acqua

nella Città . Quindi forse Njmpharwn reniediuni Ana-
stasio in Roma assediata intese facilmente le conserve

d'acque, e condottate , e piovane , distribuite anche
in fonti , il cui nome era forse corrotto da Linfeo ,;

e può anche essere che in senso poi più ampio si so-

lessero talora dir Ninfei le fonti , ed i lavato] . Così

Ninfeo fu il fatto da Marco Aurelio nelle Sette Sale ;

ove nella mancanza del vino 1' assetata plebe essere
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corsa , scrive Ammiano nel i5. e Ninfeo fu altresì il

fatto dal Pontefice Ilario avanti 1' Oratorio di Santa

Croce ; ove 1' acqua conservavasi , affinchè poi gittasse

nel lago da lui descritto per commodità de' Battesimi :

Lacus , et covchas striatns duo rum coìuinnis por-
pliyreticis radiatis

,
forai is aquain fundentes , et in

medio lacum porpliyreticuin , etc. Ed una Iscrizione di

Diocleziano fra le raccolte dal Grutero al fol. i^8. n. 5.

pur ne dà cenno .

IMP. DIOCLETlAPrvS . C« AVG, PIVS . FELIX

PLVRIMIS . OPERIBVS . IN . COLLE . HOC . EXCAVATO . SAXO

QVAESITAM . AQVAM . IVGl . PKOFLVVIO . EX . TOTO . HIC

SCATENTEM . INVENIT , MAR , SALVBRIOREM . TIBER

LEVIOKEM . CVRANDIS . AEGRITVDINIBV'S . STATERÀ. IVDICAT

EIVS RECEPTVI . PVTEVM . AD . PROX. TRtCLlN, VSVM

IN . HOC é SPIIAERISTERIO . VEI . ET , IMPER \T

NVMPHAtVM . F, G.

Ma in Grecia facilmente furono pubblici edlfizj

,

ne' quali era uso di celebrare nozze , delti dal greco no-
me vvii.(ptì , come oltre Zonara , sembra trarsi da Pli-
nio nel luogo portato, e meglio da Pesto , ch'essere
stati li Ninfei in Grecia chiamati yxfj.ov , fa fede (i).
E^ siccome le Palestre in Grecia racchiudevano in se
non i soli luoghi da lotte , ma oltre i Peristilj

, i Sisti
,

1- Essedre per gli esercizi di lettere , ancora i bagni
,

come, oltre Suida in yv/j^vua-ta. dichiara Vitruvio nel
11. del quinto libro ^ ben' anche i Ninfei colle stanze
da nozze poterono aver bagni da donne , come dalle
sopracitate leggi dì Teodosio il giovane Imperador Gre-
co sembra accennarsi . L' intenda contuttociò ognuno
a suo gusto , perchè difficilissima è la materia (2) .

(1) Festo nel luogo riportato di sopra dice , che Nj-m-
phcvu dicevansi dai Greci Antichi le nozze, che a' tempi suoi
chiamavano >a/i.oi/ ^ Onde non fa in questo luogo menzione
degli edifici detti ISymphaa .

(2) Un esempio di Ninfèo si può avere in quello detto
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La Hcs^ione sesta detta Alta semita .

CAPO QUINTO.
V^uanto si è già \isto camminar \icini il Viminale ,

ed il Quirinale , tanto congiunta fu alla Regione quin-

ta la sesta , essendo il Viminale tutto dell' Esquilina ,

e stando 1' Alta Semita sul Quirinale. Di questa Pai-

fo così scrive

.

Regio Alta Semita .

l^icns BellpncE .

f'^icus Maniurci ,

Circus Flone .

Tenipluni Florce

.

Teniplutn Salulis .

Tempiuni Serapcum .

lemplum Fidei .

Templwn Apollinis , et CIatra; .

Templiun Salutis in Colle Quirinali .

y^des Di'vi Fida .

Tempiuni Fortunce Libevce .

Templum Fortunce Stata?

.

Tenipluin Fortuna; Reduci

s

Forum Sallustii .

Templum f^eneris in Hortulis Sallustianis .

Statua Mamuri .

/Edes Fortunce Publicce in Colle ,

Statua Quirini alta pedes \x.

Templum Quirini .

Domus Attici .

Domus Flavi .

Mcdum Panicu ni .

volgarmente della Ninfa Egeria ; due Ninfei vcggonsi ancor*^

sulla riva del Lago Albano , e si trovano descritti dal Pirane"

si . Da questi , come ancora dalla descrizione , che fa Pau-
sania ( Cor. e. 5. p. 3. ) della fontana di Firene , che
era un vero Ninfèo , si deduce , che non erano se non
hio<;hi di piacere fatti per prender fresco , adorni di statue,

e di fontane . Nella terza linea della iscrizione riportata nel-

la pag. prec. dee leggersi TOFO e non TOTO .

Tom. II. e



66 I^EG. VI. ALTA SE:\UTA^

Tempiimi Minervce .

Senaculwn Mulieruni

.

Thervice Diocletiaiice , et Maximiance

.

Balineuììi Pan fi .

Decein Tahernce .

^d Qnllinas alhas .

Arca Callida .

Cohortes III. Vigilum .

Vici XII.

J^iciis yllhiis .

f^icus Publicus .

yicus Florce .

yiciis Quirini .

f icus Flavi .

f^icus Maniuri .

y^icus Fortunavani .

f^icus Pacciiis .

J^icus Tibuìtinus .

y'icus Saìutis .

y^icus Callidianus ,

yiciis Maximus .

yicomagistri XL\ III.

Curatores II.

Denunciatores II.

Abdicala; XVI.
Forlunce parvce •

Gertii Liheroruin ,

Genii Laruìii .

Diance Valfiianaì .

Junonis Jalias .

Spei .

San^i .

Sylvani .

generis .

Herculis .

Victoria^ .

Matutce .

Liberi Patria .

Saturni .

Jovis .

Minervce .

Insula^ IIIMDV.
Lacus LXXVI.
Doiniis CXLV.



L I B K O I V. e A P O V. 67
Horrea XIX.
Jialinece PrivatcB LXV.
Pisi! ina XXllI.
Plagio continet in circiiitu Pedes XVMDC.

E Publio Vittore cosi la registra :

Itegio VI. Alla Semita .

Vicus Bellonce .

Piciis Mauiuri .

Temphim Salulis in Colle Quirinali
Templum Serapenin .

Templum Apollinis , et Clatvoì .

Templum Florce .

Circìis Fioralis .

Capitoliwn itetus .

yEdes D. Fida in Colle .

Forum Salluslii .

Fortuna puhlica in Colle .

Statua Maniurri plumbea .

Templum Quirini .

Domus Attici .

Malum Punicum ad quod Domitiafuis D.
D. Templum Gentis Flavice , et erat
domus ejus .

Ilorti Sallusiiani .

Scnaculum ISIidierum .

Thermre Diodctiana^ .

Thermce Coìistuntiniance .

Baiinea Pauli .

Decem Tahcrnce .

Ad Gallinas albas- .

Area Callida .

Cohorles III. Vigilum .

Vici XII.
jEdiculce XFI.
Vicomagistri XIFIII,
Dcnunciatores II.

Curatores II.

Insulce IIIMDF.
Domus CXLF.
Horrea XFIIL
Balinece privatce LXXF.

e 2
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.

Laciis LXXFI.
Pistrina XII.

Regio in ambita continet Pedes XVMDC.
Nel secondo Vittore si trova di più :

Templani generis Ilortoruin Sallustiano-

rum .

Statua Quil'ini .

Al Tempio della Gettte Flavia prepone ;

Teììiplum Mineri^ce Flaviance , alias Tem-
plum Gentis Flavice etc.

Domus Titi Flavi Sabini .

Templum Fortuna; Sejce .

I Vicomagistri si dicono LXVI.
Le Isole IIIMDG.
Le Case CLV. alias CXLV.
I Granari XVIIII. alias XVIII,

*

Pistrina XXIL alias XII.

La Notizia .

R E G I O VI.

_/j[ ha Semita continet Templum Salutis , et Serapis
,

Tenwlum Fiorai , Capitolium antiauum , Statuam
MamuriL plumbeam , JEdeni Quirini , Malum Puni-
cum , Hortos Sallustianos , (renLem Flaviam , Ther-

mas Diocletianas , et Conslanùanas , decem Taber-
nas ,

GaUinas albas , ylieam Candidi , Cohortes

tres F^igiluin , fici XFII. yFdiculic XVII. Vico-

inagistri X^III. Curatores duo , Insulce tria mil-

lia qundringenta tres , Domus centuìji quadraginta

sex , IJorrea X VII. Balnea LXXF. Lacus LXXII.
Pistrina Xfl. Continet pedes quindecim niillia

DCC.

Accresce il Panvìnio questa Regione colle aggiun-

te , elle seguono .

Mons Quirinalis , alias Agonius , Saluta-

ris , Latiaris , et Mutialis .

Campus Sceleralus ad portarn Collinam

.

Clivus publicus .
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Al Vico di Bellona nggiunge extra ììiimerum .

T^icus Mustellarius anliquus extra numerum.
Pila Honoris .

Al Tempio di Quirino aggiunge cum Porticu .

Templum Forfunce Primigenia^ .

Al Tempio del Divo Fidio in Colle aggiun-

ge alias Sancii Fidii sewipatris .

Neil' Edicula di Sango aggiunge ; in qua La-
na , Colus , et Fusus Tanaquijis .

Sacelliun Quirini .

PorticUs Qiiiìini .

Porticus milliarià .

Statua Fortuna^ Puhliccé in colle .

Statuce tliuc marmorea^ Alexandri Magni
Bucephaluni domantis , Phidice , et Pra~
xitelis .

Circiis j)roph porlam Collinani jiixta a^deni

Veneris Frjcince cani Obelisco
, forte

Sallustii .

Forimi Diocletiani .

Bibliotheca Ulpia in Therniis Diocletiani .

DonuLs Coni elioruni .

Domus C. Sallustii .

Vi aggiunge P. Merula .

Thuracuhun .

Aggiungerei io .

Juppiter Latiarius .

Nemus AnncB Perenncé

.

Offinn ce MitiU .

Monunientnm Cowitis Herculìs via Sai.

Nemus festoruni Lacarionun .

Sacrarium Saliorum Collinorum .

Donnis Pinciorum .

Domus Lampada Pr. Ur.

Donius Caii , et Gabinii .

Colle radici del Quirinale questa Ptegione cam-

minava dai residui del Foro di Nerva , sotto il Pa-

lazzo già de' Conti , oggi del Grillo , verso la Ma-
donna de' Monti ; e quindi verso San Vitale , abbrac-

ciando la valle , eh' è in faccia a quella Chiesa .

Quindi alle Terme Diocleziane , che parimente in-
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chiudeA'a ; e dietro alle Terme piegando colle mura a

sinistra perveniva alla porta Collina . Di lì discendeva

colle mura alquanto (iuacliè racckiudeva in se una
parte del Pìncio , il qual Colle poi attraversando in-

dirizzavasi verso piazza Grininna abbracciata parimen-

te ', ma dopo ([uclla piazza piegando a sinistra : colle

mura del Giai'dino Ponti Gcio si congiungeva . Perve-

ueudo poi a quel gran Palagio svoltava pur col mon-
te , e per il Giardino de' Signori Colonnesi , alla Co-
lonna Trajana , e quindi al Foro di Nerva faceva

ritorno . Tutto nello spiegare , che si farà delle cose

particolari , apparirà , credo , evidente .

La Parte del Quirinale , che è dalla sua

punta alle Quattro Fontane .

CAPO SESTO.
Bblnea J_^ p] ^^\\y.Q dalla Colonna Trajana sul Quirinale ,

uella sua punta prima di altra cosa si offerisce la

memoria degli antichi Bagni di Paolo . L' estremo

del Colle verso Torre de' Conti è detto Monte Bagna
IVapoli , e INIagnanapoli , comunemente; nel suono

del qual nome gli Antl(pi.'iri tutti riconoscono quel Ba-

gni di Paolo , che da Bufo , e da Vittore tra le altre

cose della Regione dell' Alta semita sono annoverati .

Giovenale nella settima Satira v. 282, fa di loro men-
zione .

ut forte ro"atus

Dum petit aut Thermns , aut Pauli Balnea , dicat

Nutricetn Anellisce , ete.

se però non si vuol seguire la lezione d' altri libri ,

nei quali in vece di PauH si legge Phcehi . Si sup-

pone essere stati dove poi dalla nobile Romana fami-

glia de' Conti ( e fu solito de' Signori Romani edificar

sopra residui di fabbriche antiche ) fu fatto il loro

Palazzo ; in una parte di cui è ora il Monastero di

S. Caterina di vSiena , e nel più basso il Palazzo già dei

Conti , adesso de' Grilli . Sotto al nomato Monastero
nella casa , che oggi è de' Piuberti , è restato un Por-
tico sotterraneo con pilastri di mattoni curvo in fog-

gia di Teatro , ed è creduto parte de' Bagni; mail
Donati non vi applaude ; perchè qiiell' emiciclo , par

ohe mostri altra fabbrica . Noi senza altro maggior lu-
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mo possiamo concliiudere , che o li llngni di Paolo
(i ({iiali non dovettero esser molto spaziosi) non per-

venivano ivi , o quell'anticaglia lu un' appendice dei

Lagni fatta peraltro uso, die di bagnarsi , com' an-

che nelle Terme facevasi , e più ampiamente . Qual
Paolo fosse , che li fabbricò

, uon è noto , ed andar

indovinandolo ha del vano .

Appresso inchiusa nel Monastero di Santa Gate- Torre ere

l'ina di Siena è una gran Torre detta delle Milizie .
«'"'« dei'

Sembra , come di quella de' Conti dicemmo, di strut-
'^'""-'^*

tura antica ; ma essere stata fabbricata aneli' essa da
un Ponletice 'di Casa Con li , è opinione comune . Il

nome delle milizie gli Antiquarj lo dicono derivato dai

Soldati di Trajano , che stavano ivi in guardia ; e per

congettura si adduce dal Marliano un marmo cavato

ivi intorno fra gli altri frammenti , nel quale si leg-

geva .

POTENTISSIMA . DOS . IN . PRINCIPE .

LIDERALITAS . ET . CLEMENTIA

Ma tali parole , benché a Trajano si convengano
molto , non però non poterono essere almeno adula-

torie d'altro Principe, e mostrano Isci'izione fatta da
suddito in edifizio privato , Quali soldati tenesse Tra-
jano in Jloma oltre i soliti tenervisi , a me è inco-

gnito . Nel Rituale di Benedetto Canonico di S. Pietro

citato dal Grimaìdo , di cui il Martinelli nella Roma
Sacra , si a?ccennano le Milizie di Tiberio , delle quali

è maggiore l'oscurità; ma da Tiberiane a Trfìjane ò

facile la scorrezione . Se qui fo'se in guardia de' due
Fori , che in equidistanza vi soggiacevano , di Tra-

jano , e di Nerva , e di tanti altri superbi edifizj pros-

simi non furono poste ( e non è 'nverisiniile ) le tre

Coorti de' Vigili registrate da Vittore, e da Rufo ia

quella Regione, non so qual altra milizia immagi-
narvi (i).

CO Basta solo osservare la Torre esistente nel Monaste-

ro di S. Caterina di Sicii:' per df'cidcre che noti appartiene

ai tempi di Trajano . Essa è una Torre , che cornei" altra ivi

dappresso , detta del GriUo , fu edificata ne' hassi tempi per

fortiùcazioiie . vfe al^^jiauio una eliiara testimonianza pres-
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-. „. V Più sopra è un altro Monastero detto di San

tiaris . Domenico
,

posto su quella estrema sommità , che

colla scorta di Yarrone stimai essere il Colle Laziare .

. ,j^ Se tale fu veramente , si può dire , che ivi fosse 1' an-

stellarius . tico Vico Mustellario , ed il Turacelo : Collis La-

tiaris ( Yarrone dice nel quarto e. 8. ) sexticepsos in
Tburacu-

|>-Yy> Mustellaiio sumvio apud Thuraculinn cedifi-

ciutn soliun est ; e forse vi fu anche un Tempio , o

statua di Giove Laziare . Plinio fa fede nel settimo

del 34- lihro avere Spurio Carvilio fatta degli usber-

ghi , de' gambali , e degli elmi dft' Sanniti da lui vin-

ti una statua di Giove nel Campidoglio si grande : ut

coiìspicerctur ( dice egli ) a Latiavio Jox^e . Crede

G'oveLa- perciò il Riquio , che il Giove Laziarlo fosse sul Mon-
etare . té Albano ; ma gli odifizj alti del Palatino , e del

Celio , che fra il Campidoglio . e il Monte Albano era-

no di mezzo , toglievano , come il Donati osserva , ogni

vista j ed in oltre Laziale , non Laziare , o Laziario
,

si diceva il Monte Albano ; uè j)otò la smisurata lon-

tananza di circa quindici miglia far colà agli occhi vi-

sibile una statua , benché grandissima , del Campi-
doglio senza gli occhiali più squisiti de' nostri tempi .

Piace al Donati intendere per il Giove Laziario il

Campidoglio vecchio , che sul Giardino Barberino è

creduto di là dalle Quattro Fontane; ma perchè La-

ziale , o Laziare il Giove Quirinale a distinzione del

Capitolino ? Aggiungiamovi , che il Giove di Carvi-

lio , se non stava nella parte di dietro nel Campido-
glio , e dietro al Tempio Cajiitolino ( che non dee cre-

dersi )gl'istessì edi6zj del Campidoglio , non che al-

tri
,
per essere visto dal Giardino Barberino , ed an-

che dal Pontiiiclo ,
gli erano d'impedimento . Ma che

cercar altro , se il vero Colle Laziare sorge a vista

del Campidoglio , e lo vagheggia quasi in faccia , e

so il Balozio nella vita del Pontefice Innocenzo Terzo
( e. i4o. ) dove parla di Pandoltb de Suburra Sena-
tore di Roma ; dopo aver detto , che egli si ritirò nel finen-

te sopra la sua casa , il quale dicevasi a qvie' tempi Bcdla
Ncapolis ( Bulnea Pendi ) , e che vi si fortificò , soggiunge :

Et Jilii Pelvi j4lc.vii Jcaiton-s Pandulji supra prctdictuìn
mo/i^em ( Magnauapoli ) TURKIM AlìDIrlGARUlNT EX-
CELSAM .
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non molto lungi ? la smisuratezza del Giove di Carvi-

lio vi si raccoglie , che sopravanzando le mura Capi-

toline , dal Quirinale si vedeva ; da che quella som-

mità ultima essere stata il Colle detto Laziare nel li-

bro de' Sacrar) degli Argei si conferma , e dell' ordine

deeli altri s' accresco Ivice . „ ,,.^ ,, , ^^. ,. .111 !• 1
... CollisMu.-

Sul Giardino Aldobrandino, quando ivi sia ve-
jj^ij^,

lamente stato , come dissi , ed è credibile , il Colle Mu-
ziale, fu il Tempio del Dio Fidio : Collis Mutialis

Quìnticepsos ajmd (vdcin Dei Fidii in Delubro, i'^^ viFidii.

€editunius hahcìe solet , si legge in \arrone nel luogo

citato . Fu Dio de' Sabini chiamato con tre nomi di-

versi di Santo , di Sango , e di Sabo
,
presidente alla

fede
,

per cui soleva giurarsi Medias Fidius . Che
all' osservanza della Fede , ed ai giuramenti soprastas-

se , provasi da Vincenzo Cartari nel suo libro dell'Im-

magini degli Dei degli Antichi con un pezzo d' anti-

lico marmo di Roma intagliato ( uso le sue parole )

a modo di finestra , ore sono scolpite tre figure dal

mezzo in sii ; delle quali i una , eh' e dalla banda
destra , è d' uomo in abito pacifico , ed ha lettere

accanto , che dicono HOjNOR . Z' altra dalla sinistra

parte e di donna nel viedesimo abito con una coro-

na di lauro in capo , e con lettere , che dicono \ E-

RITAS . Queste due fgnre si danno la mano de-

stra V un coir altra , tra le quali è la terza di fan-
ciullo , che ha la faccia bella , ed onesta , a cui so-

ìio intavoliate sopra il capo queste due parole DI\ S

FlDi\ S . Una somigliantissima n' ha il Boissardo nel

terzo Tomo delle sue antichità ; ma sulla testa del

fanciullo in vece di Dius Fidius , sì legge AMOR ,

e più sopra per titolo di tutto l' Emblema FlDEI
SIjM\ LACR\ M . Fu trasportato in Roma da Tazio

,

ed un Tempio gli si dice fabbricato da jNuma , che

abitò il Quirinale, ed altri Tempj vi fabbricò. L'Isto-

ria , anzi favola del Dio Fidio , o Fabidio , leggasi

nel secondo di Dionigi portata , secondo che diversa-

mente ne scrissero Catone , e Varrone . De' più no-

mi , eh' ebbe il medesimo Dìo , così canta Ovidio nel

sesto de' Fasti v. 21 3.

Qucerebam IVonas San co , Fidione referrem ,

An tihi Senio Pater : Tunc mihi Sancus alt :

Cnicunique ex istis dederis , ego munits habeho .•

Nomina, terna fero , sic volueix Cures .
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Jìiinc igitnr veteres donnrunt cede Sabini ,

hiqne quirinali coustiluere jugo .

11 Pnnv itilo vi aggiunge Semipatre ; io lo penso trailo

V da alcuna lezione corrotta d'Ovidio , nella quale in ve-

ce di Senio Pater , si legga Semi Pater ; ma tornan-

do al sito, si dicliiara da Livio vicino al Tempio di

Quirino nell'ottavo libro e. 18. ove raccontando il ga-

stigo dato a Vitruvio Fondano , soggiunge . . . i^des

cjas aure essent in Paialio diruendas , bona Senioni

Sango censuerunt consecranda ; quodque ccris ex eis

redactwn est ex eo cenei orbcs facti ,
positi in Sa-

cello Sangi awrsus wdelji Quirini ; il qual Tempio di

Quirino essendo stato dal Giardino Aldobrandino as-

sai lungi , par clie tolga indi il Tempio di Sango , o

Fidio , ed insieme il Colle Muziale vicino sì , ma ver-

so il Tempio di Quirino : la più certa risposta si è
,

che presso a Quirino fu non il Tempio di Fidio , ma
il Sacello di Sango , il quale benché col Dio Fidio fos-

Aedicula gg ^^g cosa Stessa , nulladìmeno sotto tìtolo di Sango

ebbe certamente Sacello , diverso dal Tempio , che al

nome di Dio Fidio era consecrato . Così anche mostra

Rufo , registrando il Tempio del Dio Fidio separata-

mente dal Sacello , o Edicula di Snngo . Fermisi dun-
que ili empio di Fidio nel Giardino Aldobrandino

,

ed il Sacello di Sango in vicinanza di Sant' Andrea
de' Gesuiti (i) . Al Donati piace intendere i Tempj di

Quirino , e di Sango presso la Porta Collina . Ma ivi

aver Quirino avuto un sol Sacello da Festo sì scrivo

nel ly. libro : Portani rursum Quirinalem ideo op-

pellant , siiw quod ea in Colleui Quirinalem itur ,

sii^e quod proxinie eain Sacellum est Quirini. E pur
Sacellum Hyl^^ Plinio e tutti del Tempio di Ouirino parlando

scnz altra aggiunta , del più ramoso intendono , che

Quirino avesse in Roma , cioè a dir di quello , da

cui la valle di Quirino trasse il nome , e dì cui ormai

è tempo di ragionare ; ma per sbrigarmi prima del Dio
Fidio , devo soggiungere , eh' ebbe il tetto forato , e

scoperto . Unde sub Dio , et.Dius Fidius: itaque in-

de ejus perforatuni tcctuui , Ut ^'ideatur Diuni , idest

(1) Verso questi rontornì fn ai tempi dcW AMrovaiMli

trovata una edicola , la quale per i pesci , e conchiglie , che

vi erano dipinte lece credere fosse stata di Kcttuno .
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Cceliun . Quidam negant sub tecto per Jiimo dejera- j„ „„„ ],.

re of)Ok'tere . Varroiif? scrive nel quarto e. io. Nel Teni- na , colus

pio o Sacello di Sango si conservò la coiioccliia , e il ^' fususTa

fuso di Tanaquile , come avere scritto Varrone rìfe-
"^''"

risce Plinio nel 4^- tlell' ottavo libro .

Il Tempio di Quiiino ove fosse è notissimo . So- 'T«"'"p'"m

nii 1 • \ - e- » • 1 1 •, QuiiiiiL .

a valJo , CI! (! avanti bau V jlale delta perciò

Quirino, e non lungi dal Monastero delle Cappuccine ,

e da Sant' Andrea de' Gesuiti vedevasi poco prima di

un secolo fa spogliato ( cooi' il Fulvio riferisce ) dr.

un certo Ottone Milanese di patria , Senator di Roma
,

de' migliori suoi ornamenti di marmo , de' quali fu

fatta la Scala dell' Araceli (i) . Soggiunge il medesi-

mo Fulvio averne veduti i fondamenti nella Vigna
,

che allora vi era di Monsignor Genuzio Auditor di Ruo-
ta , dove molte tavole di marmo , e pezzetti di pavi-

mento tessellato si trassero di sotterra . Da chi fosse

fabl)ricato non è senza dubbio, ancorché si sappia aver-

ne data occasione Giulio Proculo , che alla plebe mesta
per la perdita di Romolo , e perciò adirala co' Senato-
ri sospetti dell'uccisione , disse con giuramento averlo

nella Valle, detta poi di Quirino, veduto adorno di

maestà maggiore dell' usata , e che gli disse andarsene

in Cielo , imponendogli, che lo riferisse a' Romani , la

cui gran Monarchia predisse . Questa , o menzogna di

quell' uomo , o illusione ( come il Donati prudentem(!n-

te dubita ) del Demonio , narrata da Livio , Dionigi
,

Plutarco , Ovidio , ed altri , fere adorar Roniolo per
Dio Quirino, e consacrargli Teinpj , onde Plutarco di-

ce in Romolo: Illius ìgìtur Faìium in Colle Quirino

(i) È noto che la scala di Araceli fu fatta l'anno 1078. con
elemosine a cagione della pran pesfilenza siccome atteslano
due Anonimi Mss. , il Valesio ( Arck. Capit. Mss. T. oq.
Ps .i34- e stigg.') , e la lapide già esistente sulla facciata della
Chiesa, riferita dal VVaddin^o ( Jlnn.T. 2. ad ann, laSi.
il. 56. p. 25. j . L' opera fu cominciata ai 29. i\\ Cttolire
L'Anonimo poi riportato dal IVluratori ( JR. /. Scripf. T. 0.
pai-t. 2. p. 84» • ) si e?i rime cosi : hi nclU ìoI^^. foro
fallt; te scale dello jlurocelio per ÌHnizo Symon che foro
guailngnate de elemosine f(.He alla hnugine della nostra
Donna, che sfa nell'Auro Ciclo Booo. Fiorini , che Jò la
viorialitì' . Da ciò apparisce , che quella Scala non ha mai ap-
partenuto al TcHjpio di Quirino , come volgar^iente si crede -
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ab eo nuncupnto constitutwn est . Ovidio nel secon-

do de' Fasti v. 5 1 1

.

Tempia Dco Jiuiìt , collis quoque dictus ah ilio est ,

Et refrrunt certi sacra paterna dies .

Dionigi nel secondo scrive , che Numa per la medesi-

ma relazione di Proculo ordinò fosse onorato Romolo
con ornato Tempio , e come vincitore della natura mor-

tale cliiamato Quirino. Ma più chiaramente 1' x\utor

del libro De J iris Illiistrihus , dice in Romolo , do-

» pò avere narralo la favola di Procnlo : Huius aucto-

ritati creditum est , (Bdes in Colle Quirinali Roniulo

constituta , ipse prò Deo cultiis , et Quifinus appel-

latus : ove espressamente si parla del Tempio , in cui

Romolo fu acclamato Dio Quirino . Credibile è dun-

que , che di consenso universale del Popolo , col con-

corso anche di Numa gli fosse allora fabbricato il Tem-
pio ivi , dove fu sentita l'apparizione ,• tanto maggior-

mente , che la qualità riferita da Dionigi di Tempio
ornato , mal conveniente al Sacello da Festo riferitoci

presso la porta , e la lontananza grande dall' abitata

di allora dissuadono, clic il primo Tempio ftutogli^os-

se quel Sacello . Ben' è vero , che la povertà di quel

primo tempo non lo lascia creder Tempio di gran ma-
gnificenza ; ed il dedicato da Lucio Papiri© Console a

Quirino par , che induca fede , che il sovrastante alla

Valle fosse non il fatto da Numa altrimente , ma l"al-

Rifatto Irò dal medésimo Papirio dedicato dipoi ; di cui così

da Lucio scrive Livio nel libro decimo e. 3i.: yEdem Quiriti i

,

^^ *
' quani in ipsa dimicatione votatn apud neminein ve-

terem auctorem invenia
, ( neque hcrcule tani exi-

guo tempore perjicerc potuisset ) ah dictatore Patre

votam Jilius cos. dedicavit; exornavitquc hostiwn spo-

liis quorum tanta multitudo fuit , ut non templuin

tantum fonnnque his ornaretur , sed sociis etiani

éoloìiiisque Jinitiniis ad tcmplorwn locorunique ]>u-

hlicorum oriiatum diuiderentur . Non però è incre-

dibile , che essendo il primo o caduto , o cadente o di

poca magnificenza, nel secolo di Papirio Dittatore que-

sto in forma più ampia , e più nobile si votasse di far-

lo, e il Figlio Console poi lo dedicasse . Così anche

Plinio , Dionigi , Plutarco , Ovidio , e gli altri facen-

do menzione del Tempio di Quirino piìi volte senz'al-

tra aggiunta di speciale, o distintivo di altro Tempio
del Dio medesimo , accennano un sol Tempio , fatto
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prima nel tempo di Numa dal Popolo , e lùfatto poi

da Papiri© (i) •

Ouivi Fabio Vestale presso Plinio nel cai), ulti- ^* ^" '^

Il i-i • !• rk • • r -ì primo U-
pio del li oro settimo , dice avere rapino latto il pn- riuolo a

ino orinolo a Sole , che fosse in Roma. Dal niedesi- ^ote^che

mo Plinio nel cai). 20. del i5. libro dichiarasi uno de- ^^'^'^^ '"
1. . , . . . ^ni •

1 j- /-w • • • -1 ^"^"«'^ •

gh anticnissimi lempj quel di (Quirino : innanzi ai jjue mir-

quale essere stati due mirti egli narra, Plebejo l'uno ,
t'-,unPa-

Patrizio 1" altro ; de' (luali secondo che il partito , o ,^'"^ \,f
• V ' t (litro r Ld

del Senato , o della Plebe prevalse , fu alternativa- beo.

mente ceduto uno languido, l'altro vigoroso .

Appresso \i fu il Pulvinare del Sole , Quintiliano Pulv.na-

nel lib. 1. cap. ^. T accenna , dicendo , che \i era un '^' del So

'

antica Iscrizione, in cui la parola /^ e.v/^^rui^ si leggeva.

•

Ut in pulvinari iSolis
,
qui colitur juxta j^deni Qui-

l'ini , f espei'ug , rjuod f- esperi ceruginem accipijuus .

Forse ov' era quel Solare orinolo fu aggiunta alcuna

fabbrica con Pulvinare ( cioè un luogo da porre il cu-

scino , come altri dichiara ) o intesa col nome di

Pulvinare .

D' un' altro Tempio di Quirino , che nuovo sì

disse , non occorre qui discorrere , che la Regione se-

guente sarà il luogo suo . n .•

Oltre il Tempio ebbe Quirino il Portico , e dagli Quirini .

Antiquari gli si crede congiunto , o vicino , di cui fa

menzione Marziale nell' Epigramma primo dell' 11. li-

bro j ove col medesimo libro ragiona ;

p'^icini pete porticuni Quirini
;

Turbarn non habet otiosiorem

Pompejus 5 a'e/ ^generis puella
,

Vel primcB Dominus levis Cai ince .

Donde si raccoglie , che non fu portico aggiunto , e

congiunto al Tempio, ma separato , ove come nei

portici di Pompeo , dì Europa , e degli Argonauti ,

solevano le persone tiattenersì . Io credo perciò non es-

sere stato sul Quirinale , dov' era il Tempio , ma nella

valle di Quirino ; da cui anche penso traesse il nome .

(1) Di quf'sto tempio , che dalia descrizione lasciataci

dagli antichi scrittori si riconosce per uno dei priacipali edi-

fizj di lloma , non restano che poche sostruzioni nel Giardi-

no dei PP. Gesuiti annesso alla Chiesa di S. Andrea a Monte
Cavallo .
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Clio quella valle fosse frequentata . e solesse negoziar-
\isi, Giovenale nella Satira 2. v. lòi.

OJJiciiun cias

Primo Sole mihi peragendwn in valle Qaivini (^\^ .

Quce causa ofjicii ? quid qucer^is ? nubit amicus
,

Nec inultos adhibet .

publicain Nella stessa valle essere stato il Tempio della Fortuna
Colie. pubblica par testimonio Ovidio nel quarto de' Fasti

V. 37?..

Qui dicet
,
quondam sacrata in valle Ouirini

Hac forinila die publica , verus erit .

ma in contrario Publio Vittore scrive Fortuna Publi-

ca in Colle j onde la lezione che hanno altri testi di

Ovidio ;

Qui dicet quondam sacrata est colle Qnirini

,

sarà facilmente migliore (2) .

I>eccmTa- Essere state ivi , o poco sopra , le dicci Taberne
b.ern»

. scrìve il Marliauo
,
quemadinodum ( sue parole ) apud

cedem Sanctce AgathcB effossi Tiburtini lapides in-

dicarunt .

VicusQu}-
Il Yico di Quirino , che in Rufo si legge , esse-

re stato presso al Tempio, o alla valle almeno di Qui-
rino , chi vorrà negarlo , o porlo in discorso ?

Templum Vicina a Ouirino , ed alla cruarta sommità del
Ssiu tis

Colle, fu la Salute, siccome si è detto j la qual vi-

cinanza non da Varrone solo , ma dall' ottavo libro

della terza Deca di Livio e. 5. può argomentarsi :

Et yEdes Cereris , Saintis , Qnirini de Ccelo tactce ^

le quali da uno stesso fulmine colpite par, che si ac-

cennino . Fu il Tempio della Salate presso alle mu-
ra

,
giacché la Porla Salutare , secondo Festo , appel-

lata est ab cede Salutis
,
quod ci proxiniajiiit . Nò

si ci'cde una stessa , che la Collina con altri , di cui

separatamente Festo poco prima favellò, come nel pri-

mo libro mostrai . Aveva anche salita vicina , scri-

vendo Anastasio in Innocenzio , che quel Pontefice as-

segnò fra le altre cose alla Chiesa de' SS. Gervasio , e

Protasio ( oggi S. Vitale ) Domum in Clivo Salutis

(1) Cioè nel portico , tcinpio come notano gli espo-
sitori .

(2) Che questa sia la migliore lezione si rileva apertamen-
te non solo da Vittore

i ma ancora da Rufo , e da Festo .
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balueariiini etc. e la Porta Collina non polè avere

Clivo ; perchè usciva in piano , dove il Colle si univa

con £^li altri . Quando dun(|Uc la quarta sonnnità del

Quirinale sia stata veramente quella , che incontro al

Palazzo Pontifìcio nel Giardino de' Signori Colonnesi si

ergeva non molti anni fa ; il Tenipio della Saliute pres-

so la medesima cima , e le mura non potè stare altro-

ve , che o nel Giardino.'. Colouncse , o dove è oggi il

Palazzo Papale ; e ])erciò il Clivo detto della Salute

non potè essere lungi dalla salita moderna verso il Pa-

lazzo : ove anche la casa assediata alla Chiesa di S. Vi- n.. ir

tale , coJla sua vicinanza accresce qualche grado , o mento dì

minuto almeno di congruenza . E chi sa clie quel pez- antica

zo di fahhrica , e di cornicione , e di frontespizio , che'^-^/j^^'^^

era nel Giardino Colonnese gli anni addietro , e Torre Giardino

Mesa era detto, non fosse un residuo del Tempio della Colonne-

Salate ? So , che oltre 1' errar del Biondo , che lo giù- c'avallo
dico parte della Torre di Mecenate , è concorde opi- cosa po-

nione degli Anti(|uarj , che ivi fosse il Tempio del Sole ^^"'^ *-'^'

fabbricato da Aureliano nel Quirinale per relazione di

Vopisco ; ma altra congettura non se ne apporta , che

r esseie stato quel Tempio nel Quirinale, monte spa-

ziosissimo almeno in lungliezza . Noi per il Tempio
della Salute assegnamo oltre il Colle la vicinità al

Tempio di Quirino , ed a quella sommità ; e per con-

trassegno maggiore , chi ha veduto i superbi intagli di

quei marmi , e vi lia considerata la maniera della scol-

. tura, ed architettura , non può appro\arli del tempo
'' di Aureliano , in cui avendo già il disegno cominciato

ad imbarbarirsi aveva perduto molto del suo decoro ,

come i due archi di Severo ,
quel di Gallieno , ed al-

tre antichità ad Aureliano anche precedute , sou te-

stimoni troppo e\identi .

Il Tempio della Salute fu votato , e fatto da Giu-
nio Bubulcoj di cui Livio nel decimo e. i. yiidem.

Sahitis , (jiKiin Cousui iioverat , Ccnsor locaveral
,

Dict.aior dedicavit . Plinio nel e. 4- del 35. libro dico

di Fabio Pittore : Piincepsque ejus cog?ioniinis ipse

rcdcm Saint is piiixit anno Urbis conditce CCCCL. j

quce pictura duravit ad nostrani nienioriavi , rede

Claudii princìpatu exusta . Siccbè a tempo di Clau-

dio dovette rifarsi ; al cui secolo il lavoro di quei

marmi era assai conforme , non meno della gran baso

di colonna ritrovata ivi coii altri frammenti , la quale
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fuoi'i del Giardino Colonnese cons(,'r\ asi presso la por-

ta . INIa abbia pur campo ciascheduno di credere a

piacer suo .

r~ Il Tempio del Sole , benché si leesra nel Colle, es-
Tempto i

11 T ?.
(ìelòul,.. sere stato non sopra, ma nella salita di esso, mostre-

remo nella Regione seguente

.

Aver sul Quirinale Ellagabalo fatto un Senacolo

lutniMulie pei" le donne , Lampridio «scrive e. 4- • Fecit et in

rum. Colle Quirinali Senaculum , idest Mulierinn Sena-

tum , in quo ante fuerat convent.us Matronalis so-

Icmnibus dunitaxat diebus ole. 11 Donati però fa mo-
tivo , se il residuo già detto di fabbrica stimato Tem-
pio del Sole da altri , della Salute da noi , fosse piut-

tosto residuo dì quel Senacolo , sicché da Mesa Avia

di Elagabalo , come dalla prima presidente
,

gli restas-

se poi nome di Torre Mesa , come ess(?rsi chiamato

a' di nostri dicono il Biondo, e gli altri j il nome , ben-

ché con derivazione duretta
,

porta qualche atomo di

convenienza maggiore a cotal Senacolo , che al Tem-
pio del Sole ; ma neppur il secolo di Elagabalo , ancor-

cliè pili antico d' Aureliano , ebbe scoltura , e diseguo

sì buono , né il sito di quel Senacolo si sa in qual

parte fosse del Quirinale ; onde il credibile più al

Tempio della Salute inclina , che a quel Senacolo .

lo poi di pia osservo la parole di Lampridio non signi-

llcar nuova fabbrica , ma conversione in un Senacolo

di donne da quello , che prima serviva per altri matro-

nali ©tmgressi : sicché o nulla , o poco di novità diede

alla fabbrica Elagabalo . Ma qui sorge altro dubbio .

Quali congressi poterono prima far ivi le Matrone nei

dì solenni ? Le Feste della buona Dea , le Matronali

,

le Matrali , ed altre altrove si facevano . Uno dei prin-

cipali congressi fatti dalle Matrone .ivi , io mi penso

fosse per portar con pompa , e divini onori 1' effìgie

del Membro virile, solita da quelle solennemente por-

tarsi al Tempio di Venere Ericina , e porsi divota-

inente in grembo alla Dea j dalla qual lasciva cerimo-

nia raccontata da Arnobio , adeguata al genio suo
,

Elagabalo prese forse occasione di far ivi un lascivo

Senato dì Donne .

PilaNaris ^^ Pilastro , che Varrone dice nel quarto e. 8. ;

Pila Naris , o Pila Honoris , fu incontro alla me-
desima quarta cima del Colle . Collis salutaris qaar-

ticepsos , ad versavi est Pila Naris cedem Salutis ,.
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Erano i Pilastri , o le Colonne , posti ( come (.Hrnostr;i

il Donali ) dove si esponevano le robe venali , su i (jua-

li pilastri , o colonne si ergevano forse; le iiisryiie dei

venditori , o le qualità delle robe vendibili , acciò da

lungi fossero scorte , La Pila Naris , o Honoris, fu

detta forse dalla figura , o statua del fiume Nera , o

dell" Onore, che d'insegna vi serviva 5 e sostava all'

incontro del Colle Salutare ,
poco lungi dalla Piazza

del Palazzo Pontificio potè essere .

Delle Terme Costantiniane , o Costanziane una r
'^'^"'*:

1 11- ,
• • •

1 J
Constanti-

buona parte abbiamo a nostri giorni veduta dove ora

è il Cortile del Palazzo Mazzarino
,

gittata a terra dal

Cardinal Borghese nel Pontificato di Paolo Quinto
,

quando fabbricò quel Palazzo . Ha di loro fatto fede

un* Iscrizione ritrovatavi tra le rovine , dal Marliauo
,

e dal Panviuio portata .

PETRONIVS . PERPENNA . MAGNVS
QVADRATIAINYS . V. C. ET INL. PRAEF. VRB

CONSTANTINIANAS . THERMAS . LONGA
INC\ RIA . ET ABOLENDAE . CIVILIS . VEL
POTIVS . FERALIS . CLADIS . VASTATJONE
\EHEME]NTER . ADFLICTAS . ITA . \ T . AGNI
TIGNE . SVI . EX . OMNI . PARTE . PERDITA

DESPFRATIONEM . CVNCl IS . REPA
RATIONIS . ADFERRENT . DEPVTATO . AB

AMPLISSIMO . ORDINE . PARVO
SVMPTV . QVANTVISI . PVBLICAE
PATIEBANTVR . AAGNSTIAE . AB

EXTUEf\l()
\TNDICAVIT . OCCASV . ET . PROVKSIONE

LARGISSIMA . IN . PRlSTlNAM
FACIEM . SPLENDOREMQVE . RESTIIMT (i) .

Non minor fede n" ban latta tre statue di Costanti-

no, odi due figli suoi Costantino , e Costan/.io (2) , die

ivi erano , trasportate poi nel Campidoglio , una delle

quali ù nel Cortile de'Conservatori (.:{), due nella piazza.

(1) S«ooiiilo il sentimento del Gursiui (.S'er. Frctf. Vrh.

p. 349'. questa iscrizione appartiouc forse al l^Z. «Ioli' Era
Volgare .

(2) Sono di Costuiitino Au2,nsto Costantino Cesare .

(3) Of.%\ è a S. Giovanni Laterann sotto il rx^rt-'^^o .

Toiu.IL f
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Delle medesime Terme fa memoria Sesto Aurelio nel

libro De CcBsaribus ; ove di Costantino parlando sog-

giunge : y^ ano etiam post Circ.us Maximas excultus

mirijice , atque ad lavandiun instituliun opus cce-

teris ìtaud n.ulto dispai' .

Statuae Quì erano i due grrai Cavalli di marmo, da'quali

morcae ^^ Colle rirouosoe moderila mente il nome dì Monte
Alex.Mag. Cavallo . Han creduto molti Antiquarj essere i Cavalli

portati da Tiridate Re d' Armenia in Roma nel tetn-

po di ^Nerone; ma quelli , come ben dal Donati si os-

serva , son da Sesto Rufo detti di Bronzo , e sou po-

sti nella settima Regione . 11 Panvinio nella prima par-

te della sua Romana Republica dice averli Costantino

portati da Alessandria , e posti nelle sue Terme ; il che

è più credibile ; le antiche loro Iscrizioni , che erano

OPVS PHIDIAR , OPVS PRAXITELIS , insegnano

gli Artefici , che le scolpirono , e son tenuti ritratti
O non ^j Alessandro Magno domante il Bucefalo . Ma il Do-

„, ji nati dimostra li vamente provando India , e rrassitele

AUs^sifi- essere stati prima di Alessandro , disinganna il Mon-
dro^onon j^ ^jj ^^^ ^j invecchiata credenza , conchiudendo quel-
furonn .

i i t> r i ,

fatte da Je clue statue rappresentar altro , che Ducctalo , ed
Fidia , e Alessandro . Forse per Alessandro , e per Bucefalo fu-

tde'^'^
' ^^^^ fatte ', ma non da Fidia , né da Prassitele , mor-

ti assai prima , ai quali può essere , che dopo lungo

tempo , come persone le più insigni nella Scollura ,

piacesse agli Alessandrini di attribuirle (i) .

(i) Qaesti (lue colossi , sul pregio della cui scultura è

ria vedersi ciò che dice VViii(;kel!nann , furono trovati so-

pra il loro bssamoiito antico insieme con i due Costantini

oggi posti sulla balaustrata del Campidoglio ( Vacoa Meinor.
n. IO. ) Presso il luogD poi dove oggi sono situati i colossi so-

praccitati fu trovata una Roma di marmo bianco assisa
,

che superava di quattro volte la grandezza naturale ( Vacca
Mairi. II. 4i. ) Quanto alle terme di Costantino , altri avan-
zi ne furono distrutti a' tempi del Ficoroni per fabricare la

Scuderia , e il Quartiere Pontificio ; ed altri con pitture ne
furono scoperti nel fabricare un nuovo braccio del Palazzo

Rospigliosi . Parte di queste pittare vennero segate , e

trasportate nella galleria terrena del suddetto Palazzo , e fu-

rono incise dal Cameron ( Dcscripllon das hains des Rom.
pi- 4o- "—53. ) ; anche il Garloni pe pubblicò dodici nel ij8o.
Racconta il Vacca ( Man. n. 49. 3o. 112. ) che a' suoi tem-
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Presso alle Terme Costanzìane ( se però il Go-
stanziaiio lavacro non fu fabbrica diversa , siccome io

mi penso ) (i) ebbe la casa Lampadio Prefetto diRo-^*"^"'

ma . Ammiano nel 2y. libro e. 5. liic FrceJ'cctus v/. Pi.

exagitatus est motibus crebris : wio omnium maxima
quum coUecta plebs infuna domain ('jiis ( parla di

detto Lampadio Prefetto ) prope Constanlianuin lava-

cruni injectisfacihus incenderai , et mnlleolis ni ser~

iHtiorum , et familiarium v^eloci concursu a summis
tectoriun culminibus pelila saxis , et tegulis absces-

sisset eie.

Il \ ico de' Cornei) dicono essere stato in quella ^'<^o ^^'

parte del Giardino Colonnese , eh' è volta verso il
^''^'^ }

-

Convento de' SS. Apostoli , dove l'Alta semita aver co-

minciato aft'ermano gli Scrittori d' un secolo fa , ag-

giungendovi , che quella strada chiamavasi Vico dei

Cornei] anche a loro tempo , e che v' era la Chiesa di

S. Salvatore detta De Covneliis . Noi , che siamo in

tempi d' assai minor lume , circa quelle cose , che non
sono più in essere , convien , che stiamo a' loro det-

ti . Di più dicono la Casa de' Cornei) essere stata quel- Domus

la antica , di cui sono ancora le reliquie dietro al Cou- Cornelia-

vento de' SS. Apostoli , e congiunte al Giardino Co-
lonnese , ed al Quirinale appoggiate . Ma ciò , che ivi

fosse , diremo nella Regione seguente .

Due statue grandi riferiscono essere state nel Vi-

co de' Cornei) un secolo fa , descritte per Vecchj mez-
zi ignudi giacenti , ma dal nicizo in su alzati con cor- Statue

nucopia in una mano , che Apullodoro 3oo. anni so- ,^>^
*'^''

no disse essere oatux'uo , e Isacco , ed avere i mede- ij ,

simi Dii avuti i loro Temp) ivi appresso . Io non ho
dubbio essere le due statue del ISilo , e del Tevere

,

che sono oggi ai lati della Fontana di Campidoglio
,

poiché Bacco non fu mai scolpito , o dipinto vecchio ;

e se la statua del JNilo fu ivi , è indizio non debole
,

che vi fosse ancor il Tempio Serapeo , che in Rufo

,

pi fu trovato in queste Terme un Apollo con ali , parecohi
Ermi , una Cibele , sette teste di Sabine ( forse di Kiobidi ) ,

un bassorilievo bacchico , e varie camere piene di cadaveri

ivi sepolti in tempo di peste .

(i) I migliori testi di Ammiano danno Constanfinlanum
lavacruin e non Costantianwn .

/2



84 PARTE DEL QUIRINALE , ec.

ed in \ìttorc si legge . Così due simili statue aveva

nella Rcg. C). un altro Tempio del Dio medesimo : ed

essere slato edificato da Caracalla direi, non solo perchè

era d'Iside e Serapide molto divoto, come Sparziano

scrive : ma un frammento marmoreo , che in Sant'Aga-

ta di Monte Magiianapoli si conserva , e da Paolo

Merula si aiuiota , me ne dà indizio

.

SERAFIDI DEO
M. AVRELiVS ANTONIAV . . .

.... IFEX. MAX. TRIBVNIG. POTÈ
.... AEDEM(i) .

Uuim-etus ^^^ *^^ Quirinale il Campidoglio vecchio , cioè a

dire un Tempio antichissimo con tre distinte celle , o
permeglio dire cappelle di Giove , Giunone, e Mi-
nerva, come nel 4- della lingua Latina Varrone notifi-

ca : alla cui somiglianza essendo poi fatte nel Campi-
doglio le tre alT istesse Deità , sortirono quelle del

Quirinale il nome di Campidoglio vecchio . Il suo fab-

bricatore si dice Niima , e scrivendo Eusebio , e Cas-
siodoro

, che Numa edificò il Campidoglio da' fonda-

unenti , di questo vecchio , e non dell' altro doversi in-

tendere giudica il Donnti , e probabilm(;nte ; sapendosi

aver Numa abitato il Quirinale per detto di Solino nel

primo, e fra tutti i Rè preceduti a Tarquinio Prisco

èssere stato il più pio , e il piit religioso, oltre, che

1 umiltà della fabbrica da Valerio Massimo descrittaci

nel e. 4. del lib. 4- §• ii- Nanique per Hoviuli casnm,
perqua veteri.s Capitolii haniilia teda etc. , lo dichia-

ra opera di Numa .

Il suo sito è parere universale , che fosse sull'al-

tezza maggiore del Giardino Barberino col solo argo-

mento del 23. Epigx-amma del 5. libro di Marziale :

(1) Questo frammento è perito insieme con molti altri

nel rifare il pavimento della Chiesa • Grutero ( p. 85. 6. )

lo <la in questa guisa

SERAPIDI DEO
M. AVRELIVS . AKTONIINV ....

.... IFEX. MAX. TRIBVJNIC. FOT. X. . . .

AEDEM ....
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Sed TihurtincB siim proximus accola pilce

,

Qua videt antiquum rustica Flora Jo\^eni .

Donde si raccoglie , clie se il Circo di Flora fu nella

Piazza Gi'imana sotto al Palazzo Barberino , il Campi-

doglio vecchio che dal medesimo Circo vedevasi
,

gli

dovette star sopra . Io senza potente prova non so vio-

lentar me stesso a credere , che quand' anche Nnma
Pompilio avesse cinto il Quirinale di mura , ed abita-

tolo in quelle primiere angustie di Roma , tutto il

Quirinale stretto, e lunghissimo, siccome egli è fino

alla Porta Salara , egli avesse aggiunto, e cinto di mu-
ra , e di più il medesimo Re nella maggior lontananza

del Quirinale al resto di Roma avesse abitato . Scegli

n' aggiunse una parte al più fino alle quattro Fontane,

non fu poca ; colla quale aggiunta potè chiudere in

Roma il Tempio di Quirino , a cui ebbe riguardo for-

se Numa : sicché distendendosi poi da Ser\io le mura
al resto del monte , ben si potè dire, che Servio ag-

giungesse a Roma il Quirinale , come dissero Livio
,

ed altri . Così il Campidoglio vecchio fìn.dmente fu su

quella sommità , che era nella parte del Giardino Pon-

tificio da Urbano Ottavo aggiunta , e spianata , e di

cui nel Giardino de' L'andini , oggi S. Andrea de' Ge-
suiti , è restato un poco di residuo . IVlarziale non
contradice, anzi persuade lo stesso,* poiché se il Cir-

co di Flora era sotto il Quirinale , ed il Campidoglio

vecchio sul colle , e dentro le mura , acciò dal Circo

si vedesse , e si vagheggiasse quel Tempio , niuna ne-

cessità forzava che il Tempio sovrastasse al Circo a

piombo
,
potendo chi in quel basso sedeva agli spet-

tacoli con eguale , anzi con maggiore commodità ri-

guardar le altezze alquanto lontane , ed agli occhi dei

sedenti esposte quasi in faccia , che le sovrastanti per-

pendicolarmente ; alle quali senza storcimento d'oc-

chi , o di collo non poteva riguardarsi . Aggiungia-

movi le parole di Marziale : Qua indet mìtiquum etc.

mostrare il Campidoglio vecchio dal Circo di Flora

veduto alla ])ila Tiburtina vicino ; e questo essendo

nella y. Regione , e perciò più in giù della Piazza

Grimana , doveva avere quel Campidoglio , che sul

Quirinale era sopra di se . Può dunque alla terza som-

mità Quirinale darsi nome di Campidoglio vecchio ,

se così piace , presso al quale Numa probabilmente

abitò. Ma se coututtociò il Campidoglio vecchio persi-
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stentemente vuol erodersi sul Giardino Barberino , cre-

diamolo cogli altri
,

Sacrarium i\ Sacmrio de' Salj delti Collini da Tulio Ostì-
Salionim i « • 11 .1" r"
Collino-

^"^ istituiti , e prima votali nella guerra contro li ri-

rum- denati a somiglianza de' Palatini , essere stalo nel

Quirinale è cerio per 1' espresso testimonio di Dionigi

nel 2. , ove dopo aver detto de' Palatini segue : y^go-

nales , et Co/Unì
,
qiiorwn sacrariuni est in Colli-

rio Monte. Gli dice il Donati al pari de' primi 12.

di Nuraa sacrati a Marte , ed aver avuto il sacrario nel

\'ico di Mamnrrio , togliendone 1' indizio dalla statua

del medesimo , eh' era ivi. A mele parole di Camil-

lo nel 5. di Livio e. 3o.
,
Quid de ancilihiis i^estris

Mars Gradisce , tuque Qiiirine pater, danno qualche

indizio , che i secondi dì Ostilio non a INIarle , come
i primi da Numa instituiti , ma a Quirino , come a fi-

glio di Marte , e padre di Pioma , sacrati fossero , e

perciò si ponessero sul Quirinale j e posta la conclu-

sione fermata prima , le mura avanti al Re Servio

non aver passato più oltre delle quattro Fontane , e

1' inverisimile , che gli anelli (ancorché tra' secondi non

fosse lo stimato caduto dal Cielo ) i quali pur si ave-

vano por cose sacre , si conservassero esposti ad ogni

rapina , ed ingiuria fuori delle mura , fanno sospettar

quel sacrario di qua dalle 4- Fontane , e forse presso

il Tempio di Quirino .

Templum ^^ Tempio di Apollo , e di Clatra Dea de'Cancel-

ApoUinis, li , e delle Ferrate scrivono il Fulvio ed il Marliano
et Clatiae. essere stato in quella parte del Quirinale , che alla

Fontana di Trevi sovrasta , cioè a dire nel cubilo del

Colle, dov'è oggi parte del Palazzo , o del Giardino

del Papa ; la qual parte dicono essere stala a' loro tem-

pi detta Monte di Clatra . Il medesimo nome corrotto

si legge nella Costituzione di Giovanni Papa Terzo
Ouoniam eie. portata nella sua Roma Sacra dal Mar-
tinelli ; ove tra i confini assegnati alla Parocchia della

Chiesa de' Santi Apostoli si legge : Deinde ad dex-
teram extenditur juxta latus inontis sujwr Catri-

cam , etc. la qual Catrica per corrotto nome di Cla-

tra dal Martinelli eruditamente si espone .
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V altra parte col Colle degli Ortulì
,

e le cose incerle di sito .

CAPO SETTIMO.
Di'i là dalle ([iiattro Fontane pi'imiernmente vedesì il

Giardino Barberino , sul (juale ^ opinione universale
,

come dissi , essere stato il veccliio Campidoolio
, e

perciò anclie 1' abitazione ] rima di INuma . Clii non
ha per difficile sì gran lont.inanza dal resto di Roma
iu tempo di Kuma

, })uó crederlo quivi .

Sotto nella Valle , che Piazza Grimana si dice ,

'^"'^'^s*^'®

fu il Circo di Flora : Dal Fuh io se ne additano le

mura , ebevi erano al suo tempo: Inter utiuiuque

Collem ( cioè tra 1' una , e 1" altra delle sommila dette

del Quirinale ) subest vallis inclusa parietiùus , ubi

clini Jiebant jFloralia , ^tc , e più modernamente il

Donati scrive averne visti i vestit^i . il titolo di Ru- /^''^^^
1 IT»! • 1 • IV Wi 11 1 - netta liu-

stica , die da JNlarziaJe si da a rJora , dal medesimo saca
Donati si interpreta o perch'era ella Dea de' Fiori del-

la campagna , o piuttosto perchè il suo Circo era fatto

di rozza struttura . Io la direi detta Ruslicata a di-

stinzione del Teatro , ch'era nel A ico Patrizio : percliè

ivi si celebravano i giuochi Florali Cittadineschi , e

quivi quelli da Campagna, come nella Regione ante-

cedente discorsi .

Oltre al Circo, Vittore , e Rufo scrivono il Tem- Templum

pio di riera , il quale essere stato o congiunto al Cir-

co, o appresso dee credersi . Da alcuni si colloca sul-

la sponda del Colle al Circo sovrastante : il che sem-

bra non discordar da Ovidio, che nel quinto de' Fa- nJ v_l; vus
sti nel Clivo pubblico dice essere stato fatto da* due Publ.cuj .

Publici Edili Plebei col denaro cavato di pena da chi

danneggiava i pubblici pascoli , e quel Clivo ancora

essere stata opera de' medesimi Pubblicj scrive Varro-

ne , il quale non lungi molto dalla salita moderna
delle quattro Fontane potria sospettarsi ; ma vaglia

schiettamente il vero , il Clivo Publicio con quel Tem-
pio di Flora , che i Public) vi fecero , fu altrove , e

nella Regione decimaterza il vedremo , contuttoché

dalla maggior parte degli Antiquarj si additi quivi ,

Fra il Tempio di Flora , e quello di Quirino esse-

re state le Botteghe , nelle quali si faceva il Minio, ia-
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Otbcinse
scgiia Vìtruvìo liei e. 9. dv] settimo libro : Ecp aidem

Minji . Offi cince sunt intei- ceclein Florce , et. Oiiìrini ; ma
dì qual Tenijno Yilruvio iutende ? 1' antico , e il gran-

de verso il Viminale gli era troppo lungi . Dicono al-

cnni d'altro Tempio di' era verso la porta Collina , e

v' è chi l'aflerma dov'è oggi la Chiesa di Santa Su-

sanna , ma è mero indovinamento . Presso la porta

Collina essere stato un Sacello di Quirino dicem-

mo con Festoj ma lrop[>o gran tratto avrebbe preso

Vitruvio ,
per circoscrivere l'uno, e 1' altro termine dì

quelle botteghe j tanto maggiormente, che fra il Circo
,

e quel Sacello erano frapposte le mura . Diclamo pu-

re , che d' altro Tempio di Quirino intende Vitruvio ,

del quale nella Regione seguente si tratterà , e perchè

era verso il declivio della piazza Grimana alla Fonta-

na di Trevi , facciasi frattanto conseguenza , che le bot-

teghe del Minio furono nello spazio della piazza mede-

sima verso quel declivio : a capo delle quali essendo

stato il Tempio di Flora , segue, che in quel lato, o

presso quel lato del Circo fosse , o non in altro , o

sul Colle , come altri pensano .

vicusMa- Presso Santa Susanna fu il \ico di Mamurro .

uiurri . Qjj ^j^^j della medesima Santa ne fanno fede ,
portati

dal Baronio all' anno ivp. Erat coìijuncta Cali do-
Domiis jnus ciiin cedibus Saiiclce Susannee , et Qahiuii Pa-

Caii,etGa
fy{s ^jug : facta siint hcec in Reslone sexta apudVi-
cum MamurrL ante roruin òallastu ; e più sotto :

Persevciat hacteiius nobilis meiiiorin Snuctce Susan-

nce in eodetn loco . Sonovi ancor le Chiese di Santa

Susanna , e S. Cajo vicine , con tradizione ancor du-
rante , che ivi fossero le case loro : Onde Santa Susan-

na è delta spesso ^^Jd diias dnmns da x\nastasio .

Fu detto il ^ ico di Mamurro da una statua di

piombo , che v' era di queli' antico artefice degli au-
Starua

f.\\\ ^ della qual Vittore : Statua Mamurri plumbea .

plumbea . P^**
<^I"^^

Cagione
, e da chi fosse essa ivi eretta , non

ardisco giudicarlo . Alcuni dicono, che ivi era la sua

casa , e non con altro indizio , che della statua , la

quale essendo stata di piombo,, e perciò facile a rom-
persi , e liquefarsi

, particolarmente nel sacco dato dai

Galli, e negl' incendj , che giornalmente si vedevano
,

certamente non fu del tempo di JNuma, uè d'altro di

molta antichi t;i .

Pun'icum.
Della Contrada delta Melo granato Mahim putii-
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'Jiim da alcun albero , che v' era forse di quella spe-

cie , o da alcun pomo dipinto, o scolpilo nella Re-
gione medesima , si fa menzione non da Vittore solo,

e da Rufo , ma da Svetonio nel principio di Domi-
ziano ; ove dice , eh' egli nacque Regione Urbis sexta

ad Mcilutn jniuicuin , dvmo , cjuain postea in Tem-
plimi gefìtis Flavice comici tit . Cosi quell' ambizioso

Principe , oltre il farsi chiamar Dio da tutti Doniinus ,

et Deus noster , volle anche la famiglia sua tutta

porre in concetto di Deità , facendo con modo insoli-

to sepellirla in quel Tempio , come dal medesimo Sve»

tonio si trae , che di Domiziano parlando nel e. in.

racconta : Cadaver ejus popidari Sandapila per Ve-
spillones expoitatum PìijUis mitrix in subii? bano suo

Latina l'iaJuTìerai'it : sed reìiquias Tempio I'ìaTÌ<x

gentis clam intulit , cineribusque Julice Tìti jilice
,

(luani et ipsa cducaverat conimiscuit . Dove precisa-

mente fossero la Casa , il Tempio , e la Contrada
,

non può dirsi di certo ; che fossero tra Santa Susan-
na , e le quattro Fontane porge alquanto di congettura

un marmo , il quale dal Marliano vi si dice ritrovato

con la seguente Iscrizione :

INTER . DVOS . PARIETES . AMBITVS .

PRIVAT. FLAVI . SABINI

Flavio Sabino a Vespasiano fu fratello , ed è facil

cosa , che ambedue si dividessero la casa paterna , o
almeno 1" avessero 1' un all'altro vicine .

Il Tempio della Fortuna Reduce annoverato qui- Tempinm
vi da Rufo par , che IMarziale nell" Epigramma 65. Foffunas

del libro ottavo lo dica edificato per 11 ritorno di Do- '*'^"*

miziano dalla guerra Ger?nanica , ed ivi essere ancora
stato eretto 1" arco suo Trionfale .

Hic , ubi Fortunce jReducis Jhlgcntia late

Tempia nitent
, felix area nupcr erat .

Hic stetit Arctoi formosus pulvere belli

Purpureum fandeus Cessar ab ore jubar :

Hic lauro redimita comas , et candida vullit

Roma salutaiHt voce, manuque ducem .

Grande loci meritum testantiir et altera dona
,

Stai sacer edoniitis geiìlibus arcus ovans etc:

Ma dal Donati si conchiude il Tempio , e l'Arco es-
sere stati altro\e fuori della Città, ove Domiziano
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dal Senato, e dal Popolo fu ricevuto, ed ancor da

noi altrove se ne dirà . Per il ritorno d' Augusto Dio-

ne scrive nel lib. 54- , ehe fu dedicato Altare alla For-

tuna Reduce ; ma Piufo quivi dice Tempio , non Al-

tare ', onde se Dione non gli die Nome diverso dal ve-

ro ( eh' io non niego poter essere , ma non pretendo

spenderlo per credibile ) , non fu questo il dedicato

in onor di Augusto . Qual si fosse attendiamo noi a

cercarne il sito .

Templum j)^^ ^j^^j Tempi della Fortuna da Rufo si con-

Libers. tauo successivameute : 1 emjnuin f^ortiuìce Lioeire
,

Tempinm Templuni Fortunce Statce ; dalla quale immediata
Fortun» nomina de' tre Tempj , benché non si possa infe-

VicusForrir dimostrativamente essere stati tutti in un luo-

tnnarum . go , o altresì vicini , dal Vico Forlunarum che il me-
desimo Rufo pone fra gli altri , si ha qualche poco

più di lume, che i tre Tempj fossero in un \ ico stes-

so , e finalmente più efficace conseguenza se ne può
far con \itruvio , che nel primo del terzo libro ram-
menta un luogo detto nd tres Fortunas presso alla

porta Collina , eh' essere il Vico detto Fortunnruni
da Rufo , non può negarsi . Uno di quei Tempj il più

vicino alla porta , dice egli fabbricato coli' Ante , cioè

con quattro pilastri equidistanti nella facciata : Hujus
excinplar crit ad tres Fortunas ex tribiis ,

quod est

proxime portam Collinnm . Donde primieramente

raccolgasi il Vico , e i tre Tempj essere stati non lun-

gi dalla porta Collina ; secondariamente quello della

Fortuna Reduce , s' era uno de' tre amioverali da
Vitruvio , e da Rufo , certamente non fu il fabbricato

_, assai dopo da Domiziano .

Diocletia- Le Terme Diocleziane ove fossero non è chi non
"»• Sappia(i) . Tutto 1' antico sito , che oggi è un'intera

(i) Furono queste cominciate ciagl' Imperatori Diocle-

ziano , e Massimiano e consagrate dai Cesari Costanzo , e

Massimino , come si rileva da questa iscrizione ivi trovata, e

riportata da Grutero ( p. 79. 1. ) •

D.U.N.N.C.AVREL.VALER.DIOCLETIANVS.ET.M.AVREL.VALER.MAXIMIANV'S

INVICTI.SENIORES.AVGG.PATR£S.IMI<P.ET.CA£S.P.P ...«

n.D.N.N.FL.V A LEK.CONSTANTI VS.ET.GALER.VALER.MAXIMINVS

NOBILISSIMI.CAESARES.FF.

THr.RMAS.FEI,IGES.DIOCLETIANO.COEPTAS.AEDIFIClIs.PRO.TANTI,OPERIS

MAGNITVDINE.OMNI.CVLTV.IAM.PERFECTAS.NVM1NI.E1VS.CONSECRARVNT
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Contrada , si dice Termini corrottamente . La Chiesa

circolare di S. Bernardo fu uno de'Calidarj ; un' altro

n' è incontro mezzo rovinato presso la porta della Villa

Peretta, i quali erano ne' due angoli dell' odifizio ;

si scorge il terzo verso l'argine di Tullio j un'altro

se ne vede nel mezzo , per cui s' entra nella Chiesa

dedicatavi alla B. V. degli Angeli , dave fu gik là su-

perba Pinacoteca ', oltre la quale i portici , le scuole

,

i giuochi , i passeggi , i natatoj , e mille altre delizie ,

che v' erano , sono incredibili : fin la Libreria Ulpia Biblloth-

essere stata al Foro di Trajano tolta , e portata ivi caLUpia

narra Yopisco in Probo . Cosi quanti edifìcj di spas- Do^i"^*
si , di esercitazioni , e di studj nelle prime età si fa-

cevano per Roma separatamente in diversi luoghi ,

cominciarono finalmente a fabbricarsi dentro le Ter-
me j acciò ogni sorta di oziosi potesse trovarvi dipor-

to . Può ciascheduno vederle interamente descritte nel-

la Ginnastica del Mercuriale j ed intanto a noi per
dimostrazione dell' ampiezza basti dir solo , che den-
tro il loro sito è oggi la Chiesa con Monastero , e Giar-
dino vasto de' Padri Certosini; due piazze grandi, i

Grana) della Camera , fabbrica di spaziosità maravi-
gliosa , la fontana di Termini , e più vigne , e caset-

te (1) . Nella Vigna de' Certosini presso la nuova

(1) Una gran parte del piano supcriore di queste Ter-
me fu demolita dal Pontefice Sisto V. ; il quale cogli scarichi

di queste rovine fece riempire il piano inferiore .

Si rileva dalle vestigia , le quali ancora si vedono , che
alla fine di ciascun' angolo del corpo esteriore vi era un edi-

ficio rotondo , due de' quali sono ancora intiero , uno cioè

convertito in Chiesa di S. Bernardo, e V altro in granajo in-

contro la Villa IXegroni ; del terzo n' esiste un rudere nella

Villa IVegroni , ed il quarto fu distrutto nel fabbricare i granai

verso la strada di porta Pia . Fra i due primi edifizj rotondi
veggonsi le rovine di un portico semicircolare , nel quale

suppone il Venuti
( p. 1. e. 5. p. 120. ) che si godesse lo

spettacolo del'a lotta . Circa P uso poi delle quattro rotonde
non vanno d' accordo gli Antiquari , altri supjjonendo aver
servito per Tepidarj , altri per Calidari , ed altri per Sferi-

steri , luoghi pel giuoco della jìalla

.

L' avanzo però più interessante di queste magnifiche
Terme è la gran sala creduta communemente la Pinacoteca

,

e secondo il Piranesi ia sala degli Atleti . Pio IV. coli' opera
del celebre Buonarroti la ridusse in Chiesa, e la dedicò al-

la Madonna degli Angeli ,
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Chiesa , iabbrica de' Gran;») Urbani ancor durano i residui dell'

^«^a » antica Chiesa , e Casa di S. Ciriaco , e del Baltisterio
,

^te ^^^d
^^^' ^8^^ battezzava segretamente ,

miracoloso per il ga-

San Ci- stigo , ohe Carpasio Giudice in volerlo profanare v'eb-

riaco . J)e dal Cielo : Yeggasi quanto ne scrive il Martinelli

nella sua Roma Sacra .

Forum II Foro , e la Casa di Sallustio dagli Atti di San-
Sallustii . i^ Susanna portati poco sopra si accennano presso la

SaUustli
Chiesa , e già casa della medesima Santa ; la quale

dicendosi non Ijì Foro Sallustii , ma ^nte Foiuvi ,

fa conseguenza , che il Foro di Sallustio fosse alquan-

to più in là , dov' è la Chiesa della Madonna della

Vittoria , e la Vigna Barberina ; e sul Foro essere sta-

ta la Casa di Sallustio non può dubitarsi j ma in qua!

parte del Foro è incerto fin' ora , benché sia verisimi-

le , elio presso la Madonna della Vittoria , o nella \i-

gna Barberina sovrastando a' suoi Orli gli vagheggias-

se dalle finestre (1) .

Horti Sai- Degli Orti di Sallustio , eh' egli fece col denajo

lustiani . guadagnato nella Prefettura dell' Africa , ottenuta col

favor di Cesare , è ijualche difficoltà; poiché su qucll'

orlo del Quirinale
,
presso cui oggi veggiamo le Chie-

se di Santa Susanna , e della Madonna della Vittoria
,

erano le mura di Roma ; onde gli Orti furono o den-

tro le mura di là dalla Madonna della Vittoria verso

la porta Salara , e la Pia , oppur fuori delle mura nel-

la quella occasione , sendo stato alzato il pavimento an-

tico , rimasero sepolte le basi di marmo delle otto colonne
di granito , che sostengono la volta , onde convenne sup-
plirvi con altre di sola apparenza recando in tal «.uisa non
lieve danno alla loro proporzione primitiva . La circonfe-

renza di esse è di palmi ventitre e mezzo e per eoua-

gliare i capitelli di stucco delle ( olonne moderne furono im-
biancati quelli di marmo delle antiche ; e mancando uno di

questi vi fu rimediato con uno di quei due che si trovarono
verso r epoca stessa in una Vigria presso la Chiesa dei

SS. Giovanni , e Paolo sul Celio . Le varie scoperte poi che
ne' tempi andati si fecero in queste terme si j)ossono vede-
re nel Veiuiti al luogo citato , e nelle giunte . che vi tcce il

più volte lodato Si^. Filippo Aurelio Visconti .

(1) La casa di Sallustio fu incendiata da Alarico nella

presa di Roma , come scrive Procopio ( De balio Vanda/

.

ila. 1. e. 2. ) , e a queir incendio si deve la sua distruzione .
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la valle , eh" è tra il Quirinale , ed il Piiicio . Al Bion-

do parve di riconoscerli dentro fra la porta Salara
,

la Nunienlana , e la Chiesa di Santa Susanna ; ove rac-

contando ; elle n'erano a suo tempo molti vesti^^j , at-

tribuì agli Orti dì Sallustio quanto d'antico \ide in

quel tratto , ed ivi ancor si credono dal Donati , ma
le parole di Tacito nel terzo delle Istorie e. 82, espres-

^^^^^^^

semente li dichiarano fuori delle mura , ove trattando fuori del-

dell' esercito di Vespasiano , che in tre squadre distinte ^^ mura .

s'incamminò verso Roma , segue a dire di quella, che

per la \'ia Salaria pervenne alla porta Collina : li

tanluni conflictali sunt , (juì in parLein sinistraìn Ur-
bis ad Sallustianos hortos per angusta , et lubrica

viai'uni //exerant . Sujferstantcs maceriis hortorurn

Titclliani ad seruin usque dicni , saxis ,
pilìsque su-

beuiilcs arcehant. , douec ab equitibus
,
qui porta Col-

lina imiperant , circumvenirentur : ecco i \itelliani

su le macerie di quegli orti , con sassi , e con dardi

tenere indietro li nemici ed ecco intanto dalla Porta

Collina usciti i cavalli colgono in mezzo fra essi , e

le mura gli assalitori . Lo stesso confermasi dagli Atti

de" SS. Ciriaco , Largo , e Smeraldo decollati /7fl Sa-
laria ante Tliermas Sallustii extra muros Urbis ;

ove che sia dato nome di Terme a quegli orti , come
di Naumachia o Teatro a i Circi , e di Palazzo ad altre

fabbrich(! , non è cosa nuova . Così in altri Atti si dà

loro nome di Palazzo ; dicendosi pi'eparato Ti'ibuuale

In Palar io Sallustii ad Portani Salariani j ma per

trovarne il sito preciso è necessario passare a ragionar

d' altro .

Nell'estremo , e più angusto della valle fra il Qui- Circus

rinaie, e'I Pincio verso la Porta si sono viste , ed in ["^^^^^^
j^

parte anche oggi si veggono le vestigia d' un Circo, i linam .

cui muri , e sedili erano congiunti alle rupi del Qui-
rinale da una parte , e del Pincio dall' altra , che ivi

stanno a fronte , e vicini , nel cui mezzo era gli anni

addietro uno Obelisco rotto intagliato di geroglifici
,

che è oggi è nel Giardino Ludovisiano (1) . 11 Circo dai

(1) Qaest' obelisco , il cui raggio ha 66. palmi di lun-
ghezza fu inn:ilzato dall'immortale Pontefice Pio VI. sulla

piazza della Trinità de' Monti sotto la direzione dell' Archi-
tetto Giovanni Antinori da Camerino ,
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più è creduto membro degli Orti di Sallustio , nò si

avveggono esser quel Circo , in cui
,
quando il Flami-

nio era impedito dal Tevere, si facevano i giuochi Apol-

linari , dei quali in più luoghi Livio , ma specialmen-

te nel decimo della terza Deca e. 29. : Ita nbiindavit

Tybevis , ut ludi ^pollinares Circo inundato extra

portam Collinam ad asdem Erycince f^eìieris para-

ti sirìt . Né d' altro Circo intendono S. Girolamo , e

Beda , mentre ne' Sermoni de* Martiri dicono , che nel!'

Ippodromo fuori della Porta Salara furono sotto Clau-

djo Imperadore il secondo 160. Martiri fatti morire .

Ben lo scrisse il Ligorio nel libro de' Girci ; ma errò

in tacciar que' Santi Scrittori d'errore; per sostener quel

sito dentro le mura ; e pure secondo i nostri presuppo-

sti , che sempre più veri riescono , nell' Imperio di

Claudio non era stato Aureliano , da cui le mura fu-

rono distese più in fuori , siccome sono oggi . Il luo-

Girlo . go essere stato al suo tempo detto Girlo scrive il Ful-

vio , e 1' interpreta Girulus . Può anche Circulus in-

terpretarsi .

Orti di Fermato quivi il Circo , a cui andavasì per la por-
Sallunio

^3 Collina , e fors' anche per il Circo di Flora , o per
dove fos- , ,,

', . , .
t' 1- T-'i • •

sero . la valle medesima , lasciato il Circo di Jblora a sinistra ,

o a destra ; segue , che gli orti di Sallustio fossero fra

1' un Circo , e 1' altro , sotto la Madonna della .Vitto-

ria e S. Susanna , la qual valle assai più larga della di

sopra , ove era il Circo Apollinare , fa fede il Fulvio

essere stata a suo tempo detta Salustrico . Credo bene
Salustn. esseme anche Sfiata parte nell' opposto Colle degli Or-

tuli , o Pincio ; il qual sito elevato , e predominante il

basso di Roma fa crederlo , ma non già tanto vi si po-

terono distendere , che buona parte di quel Colie occu-

passero , come piace a' moderni , né che pervenissero

alla porta Collina ; poiché indi usciti i Cavalli \itel-

liani ebbero campo di circondare , e porre in mezzo i

Coa<ercé5
i^-^^inicì , eh' assediavano gli orti . Sul Colle facilmente

di ac'jua. inrono. le maravigliose Conserve d'acqua, con le qua-

li potevasi arlitìciosamente adacquare il giardino infe-

riore , come con 1 opera de' servi faceva Sallustio , e

così guarnirlo di fonti , Vidi io molti anni sono la Vi-

gna de' Signori Vcrospi sul Colle presso le mura star

tutta pensile sopra antichi anditi lunghi stretti , e

bassi fatti in volle , clas. heduno de' quali o da piedi

,

o da capo entrava nell' altro j ed avevano di più frap-
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poste firteslniie , e condotti da comunicarsi 1' acque
,

scoperti a caso dalla buon. mem. del Signor Ferrante

A erospi , e trovati ripieni dì antico sterco , furono dal

medesimo latti votare . Queste conserve d' acqua è fa-

cile , che negli Atti de' SS. Ciriaco , e Compagni , oye

Ante Theiììias Salliistii si legge , vadano intese .

Per il loro delizioso sito gli Orti Sallustiani fu-

rono sempre il diporto degli Imperadori . Scrive Ta-
cito nel 1. i:J. degli Annali , che Nerone una sera tor-

nando da Ponte JNIolle vi si ritirò ; Eusebio nella Cror

nica , che JNerva vi mori: Vopisco in Aureliano 0.49.

che spiaceva a quel Principe abitar nel Palatino, più

volentieri vivendo negli Orti di Sallustio , e di Domi-
zia , e vi soggiunge ; Milliariensem denique porti-

curii in Jiortis Sallustii ornavit , in qua quotidie ,

et equos , et se fatignbnt ,
quamvis esset non bonce

valeludinis . E qual maraviglia è se Aureliano dila-

tando le mura di Roma , racchiuse anche gli Orti dì

Sallustio nella Cuih ?

Del Portico Milliarense d'Aureliano stimerei io Milliaria.

un vestigio nel gran tratto di mura , e d' Archi , che

è nella valle sotto la Chiesa detta la Madonna della

littoria; ove sono gli Orti del Duca Muli, soyra ie

quali antichità , che dovevano essere i fondamenti , il

Portico al paro del Colle degli Ortull , e del Quirina-

le inalzandosi a guisa di Ponte fra un Colle , e 1' altro,

e da S. Susanna al Giardino Ludovisiano , e quindi an-

che verso la porta Salara si potè stendere , e cosi po-

neva la parte superiore degli ortuli al piano del Qui-
rinale . Questi erano gli archi , a mio credere , della

porta Salara , de' quali negli Atti di S. Susanna si par-

la , dicendosi , la casa di Gabiuio ( in cui è oggi la

Chiesa ) essere stata ad arcus portce Salariai juxta
cedes òal/ustii

,

ISel sito de' medesimi Orti racconta il Fulvio es-

sersi trovato al suo tempo un marmo colla seguente

Iscrizione .

M. AVRELIVS . PACORUS
ET . INI. COCCEIVS . STRATOCLES . AEDITVI
VENERIS . HORTORVM . SALLYSTIANORVM
BASEM . CVM . PAVIMENTO . MARMORATO

DEANAE . D. D.
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rr 1 ,.« Donde si trae essere stnto neali Orli un Teninia , o
1 empi 11 ITI

_
CI 1 '

Venetis in Sacello di Venere (i) •

Hortis Negli Orti Sallustio scrive Plinio nel e. i6. del

settimo libro essere stati al tempo d' Augusto sepolti

due uomini di smisurata statura , cioè d'altezza di io.

piedi , e tre oncie , che , de' palmi nostrali sono i3. e

oncie otto , cliiamati Fusione uno , becondilla 1' altro
,

soggiunge il Fauno al suo tempo essersi tra 1' Obeli-

sco , e la strada conducente a Porta Pìnciana ritrovali

sotterra molti vasi con ossa, tra le quali un capo di

un uomo di smisurata grandezza . Questo essere stato

d' uno di quei due verisimilmente argomentasi (2) , che

(1) Forse gli avanzi del Tempio di Venere Sallastiana

debbono determinarsi per quell' eilificio ottagono , del quale

si è già parlato di sopra , allorché si confatò V opinione del

Venuti , che il suppose quello di Venere Ericiua . In
questo si deve ammirare la bella costruzione laterizia , nel-

la quale si riconosce V epoca di Sallustio . 11 Vacca descrisse

le scoperte fatte negli orti Sallustiani , dalle quali si rileva la

ricchezza di questa Villa . Egli racconta ( n. 58. S^. ) , che
essendo questi orti di projirietà del suo padre vi fu scavato ,

e vi si trovò una fabbrica ovale , con portico attorno di co-

lonne di giallo scanalate con capitelli , e basi corintie . Si en-

trava in quest' edifizio da quattro parti per mezzo di scale
,

e il pavimento era fatto di marni? mischi con belli scompar-
timenti . GF ingressi erano adornati ciascuno da due colon-
ne di alabastro orientale cosi trasparente , che vi poteva pas-

sare il sole . Sotto vi furono trovati condotti col nome di

Nerone, e molle medaglie di Gordiano. Ciò mi fa credere
che r edificio ovale potesse essere un bagno edificato da 3Me-

i-one , il quale sì è veduto quanto diletto prendesse in que-
sti orti . Delle colonne di giallo fu fatta la balaustrata alla

cappella del Card, di Montepulciano in S. Pietro in Monto-
rio ; di quelle di alabastro una fu polita , e le altre furono
segate e mandate in Portogallo ; ma si perderono per mare ,

Vi furono trovati ancora un Sileno con putto in braccio , ed
un vaso con Baccanti : questi due ultimi oggetti già appar-

tenenti alla Villa Borgiiese oggi sono in Parigi . Ficoroni

narra , che presso questi Orti ,
1' anno 1710. nella Villa Ve-

rospi furono trovate le due statue egizie di granito rosso che

sono nel cortile de' Conservatori , e le altre due egizie , che

^i vedono nel cortile del Museo Capitolino una di granito

rosso, r altra di basalto •

(2) "Non so come possa supporsi che il ca|)o trovato

fosse dì uno di que' due giganti nienioiati da Plinio , quando
questo scrittore dice , che i corpi loro asscrvabantar si ron-

servàvniìo Q non assei'waniur nel cemeterio degli Orti Sallu-

stiani -





/"£^j;
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perciò nella parte superiore degli Orti sepolti si scuo-

prono ,: e dall' altre urne , ed ossa ordinarie disotterra-

tevi possiamo raccorre essere stata cosa solita seppel-

lire ivi i morti . Ma a che raccorlo altronde , che da

Plinio sopracitato da cui si dice espressamente ? Fue-
re sub Divo Augusto seviipede addito ( cioò io. pie-

di e 3. oncie ) quorum corpora ejus niiracuii gra-

tin in conditorio Sallustinnorum asservabantur hor-

torum Pusioiii , et Secundillce erari t nomina , dal

qual Conditorio maggiormente confermasi ,
gli Orti di

Sallustio prima d' Aureliano essere stati fuori delle mu-
ra di Roma . non si solendo dentro seppellir morti

.

Sul Colle degli Ortuli furono anche gli Orti di Orti di

Lucullo ; ma perchè da Rufo , e Vittore sono concor- "*^'' "

demente posti nella nona Regione , segue , che la par-

te di quel Colle al piano contigua nella Regione nona

si computasse , e confinasse con la sesta a quel paro in

cui la settima vi si congiungeva , ma più bassa fra

colle , e colle , siccome la figura , eh' io pongo quivi

,

dimostra . e II ^
Fu quel Colle detto degli Ortuli , secondo il pa- ^y, onu-

ter comune , dagli Orti di Salustio eh' aveva sul dor- U dnn'ie

so , e potremmo anco aeeiuneervi quei di Lucullo ,

/"«'^^sic

1 1 >v 1- j\^ • • cocaina-
ma non so come la parola Ortuli , ed Orti ampj , son- ^e
tuosi , e regii s'adattasse bene, mentre in buon senso

ci rappresenta , che ivi , o a pie d" esso fossero quan-
tità d' Orli piccioli , ed umili di private persone . An-
che oggi quanto è fra la piazza della Trinità de Mon-
ti , e quella del Popolo sotto al colle, ancorché abita-

to, tutto suol chiamarsi gli Orti di Napoli , segno che

iiell' età passata non altro v'era , che Orti .

Poi fu detto Monte Pincio , e credesi dal Palaz- •^'^^^^".^-

zo di Pincio Senatore , benebbe da più d'uno si contro-

verta . Anastasio in Silverio fa fede aver Belisario abi-

tato il Palazzo in Pincis , mentre fu in Roma . Del

Palazzo Pinciano s' ha menzione in Cassiodoro , che

in nome di Teodorico nell'Epistola decima del terzo li-

bro scrive a' Romani , che trasmettono a Ravenna i

marmi già deposti dalla casa Pinciana . Della Chiesa

di S. Felice /// Pincis , scrive più volte Anastasio e

specialmente in Benedetto Terzo : Et in Ecclesia Bea-
ti jMciì-tjris Felicis

,
quce ponitur in Pincis

,
fecit

vestcm de fundato . Placcai Martinelli ( ed è creden-

za probabilissima ) il nome di Pincio , e Pinciana es-

2'oiìi. IL ir
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sere st^to dato al Monte , al Palazzo , ed alla Porta

dalle Pinci , cioè dalle subbie , colle quali fa ucciso

S. Felice presso la porta Pinciana .

•-, In esso Colle scrivono gli Antiquarj d' un secolo
,

del Hoie. e pili fa , essere stata una gran fiibbrica antica l'oton-

da , di cui adesso non è vestigio , e credono essere

stalo Tempio del Sole , senza apportarne argomento
,

o pur congettura . Piaccia al Cielo non sia un' equivo-

co di que' primi , che col Biondo credettero il Collo de-

gli Ortub* , o Pincio essere stato 1' antico Monte Qui-
rinale , a" quali piacque forse porgli sul dorso il Tem-
pio del Sole , che Aureliano aver fabbricato nel Qui-
rinale si legge in Vopisco .

Lasciato il Colle degli Ortuli , ritorniamo al Qui-
rinale, di cui pure alcuna cosa ci resta a dire .

Campus Jl Campo Scelerato fu luogo verso la Porta Col-
ce era-

j-j^^^ in cui era un'antro, o stanza sotterranea fatta
tus. ...

per seppellirvi dentro vive le Vergini Vestali danna-

te d'incesto. Fu presso la portai ma se dentro , o fuo-

ri , dagli Antiquari non si concorda . Quelli che lodi-

Fùdentro coHO dentro , assegnandogli quanto è di spazio fra la

le mura . moderna Porta Salara , e la Casa , e gli Ortuli di Sal-

lustio , come se quel nome di Campo necessariamente

porti vastità di campo da grano , e pure non dovette

essere , che un poco di piazza , tacitamente concedo-

no , che fuori dell' antica porta Collina fosse prima
d' Aureliano j e specialmente il Fulvio assegnando il

luogo un poco alto alla porla congiunto dice : E.rtat

prcelerea , atque intra juxta proximani Salnriam
portam terrestre supercilluiìi , qaod Tocaiiir Tuuiu-
lus , sive Campus Sceleratus , etc. ma essere stato

presso , e dentro 1' antica porta son chiare le autori-

tà . Feslo nel lib. 19. Sceleralus Campus appcìlatur

prope portam, Cottinani , in quo p^irgines Prestaies
,

quce incestum fecerunt , dcfossee sunt vivce ; e senza

uopo di chiosa il medesimo Feslo nel lib, 16. M. Ca-
io in ea oratione

,
quce de augurihus inscribitur

,

adjicit quoque , Virgine.s Keslales Sacerdotio exaugu-
ratas , quce incesti damnatce anvce dejossce sunt

,

quod sacra p^estte mntris polluissent , nec tamen li-

cet ìiocentes extra Urbem ohruehantur , sed in cam-
po proxinie portam Collinnm

,
qui Sceleratus appel-

lalur ; e lo slesso per appunto ncU' oliavo della Enei-

4e si dice da Servio ; e Dionisio nel secondo pur dice ,
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Ah liomiììlhus polliUas turpi , lììiserahìiifjiir'. puniunt
morte , ìiani vivce extra missce super bara ut inortU(v .

dej)ortantihus , tugeutibus , et antecedcritibus amicis
,

et cognatis , et usque ad Collinam portatu nectatce :

intra muros in monumento ad id parato , sid) terrain

cuin apparaHi morluis consueto deponunlur , etc. E
lilialmente Plutarco in INunia più ampiamente descri-

vendo colai gastigo : At quce virginitatem polluerit
,

l'iva juxta portarti ,. quam Collinam Tocant , defo-
ditur , ubi est tumulus intra Urbem terreus in Icn-

gum porrectus, qui a Latinis Tocatur Agger . Ibi est

subterranea domus haud magna , in quam a superio-

re parte descensus est etc. Donde si raccolga , che il

monticello alla Collina porta vicino era il principio Sotto

dell' Argine di Servio Tullio , sotto cui era la stanza . ./Jf^',"

A che sembra concordar Li\io nelr ottavo e. i3. , ove Tullio.

di jMinuzia Vestale parlando , a destra della porta Col-

lina ( dalla qual parte l'argine cominciava) dicliiara

quel luogo : Facto judicio {iva sub terram ad por-

tani Collinam dexiera via stratam defossa Scelera-

to Campo , credo ab incesto id eì loco nomenfactum .

Sicché il Campo Scelerato era dentro la porta Colli-

na a destra nell' uscire , cioè dentro la moderna Villa

Mandosia e la stanza sotterranea nel medesimo Campo
era nella stessa \ illa , ove principiava!' argine di Ser-

vio Tullio ; né a quei che dicono questa sepoltura

fuori della Porta
,
paja strano , che un corpo scelerato

nella Città si seppellisse , mentre come corpo sacro

ricusavano anclie d' ucciderlo , o di fargli forza ; cosi

Plutarco insegna ne' suoi Problemi .

Per liiiir di discorrere di quel , eh' era nel Quiri-

nale , dentro alle mura la casa di Pomponio Attico di

Cicerone amicissimo , a cui sedici libri di Epistole Ci-

cerone scrisse, fu sul Quirinale; perciò vi si pone da

Rufo , e Vittore , e nella Vita scritta da Cornelio Ni-

pote al cap. 1 3. cosi si legge : IS'a?n domum habuit in

Colle Quirinali Tamphilanam ab Avunculo hajiedi-

tate reliclam , cujus amccnitas non cedificio , sedsjl-

Ta constabat : ipsum enim tectum antiquitus consti-

tutum plus salis
,
quam suinptus habcbat , in quo ni-

hil commutavit , nisi si quid retustate coactus est .

Dal INlarliano è creduto presso al Tempio di Quirino ;

ma non se ne allega ragi;>ne , o autorità, uè io so

scorgerne congettura j forse perchè da Vittore ,
e da

fT 2

romasAt
t;ci .
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Rufo è posta immediatamente dopo quel Tempio ?

senz' altra concorrenza è un fallace argomentare : on-

de lasciamola pur noi nella sua dubbiosità .

Statua di
Piiapo Dio dci^li Orti aver avuta statua di bron-

Pnapo . zo sul Quirinale , afferma Prudenzio nel primo coutra

Simmaco :

Ecce jyewn numero fonnatus , et ceneus adstat

Grajus homo; auqustaque Numa^prcefulget in arce,

Strenuns exculti dominiis quondumj'uit agri ,

Horloramquc opihiis meniorahilis , hic tamen i/lem

Scortutor nimius , multaque libidine suetus etc.

Ove per rocca doversi intendere il Colle , eccolo nell'

istesso libro :

turbidiis aer

Arcebat liquidam septena ex arce serenum .

La statua se fosse in Tempio della medesima Deità
,

O d' altra , o nella fabbrica del Convento Matronale , o
altrove lascio di cercarlo .

Templum Esser anche stato nel Quirinale il Tempio della

l'ortunas Fortuna Primigenia , votato già nella guerra Punica
,

^f" 'gè-
^ dedicato da Quinto Marzio Triumviro , scrive Livio

nel nono della terza deca , nel quarto della quarta , e

nel terzo della quinta .

lusAUja'"
-^^^ Gallinas Albas leggesi in Vittore , ed in Ru-

'

fo ; ma non fu questa la Villa di Livia Augusta posta

sulla Via Flaminia lungi 9. miglia da Roma ? Come
dunque è posta quivi ? eppure si conferma da S. Gre-
gorio nella 56. Epistola del libro secondo portata so-

pra con altra occasione . Conviene perciò credere , clic

alcun ritratto di quella Villa dipinto in pubblico des-

se il nome ad alcuna contrada della Regione .

Fuori della Porta Collina , se la Regione Escjuill-

Aelial\
na giungeva, come già si è veduto, alla via Salaria

,

gionefuo non si sa però , uè è credibile , che oltre quella via an-
ri delle cora si stendesse alla Flaminia , o al Tevere onde sem-

bra a me ragionevole porle per confine quella strada
;

sicché quanto a sinistra le era fino al piano , si attri-

buisca a questa Regione .

-, Col qual supposto, nella Via Salaria essere stato un
mentum monumento d' un compagno di Ercole , accenna Sveto-
Comitis nìo nel 11. di Vespasiano : Quia , et conantes quosdani

orìgincm FUwii generis ad Conditores lìcaLinos , co-
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initevìque Hercidis , cnjus monum^ìitiim extat via
Salaria, re/erre , inis,t ulivo. In qual parte della

Via Salaria fosse , e perciò a qual Regione appartenes-

se, non sì sa; onde io per la vicinanza niagf^iore dell'Al-

ta Semita , ho voluto qui porlo , senza torgli punto
della sua incertezza .

L'Area , che Vittore , e Rufo dicono di Callidio,
i,jJìì.

nella INotizia si legge di Candido ; e dal Panzirolo si

intende di quel Vespronio Candido , che sotto Trajano
,

ed Adriano fu Console tre volte , di cui fa menzione
Plinio Cecilio nell' epistola 20. del quinto libro ; o di

quel Candido , a cui è diretta la /. 4- C de dèlator.

Uh. 10. dell' Imperador Filippo , e la /. 4. C. de testi-

bus di Diocleziano j o di Flavio Candido, di cui fa me-
moria Paolo Giureconsulto nella /. si ita slipulatus ;

§, Chrjsogonus ff. de vcrb. oblig. lascio io tutto incer-

to , non avendo che dirne. Ma di chi fu l"Aiea, £a VicusCal-

ancora il Vico , detto da Rufo Ficus Callidianus . hdianus.

Fuori della medesima porta , il Doniti argomen-
ta , essere stato il Podei^e di Marziale non lungi dal poderedi

Sacello Quirinale . Tutto raccoglie dall' Epigramma 58. "'ifirzia-

dellib. 10.
'''

Dura suburbani dum jugera pascirhus agri ,

Ficinosque libi , Sancte Quirine , lares .

Ma lasciato da parte , se il Sacello di Ouirino era fuo- ^^'i^ f"^
• ... vuirini •

ri , o dentro della porta : il che da Festo non si dichia-

ra , ma solo prossimo le si dice : proxinie eam Sa-
cellum est Qnirini ; Marziale nel solo primo verso

parla del suo Podere suburbano ; poiché nel secondo

colla parola Lares intende della Casa pur troppo chia-

ramente , la qual sola dice vicina a Quirino , e non il

podere^ ed a qual Tempio di Quirino vicina fosse la

sua Casa , mostrerò a suo tempo . Ben' è vero , che

ne' versi precedenti a' due detti , Marziale par che ac-

cenni il suo podere , non meno della Casa , in luogo

alto :

rìunc nos maxima ftoma terit .

Hicmihi, quando dies meus est
,
jactamur in alto/

Urbis , et in sterili vita labore perii .

Dura subuìbani etc.

Ma in qual sito alto del Romano territorio ( che ve ne

«ono molti ) avesse Marziale il poder suo , non lo

spiega .
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Ncmus ^^^'^ ^^ ^^^ Salaria , od il Tevere fu un bosco , ove

Festoium si celebravano le feste dette Lucarie . Festo : Lucaria
Lucaiio-

J'f.^ia in luco colebant liomani
,
qui pcrmagnus in-

ter viam Snlariam , et Tiberim fuit ; prò eo qaod

vieti a Gallis Jìif^ientes e predio ibi se occultaveruiit

.

le quali feste credono alcuni essere quelle , che il pri-

mo di Febraio si celebravano , cantate da Ovidio nel

secondo de' Fasti v. 67. .

Tuììc quoque ^>icini lucus celebratur Asjli
,

Qua petit cequoreas advena Tibris aquas .

leggendosi ne' migliori testi non Asrli , ma A'^'erni .

L'aggiunto advena , che Ovidio dà al Tevere , sembra

far verisimile ivi il sito del bosco , dal cui margine il

Tevere va verso Roma . AlP incontro il giorno , che i

Piomani ebbero da' Galli presso Allia la gran rotta , fu

non il primo di Febbrajo , ma il i8. di Luglio ; nel

qual giorno , e nel 20. le feste Lucarie dall' antico Ca-

lendario notate si leggono .

INeir Angolo , dove il Teverone entrain Tevere,

Anri»"pe- ^^^ ^ presso a ponte Salaro , essere stato il Bosco Sa-

remiae. cro ad Anna Perenna ,
piace al Cluverio nel quinto

dell' Italia antica . Essere stato presso al Tevere non an-

cor entrato in Roma , dichiara Ovidio nel terzo de' Fa-

sti V. 52.4.

Haud procul a ripis , nd^-eua Tibri , tuis .

E dalla \illa di Giulio Marziale , che era sul Gianicolo

all'incontro di Ponte molle, essersi veduta, Marziale

cauta nell'Epigramma 64- del libro 4- ove raccontan-

do i luoghi esposti alla vista di quella villa , vi dice:

Et quod J" irgiiìco cruore gaudet

Annce pomiferuvi nemus Perennce .

Ma se per appunto fosse su quell" Angolo de' due fiu-

mi , oppure in quel contorno , una tanta specialità da

niuuo ci si addila . Ben' è vero , che se la festa ivi

celebrata era opinione si facesse in memoria di quella

Anna Vecchia , che sul monte sacro sovvenne di cibi

la plebe fuggitavi, come Ovidio segue a cantare 3 do-

vette il bosco essere assai vicino a quel Monte , e non
di là dal Teverone ,

perchè secondo gli accennati ver-

si di Marziale era irrigato dall" acqua V'ergine 3 onde o

fu sull' angolo , o poco lontano .
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Regione settima , detta la Via Lata .

CAPO OTTAVO.

V^oU' ordine medesimo seguendo , dall' Alta Semita

s' entra nella Regione della Via Lata , che settima in

ordine giaceva alle radici del Quirinale . Da Sesto Ru-
fo ella si descrive così :

Regio Via Lata .

Fici XL.
Vicus Gaujinedis .

f^icus Gordiani minor .

Ficus Novus , alias Novos ,

Viciis Caprarius .

Vicus Solis .

Picus Gcntianus .

Vicus Sangi , alias Sancì .

Viciis Herharius

.

Vicus Mansuelus .

T^icus Siigillarius minor .

Vicus Solatarius .

Vicus Fortunce .

Vicus Spei majoris .

Vicus noTus ullerior .

Vicus Liheitorum .

Vicus Publii .

Vicus no'vus citerior .

Vicus Statua: Veneris .

Vicus Archemorium , alias Archemonium ,

Vicus yEmilianus .

Vicus Piscarius .

p'icus Ccelatus .

Vicus Victorice .

Vicus Vicinus

.

Vicus Grcecus .

P icus LanariUS ulterior .

P^icus Pomonce .

Vicus Caput MinervcE

.

Vicus Trojan US

Vicus Pere'^rinus .
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E da Publio Vittore è descritta cosi :

Regio VII. Via Lata .

Lacus Ganjmedis .

Cohortes VII. Vigilum , aliter primorum

Vigilufn .

Arcus Novus .

JYjmphceum Jovis ,

jEdicula Capraria .

Campus Agi'ippce .

Templwn Solis .

Castra Gentiana , aliter Gjpsiana .

Porticiui Constantini .

Templum noviun Spei .

Templum novum Fortunce

.

Templum novum Quirini .

Sacellum Genii Sangì .

Eijui cenci Tjridatis .

Forum Suarium .

Forum Archemorium .

Horti Argiani .

Pila Tiburtina .

Ad Mansuetos .

Lapis Pertusus .

Vici X.
Vicomagistri XL.
Curatores IL
Denunciatorcs IL
InsulcB IIJMCCCLXXXV.
Domus CXX.
Horrea XXV.
Pistrina XVL
Balinece privatce LXXV.
Lacus LXXVI.
Resio in ambita continet Pedes XIIMDCC.
E dall' altro Vittore vi si aggiunge .

Arcus Gordiani junioris .

Arcus Veri , et Marci Augustorum .

L'Isole si dicono IIIMCCGLXXXV.
alias IIllMCCCLXXXV.

I Pistrini si dicono XVII. alias XVI.
L' ambito della Regione piedi XIIIMDCC

alias XIIMDCC.



io6 REG. VII. VIA LATA.

La Notizia la descrìve cosi

.

REGIO VII.

^ la Lata continet Laciim Ganjtnedis , Cohor-

tes II • f^igiiiim , Arcum jìovum , Nymphceuin Jo-

xfis ,
y^diculani Caprariam , Cninpuin Agrij)pce

,

Templuni Solis , et Castra , Porticuni Gjpsiani , et

Constantini , Tempia duo nos^a Spei , et Forlunce ,

Equuni Tjridatis Ilegis Armeniorum , Forum Sua-

rium ,
Hoitos Largianos , Manmetas , Lapideni per-

tusuTìx , Vici XV^.A^diculm XF.Vicomagistri XLVIII.
Caratores duo , Insulce tria millia octingentce quin-

que ,
Domus CXX. Horrea XKF . Balnea LXXV.

Laci LXXVJ. Pistrina XV. Continet pedes quiii^

decim willin septingentos .

Finalmente dal Panvinio vi si aggiunge .

Al Tempio nuovo della Fortuna si dice di più

cwn Porlicu a Lucullo condituni , in quo
erat Statua Minervcefacta a Phidia posila
a Paulo A^milio .

Domus Mnrtialis .

La Regione dice contener piedi XXIUMDGC.
11 Merula vi ha di più .

Domus Novii Microspici .

Sigillarla .

Templum Isidis exorata; .

Aggiungerei

.

Pirus .

Septa Agrippina .

Balneum Stepìiani .

Scpulchrum C. Poblicii .

Sepulchrwn Claudìorum .

Almiliana .

Diribitorium .

Porticus Polce .

Templum Forlunce Pieducis .

Arcus Domiliani .

Dal Piano della Piazza Grimana , dov" era il Cir-

co di Flora , è certo , che questa Regione comincia-

va , e tra la strada detta della Madonna di Costantino-
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poli , eh' è alla falda del Colle degli Ortull , e le mo-
derne mura del Giardino Pontificio , che sono a pie del

Quirinale , scendeva alla Fontana di Trevi . Quindi
lungo l'antiche mura del Quirinale tra il Giardino , ed
il Palazzo Colonnese perveniva alla Chiesa della Ma-
donna di Loreto , ed a JNIacel de' Corvi fino a pie del

Campidoglio, sotto le cui sostruzioni piegando indie-

tro , e chiudendo quasi nel mezzo la Yia Lata , scor-

reva presso la Chiesa del Gesù , e tra il Collegio Ro-
mano , e la Minerva , donde ritoicendo verso la Fon-
tana di Trevi andava all'angolo del Colle degli Ortulì

presso la Cliiavica del Bufalo, e quindi colle radici del

Colle alla piazza sopradetta Grimana .

Gli Edifizj della Regione tra la Piazza
Griììiana , e quella , di Sciarra .

A,

CAPO NONO.
1 Circo di Flora , che nella piazza Grimana dicono

essere stato , fu vichua la Pila Tiburtina per quello [i

che ^Marziale ne canta nel 2Ò. Epigramma del libro

quinto :

Sed Tihurtince siim proximus accola Pilce
,

Qua l'idet antiquuin rustica Flora Jovem .

La quale essendo della Regione settima , secondo Vit-

tore , segue , che presso alla piazza Griraann fosse
,

o per meglio dire sull' orlo di essa presso il declivo ,

che alla Fontana di Trevi conduce ', sul qual principio

dovette essere anche il confine delle Piegioni sesta , e

settima . Posto dunque per confine dell' una , e del al-

tra la strada detta Felice ( per quanto però si stende la

piazza , o poco più ) in essa , o presso di essa fra li due
principi di due vie Rosella , e della Madonna di Co-
stantinopoli , fu il pilastro Tiburtino j detto, secondo

il Donati , o perchè fosse fatto di Tevertino , o perchè

solessero li Tiburtini concorrervi a vendere le loro frut-

ta 5 il qunl pilastro die nome alla Contrada .

Quindi la Casa di Marziale , che gli era appresso

fu anch' ella sulle prime alture tra la piazza , e la ca-

lata , donde poteva da lungi vagheggiare il Campo
Marzo, che gli soggiaceva, ed in esso i Lauri \ipsa-

ni , come nell'Epigramma ioq. del libro primo dice ;

PilaTibui

Dotnus
Maitialis.
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At mea Vipsanas spectant ccenacida laurus .

de' quali ragioneremo a suo tempo .

• La Contrada precisa , in cui Marziale abitava
,

dicevasi il Pero . Così egli insegna nell' Epigramma pe-

nultimo del primo libro :

Non est quod puennn Luperce vcxes
,

Longum est , si vclìt ad Pjrwn venire ,

Et scalis hahito tribus , sed altis , etc.

E vicino ebbe una Fontana dell* acqua Marzia . Lo
spiega egli nell'Epigramma ig. del 9. libro, chie"

dendone per la medesima sua Casa acqua a Domiziano :

Sicca Domus querìtur nullo se rore faveti ,

Clini mihi vicino Martin fonte sonet .

Qiiam dcderis nostris Auguste penatibas undam,
Castnlis hosc nobis , aut Jovis imher erit .

Cantra- Sembra al Donati essere stata quivi auclie la Con-
da detta 1 j r- t • t jr- j j

Ficc.iitB trada aelia ricelice , sogs,\ur\s,erìao a jicu , rei sculpta
,

fuor di {,'el sota , rei pietà nuncupatce ;
perchè ivi avere abi-

Jionia
. ^^^^ Nepote , scrive il medesimo Marziale nelP Epi-

gramma ventisette del sesto libro , chiamandolo vici-

no suo .

Bis vicine Nepos ( nani tu quoque proxima Fiorce
Incolis , et veteres tu quoque Ficelias )

Ma se devo dirne il sentir mio schiettamente , tratta

Marziale di doppia vicinità : Bis vicine Nepos . La qua-
le in una sola abitazione , ed in tma contrada non pos-

sono avverarsi 5 onde la prima vicinanza è della casa

presso al Circo di Flora , coni' egli dichiara ; e perchè

nell' Epigramma 19. del libro nono narra a Domiziano
avere solo in Roma una casa , ed un poderuccio :

Fst mihi , sitque precor , longutn te preside , Ccesar

,

Bus minimum
,
parvi sunt et in Urbe lares ;

Segue , che la seconda vicinità nelle Ficelie fosse di

podere , siccliè Marziale , e Nipote nella contrada det-

ta Ficeliat ( la quale ove fosse non si sa ) avessero i ter-

reni loro appresso , come in Roma le case .

Templum Alla Pila Tiburtina non lungi potè essere il Tem-

Ouirin'i. P^^ ^^ Quirino, dicendo il medesimo Marziale nel li-

bro decimo ep. 58. .

T^icinosque tibi , Sancte Quirine , Lares.

Non però 1' antico Quirino del Quirinale , ma un' al-

tro , che Augusto fece con ^6. colonne : il qual nume-
ro riuscì poi uguale agli anni della sua vita , come nel

54- libro Dione scrive . \ ittore , e Rufo scrivono in
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questa Regione Templuin JVovutn Quirini , eh' essere

quel di Augusto si ha a credere , mentre di altro Tem-
pio di Quirino dopo Augusto fatto di nuovo non si ha

notizia , e \ilruvio mentre fra il Circo di Flora , ed il

Tempio di Quirino essere state le botteghe del minio

laccoula , dichiara il medesimo Tempio alla Pila Ti-

burtina , ed a Marziale vicino , e perciò nell' orlo in-

feriore anch' esso della piazza Grimana . 11 medesimo

Vitruvio nel primo del terzo libro fa menzione del Tem-
pio Dorico di Quirino , dicendolo di aichi lettura no-

mata Dipteros Octastylos ', ma se di questo intenda ,

o del più antico , io non so . Vicino a Marziale fu an-

cora il baguo di un certo Stefano . Così egli dice noli* Balineum

Epigramma 53. dell' uudecimo libro :

tp lam

CiBiiahis belle, Juli Cerealis , apiulme:
Conditio est melior si libi nulla , veni .

Ociavain poteris serxjare j lavabimur una :

Scis quani sint Stephani balnea jwicta niiìn .

Vicina anzi congiunta gli fu la casa di un certo JXo- Domus

vio Microspie©, Il dice egli nell'Epigramma 87. del ^o^u i\h-

primo libro .

P icinus vieus est, manuque tangi

De nosLris Novius potest fen estris .

jXel discendere verso la Fontana di Trevi s'incou- Forum
trava il Foro , e il Vico Archimonio (1) , i quali si Icg- Archemo-

gono in Vittore , ed in R.ufo . Essere stati nel contor- """! •

\ 1 c u s

no , in cui è oggi la Chiesa di S. Niccolò , detto a ca- Archemo-

po le case , è opinion comune , e non vana -, poiché ri^s .

quella Chiesa dalla moderna antichità dicevasi De Ar-
cliiinoniis . Così riferiscono il Marliauo , il Fulvio , il

Mauro , e tutti .

Più nel basso , dov' è la Fontana di Trevi , non
fu , come tutti credono ,

1' antica Fonte dell' Acqua
Vergine , mossi dal vederlavi oggi , e perciò né il Tem-
pio di Giuturna , né li Sepli , che gli erano appresso .

L' argomento dimostrativo si è , che Rufo , e Vittore

non in questa Piegione pongono le suddette cose , ma

(1) Varii corridori , e Lotteg,lie verso strada Rosella

e S. jS'icola in Arcione furono trovate a' tempi del Eartoli

( Memorie n. oS. 07. 38. ) nella direzione del giardino Pontl-

licio, e si pretese che potessero appartenere al foro Arclie-

inoiiio .
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nella nona , la quale se fosse giunta alla Fontana di

Trevi , avrebbe chiusa questa settima tra la piazza Gri-

mana , e quella di Trevi , senza , che alla Via Lata ,

dalla quale ha il nome , arrivasse . Prova di più evi-

dentissima se ne trae da Frontino nel primo libro
,

ove dice , che Avcus Virginis initium hahent sub hor-

tis Luculliciìiis , finiuntur in Campo Martio , seciin-

dumfrontem Septorum , i quali archi non si ha da in-

tendei'e , che alla Fontana di Trevi terminassero, poi-

ché quasi fin li va 1' aquedotto sotterraneo sempre j

Orti di ™^ ^^ cominciavano , dov' erano gli Orti Luculliani
,

Lncullo . i quali perciò non sul più alto del Pincio , ove i Gran
Duchi di Toscana hanno oe:gi il Giardino , come ad
altri pare ; ma nella punta del Colle , che per appun-
to è dietro alla Fontana di Ti'evi , ed alla Chiavica

del Bufalo , o alla Chiesa di S. Andrea delle Fratte ver-

so la Chiesa , ed il Monastero di S. Gioseffo , e forse

alquanto più oltre si andavano ergendo : sul quale an-

golo tutto il più bello del Campo Marzo , del Quiri-

nale , e del Campidoglio signoreggiavasi . Qui sotto

dunque principiavano gli archi de!!* Acqua Vergine da
Agrippa condotta principalmente per le sue Terme

,

per li suoi Orti , e per il suo Stagno , e poi per V uso

universale della Città . I quali archi dalla Fontajia di

Trevi passando per piazza di Sciarra verso il Campo
Marzo, e le Terme di Agrippa, lungo la facciata del-

la Chiesa di S, Ignazio , terminavano facilmente tra il

Convento della Minerva , ed il Seminario Romano ;

dov' essere stati i SeptI dimostreremo , ed ivi appres-

so dovette essere il suo castello, in cui dividevasi a di-

versi usi . Acciò non si dica , che io sogno , vuol ve-

dersene la traccia ? L' arcuato aquedotto , e superbo ,

che dal Donati si narra , e disegnato si apporta , tro-

vato ne' fondamenti dalla facciala della Chiesa di S. Igna-

zio incrostato di marmo con colonne striate di opra

Corintia , con cornicione pur di marmo , e con spor-

ti di statue , la cui capacità era di quattro palmi di

larghezza , e di sette di altezza, non fu altriuaente acque-

dotto fatto per il solo Tempio di Malidia : per il

quale bastò il condetto di piombo di mezzo palmo di

diametro ritrovato ( come il medesimo Donati dice )

sotterra presso la Rotonda , con lettere , che dicevano

IN TEMPLO . MATIDIAE ; ma fu il condotto dell'

Acqua ^ ergine, cioè del maggior suo ramo, come al-



LIBRO IV. CAPO Vili. ,M
trove sì dirà j li cui archi dalle radici del Colle degli

Orlali fino al Seminario essersi distesi, si è dello con
Frontino ; delle cui Colonne , e statue Plinio scrive

nel cap. i5. del Ò6. libro : Jlgrippa vero in cedililii-

te sua adjecta f^ir^ine aqua , cceteris con-ivatis
,

atque eniendatis , Incus DCC. J'ecit : prceterea sa-

litiites Ci'. Castella CXXX. coinplura etiani cultu

magnijica . Opcribus iis sigila CCC. cereu aut mar-
morea itnposuit , coluninas ex uiarmore quadrif:ea-

tas , eacjutì omnia annuo spatio . Le quali colonne, e

statue non meno negli archi degli aquedotti , che nel-

le fonti , e ne' laghi si devono intender poste . De' me-
desimi archi ristorali da Claudio si apporta un'l-^cii-

zione dal Fulvio , dal Marliaao , e dagli altri , i quali

dicono, eh' era nella Casa , e Giardino d'Angiolo Co-
lo/,io presso la Fontana di Trevi , oggi del Signor

Marchese Oltavio Rinaldo del Bufalo (i) ed è la se-

guente ;

TI . CLAVDIVS DRVSI . F. AVG. GEllMAN. PONT
MAX. TRIBVNIG. POT. V. IMP. IX. P. P. COS
DESIG. li il. ARC\ S . DVCTVS : AQVAE . ViRGl
]\IS . DISTVRBATOS PER C. CAESAliEM . A FVN
DAMEATiS . rsOVOS . FECiT . AC . RESin ViT .

Dice il Mauro, ch'ella era sopra un'arco antico di

quell' Aquedotto , e parla di veduta . Ecco le sue pa-

role : .\cll' entrar di una coi te della casa di Alesser

Qiacomo Colozio da Jesi , si vede di riinpelto alla

porta un'' arco antico di pietra Tiveriiiia deW Acqua
("^ergine , ed è da dieci canne longo , e nel mezzo di

lui si lesge questo tifalo antico , eie. da che non di-

scorda il Fulvio, che assai prima ne scrisse- : Auolli'

tur sub colle hortuloruni lapidea forma , ubi hujus-

niodi legitur inscriptio , etc. in hortulo nunc nobilis
,

atque eruditi viri Angeli Colotii , etc. Degli archi dun-

que dell' acqua \ ergine ecco quasi il capo j de' mede-

(i) E una cos.a straordi.aaria, che Cardini qui seri /a,rome
se non avsse mai veduto Roma , V iscrizione , che egli ripor-

ta ha sempre esistito S'opra un arco dcir acqua Vergine da

ambo le faecie in un cortile , o giardino incontro al Collegio

Maizareno .
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sìmi nella Chiesa di Sant' Ignazio possiamo dir quasi

il fine j e perchè passavano di necessità presso dov' è la

5. Maria (Chiesa di Santa Maria detta In Fornica ; quel cogno-»
in orni-

^^^ ^^ questi riconoscasi , e non dalla via Fornicala , la

quale , come altrove si dirà
, potè esserle molto lun-

gi . Io per me giurerei , che , Augusto nella divisione

che fece delle Regioni , terminò , la settima da Ponen-

te prima col colle degli Ortuli , e poi col giro dell'Aque-

dotto arcuato dell' acqua Vergine , che dalle radici del

Colle portavasi dove per appunto la Regione potè fi-

nire .

Templum II Tempio del Sole posto da Rufo in questa Re-
Solis

. gione settima , se non è giunta apocrifa ( né lo credo
,

poiché più verisimilmente alla sesta dell' Alta Semita

saria stato aggiunto colla scorta di Vopisco in Aurelia-

no , che nel Quirinale lo dice ) segue , che Aureliano

il fondasse , non nella sommità , ma in alcuna spiag-

gia del monte colla faccia volta al piano , dopo avere

atterrate 1' antiche mura di Roma . Cresce la probabi-

lità dal vedersi nomato in Rufo non il solo Tempio
,

Vicus So- ^^^ ^^ P^^ ^^ Vico del Sole : da che 1' error universale
,

lis

.

che di quel Tempio fosse residuo il pezzo di fabbrica
,

eh' era sul Giardino Colounese , rimane ormai scoper-

to . Dove poi precisamente fosse non so indovinarlo
,

potendo solo dirsene , che in alcuna parte della spiag-

gia Quirinale soggiacente al Giardino, o al Palazzo Pon-

tificio , o al Giardino Colonnese, fu di sicuro . Del me-

desimo così dà contezza Vopisco in Aureliano e. aS.

Bomce soli Templum posuit ìnajore honovijicentia

consecratwn . Delle spoglie poste nel Tempio così sog-

giunge e. aS ; T'irne ilice vpstes
,

qiins in Tempio
iSolis an'denuis , consertce gcmmis , tum Persici eira-

cones , et tiara; , tum genus purpuree
,
quod postea

nec ulla gens detulit , nec Romanus Orbis vidit : e

del Portico , che v' era e. 4^. : In porticibus Templi

Solis fiscalia TÌnn pnnuntur , non gratuita populó

erogauda , sed pretio ; donde fa conseguenza il Donati

di Portico vasto ; ma se li vini fiscali , cioè dell' entra-

te Imperiali , vi si vendevano , non occorre ai-gomen-

tarne molta ampiezza ,
poiché secondo lo spazio do-

vevano portarvisi a poco a poco . Io piuttosto n' ar-

gomento , che se fu scelto quel portico per vendervi il

vino 5
pili si fa credibile , che non fosse sul monte , ma
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nel piano , ove né il porlarlo fosse difTicile , nò I" andar

a comprarlo d' inconimodità .

Qualclie parte delle cose discorse ò delineata nel-

la figura posta di sopra .

Z' alua parte dalla Piazza di Sciarra

fin sotto il Campidoglio .

CAPO DECIMO.
Jl anlo , e non più di lunghezza aveva l'antica Via La- yi, L,t,

ta
;
perchè di là dalla piazza di Sciarra prendeva il

nome di Flaminia . Delle sue fabbriche alcuni residui

son restati ', uno de' quali è nella stalla del Palazzo di

S. Marco , sopra cui Paolo II. fabbricò cjuattro corti-

ne di loggie racchiudenti un pensile giardino di aran-

ci . Altri sono nel Palazzo Aldobrandino a S. Maria in

Yia Lata congiunto , ove una gran volta antica sostie-

ne la Sala -, ed alcuni pezzi di altre mura nell' abbas-

sar , che si è fatto il secondo cortile avanti alla nuova

stalla , sono stati ultimamente scoperti . Sotto la det-

ta Chiesa dura la divota stanza abitata da' Santi Pietro ,

Marziale , Paolo , e Luca , della quale un erudito li-

bro lo famosa penna del Sig. Fioravante Martinelli ha

dato alla luce . Nel sito della Chiesa di S. Marcello

essere stata sulla via medesima la Casa di Lucina ,

santa Matrona , nella nella cui stalla S. Marcello Papa

mori fra il lezzo , leggesi in Anastasio , nel Baronio ,

nel Ciaccone ed in altri . Esservi stato il Tempio di

Iside dicono molti per un marmo ritrovato%i, in cui

si leggeva , TEMPLUM ISIDIS EXORATAE ; e ne

accresce 1' indizio Sesto Piufo , da cui in questa Re-
gione f icus Isidis si legge posto . Ma dal marmo si

dichiara qui un Tempio d'Iside col cognome d' Esora-

ta , non quel famoso , e senza cognome posto da Vit-

tore nella Regione nona , in cui dovremo favellarne più

appieno . In tanto potè quivi , o appresso essere , co-

me piace al Merula
,
quello dell' Esorata j e per appun-

to l'anno 1617. al lato della Chiesa di S. Marcello, nel

cavare li fondamenti dì quella parte di Convento , che
è sul Corso , fu trovato un residuo di antico Tempio ,

il quale di qual Deità fosse è incerto ; ma quando sìa

stato quel d'Iside col Cognome d' Esorata , seguirà ,

che il Vico d' Iside fosse non lungi da quella strada
,

Tom. II. Il
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per cui dalla Fontana del Faccliino si va alla piazza dei

Saull Apostoli .

ArcusGor 'pj.g ^\i-f.}i,* s^pQ q^l nomati da Pnifo . Il primo

ArcusNo 6 eli (jordiano ; il siconao si dice i\uovo
,
posto anolie

vus. da Vittore: il terzo di Vero, e Marco: i quali non
/*^"^,^^' altrove , the nella Via Lata par si vogliano dal verisi-

ri, etftlar- ., , -j • .• •
i
?

t i
• • -j

ci A- A. iniJt' . Jn (jiiesla due residui di antn la Anln si videro

nel passato Secolo
,
per quello , die ne scrivono gii

avana Antiquarj . Fu uno avanti alla Chiesa di S. M tria in

S. Mura Via Lata
,

gittato a terra da Linocen/,o Vili uel rio-

inf^iaLa- novar , che fece quella Ciiiesa : di cui scrive il Fulvio:

Cujus ornamenta maiinorea erui nuper vidinius cani

troplìceis harharicis , ìiaud diibie posterioi'uni esse Ini-

peratoruni ex ornala apparet . Il Marliano vi ag-

giunge, che vi si potè solo leggere in due frammen-
ti : VOTIS X. , e VOTIS XX. da che possiamo noi

raccorre non essere stato, come han creduto altri di

Gordiano ; al quale
, per aver solo imperato sei an-

ni , li Voti Vicennali non furono fatti . Forse fu quel

di Vero , e di Marco , i quali oltre al decennio visse-

ro nell' Impero : se però il giudizio datone dal Ful-
vio , haud dabie posterioruni Imperatoruni ex orna-
ta apparet , non ne diminuisca la fede . Fu forse pili

probabilmente il detto Arco Nuovo ; ma di cosa non
esistente oggi facciane ciascheduno giudi/.io al parer

Arco in suo . Uu' altro Arco fu nel principio della Piazza di
piazza di Sciarra

,
presso la Via, che attraversandola vada Piaz-

za di Pietra alla Fontana di Trevi : ma la dirittura
,

che io dissi dell' acquedotto di Agrìpj^a dalla Foiiiana

di Trevi a S. Ignazio, con cui argomentai avere ca-

niinato il confine della Regione
,
par, che escludendolo

da questa , il dichiari membro della nona del Circo

Flaminio: e quando ivi ne tratteremo , spero, che più

manifesto ci apparirà. Si argomenti quindi quanto ric-

ca d'Archi Trionfali fu la via Lata (i) .

(i) Racconta Flaminio Vacca ( Memorie n. 28. ) , che
Al tempi di Pio ]V, furono trovati lu-lla piazza di Sciarra

dei frammenti dell' arco di Claudio , e de' Jiassorilievi , col

ritratto di Claudio . Fgli stesso coinprò una parte dì questi

frammenti , che montarono a i36. carrettate . L' edificio

era di marmi gentili , ad eccezione del basamento, che era

di marmo salino . Afffrma inoltre che pochi anni prima era
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Ai quali un' nitro fin-se può agi^iuni^^ersi , o fu di

Domiziano verso il iìiie della via presso la porta, cioè Arcn sDo-

non luu"i molto dal Macel de" Corvi ,
presso al (lual "^'" ^"' "

Areo un bel lem])io alla Jbortuna Keuuce essere stato Foitunsn

fabbrirato 5 narra Marziale uell" Ej)igranima 65. del li- Reduc's-

bro ottavo , un altra volta portato:

Hic , uhi Foìtiuice heducis f'iiìgentia late

Tempia nitent , fedir arca iiaper erat , etc.
'

ove dopo aver detto , che ivi fu Domiziano nel trionfai

ritorno di Germania ricevuto con applauso da Ro-
ma, soi;giunge anche l'Arco fattovi •"

Crrande loci merituin tostantur et altera dona :

Stat sacer edoniitis gentihus Arciis ovans .

Il quale Arco , e Tempio essere stato perciò fuori di

alcuna porta di Roma ragionevolmente , ed erudita-

mente conchìude il Donati . A me poi sembra essere

slato presso la porta della Via Lata ', perchè oltre l'es-

sere Via più di ogni altra guernita d' Ai'chi
,
per la

stessa il medesimo Marziale descrive di nuovo Domi-
ziano aspettato trionfante nel sesto Epigramma del li-

bro io.

Felices quibus urna dedit spedare coruscuni

Solibus arctois , sidei ibusqae ducein .

Quando erit die dies
,
quo campus , et arbor , et

omnìs .

Lucebit Latia eulta fenestra nuru l

Quando morce dulccs , longusque a Cassare puluis

Totaque Flaminia Bonia videnda ina ?

Quando Eques , etpicti tunica Nilotide Mauri
Ibitis , et populi vox erit una , V^enit ì

Sì dirà , che 1' argomento non porta necessità , ed io

lo concedo ; onde se ad altri altra via , altra porta pili

al proposito per Imperadori trlonlanti si offerisce, cre-

dasi pur quella , e vi si supponga a sua posta l' Arco
,

e quel Tempio . Qual' Arco per la magnificenza degli

ornamenti aggiungiamo qui sotto alla vista de' cu-

riosi ( 1 )

.

Del Foro Suario non si disputa , comunemente di- Forum

cendosi sotto, il Quirinale presso alla Chiesa oggidì Suanum .

stato tolto un bassorilievo e portato in Campidoglio . Nar-
dini pai-la più a lungo di quosto arco nella Regione IX.

(i) Si veda la medaglia n. i6.

h 2
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de' Lucchesi , e già de" Cappuccini , dietro alla quale è

ancora in piedi 1' antica Chiesa , delta ne" tempi andati

S.iNiccolò iìi Pnrcilibus , et in Porcis ; e sebben potreb-

be replicarsi l'uso del vendere ivi i Porci
,

poter' essersi

introdotto ne* tempi meno antichi , uè' quali dopo le

rovine fatte in Roma da' Goti, e da altri barbari
,

gli

usi in buona parte si variarono , ed in specie il più.

grande, e il più frequentato Foro di Roma divenne

campo de' Bestiami , nulladimeno 1* essere S. ISicolò in

PorcLlibns nella Regione stessa , in cui fu il foro Sua-

rio , aggiunge non poca forza al credibile . Fu detto

anche Svario , e la seguente Iscrizione si legge nel Pau-

vinio ;

DOMINO . NOSTRO
FL. CLA\ DIO . CONSTANTINO
FORTISSIMO . HAC . (sic)

BEATISSIMO . CAESARI
FL. \RSACIVS .V. P.

TR1B\ N\S . COHORTI
\ M \ RBANAR\

M

X. XI. ET . XII. ET . FORI
S\AR{

Dalla quale alcun barlume dì più possiamo noi rac-

corre di quella iabbrica , di cui si vede il residuo pi-es-

so detta Chiesa nel Giardino C^olonnese falsamente sti-

mata Casa de' Lornelj dagli Antiquari , e da noi nella

Regione antecedente toccata . 11 Serlio , che nel terzo

libro della sua Architettura ne distende la pianta , fa

vederla un Portico tianclieggiato da una doppia scala
,

e magnifica ,
per salir dal basso sul Colle , la quale

essere stata fatta dopo Aureliano è certo
,
poiché pri-

ma le mura della Città uon 1' avrebbono permesso .

Servì dunque il Portico facilmente al Foro Suario
,

e la scala da quel Foro portava alle Terme di Co-

stantino , da cui ci si rappresenta una regia scalina-

ta doppia per salire ad una gran fabbrica , che unita

gli si vede , e fra le scale si scorgono spa/.j da tratte-

nimenti . 11 leggersi dal Prefetto medesimo posta Iscri-

zione a Costantino, vieppiù fa crederlo ; anzi ponendo

Porticus Rufo, e Vittore concordi in questa Regione il Portico

Constanti- dì Costautiuo , né sapendosi in qual parte di essa fos-

ni •

se non sarà al parer mio leggerezza il congetturare
,
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elle nel Foro Suario per comodila de' negozianti fosse

da lui fatto 5 ed agf,Munta al Portico la superba scali-

nata per comunicargli le Teraie , che congiunte gli

erano sopra nel Colle . Conferma non vana può esser-

ne la Costituzione di Giovanni Terzo Quofnatìi pruni-
tiva portala , come dissi

,
per altro dal Martinelli : Plri-

cuit mi/li Jonuni U/bis Bomce Inmiillinin Pontijici

Eccleòiani Diiodcchìi yljìostoloruni consuììììfun e , c/uani

Pelagius Papa ho. me. prcedi^cessor meas ante Vala-
tiuiii Cnnslniitii iììitidvit , etc. ove dimostrandoci il

Palazzo di Costanzo dietro a' Santi A'.^ostfH nel Foro
Suario , si porta ancor presunzione , che presso quel

Palazzo fosse da Costantino fatto Portico , e salita

alle Terme ; o piuttosto al solito de' tempi piiì bassi

,

di nomar Palazzo ogni fa];bi ica riguardevole , Palazzo

di Costantino si dice ivi il Portico , e la salita , come
Palazzo essere stato anche detto il Foro di Trajano si

legge nella Roma Sacra del M;>rtinelli a' fogli 66. , e

come le rovine del Circo Flaminio furono dette Palaz-

zo , e perciò Santa Caterina de' Funari fu anche det-

ta In Palacìni.s .

I Cavalli di Tiridate Rè d'Armenia, che al tera- 7^"!^*""

pò di Nerone venne in Roma , han tenuto , ed affer-

mato gli Antiquarj essere que' grandi marmorei, che"

oggi sono avanti al Palazzo Pontificio di Monte Ca-
vallo j ma come il Donati osserva , se non bugiarda-

mente Rufo gli dite di bronzo , Equi A^nei Tjrida-
tis , furono assai diversi : né può essere in ciò Rufo
stato alterato , non e.'^sendo in Roma Cavalli di In-on-

zo , da' quali la credulità del corruttore fosse mossa
,

come se Marmorei si trovasse scritto sarebbe stato fa-

cilmente : onde convien dirli rotti , o piuttosto da
Costante iSipote d'Eraclio Imperodore di Costanliiio-

poli con tant' altre statue , e monumenti Hi br(Mi/.o

tolti da Roma . Lo Scrittor della JNotizia delle dignità

dell' Imperio
, ponendo Eauum Tyi'idafis dichiaia

sempre più la poca contezza , eh' egli aveva deile co-

se di Roma . \iltore, e Rufo scrivono Equi , scrino
,

che coi Cavalli fu da IS erone a Tiridate eretto ancora

il Carro , conforme all'antico uso .

II Campo d' Ai*riona o\ e fosse è molto dubbioso . »
^ ''"

Alcuni il pongono dove Agri]>pa fece il P;mteon , det-

to oggi la Roton la , ma con grande errore
; perchè fu

da lui fatto il Panteon nel Campo Marzo ; e perciò



ji8 DALLA PL\ZZA SCIAKRA, ce.

da Vittore , e da Rufo è annoverato tra gli edifizj del-

la Regione nona , mentre in questa settima si annovera

il Campo di Agrippa . Dal Donali dubbiosamente si ac-

cenna presso la Fontana di Trevi , e con alquanto più

di ra:.'if)iie , ove ed il Portico \ipsanio , ed i Septi
,

ed il Diribitorio, ed altre rose si suppongono , ma ol-

tre , che niuna di quelle fu colà , come nella Regio-

ne nona disforreremo , non segue , che dov' era il Por-

tico \ ipsauio fosse anche il Campo . Agrippa con ani-

mo rei^io tutto il piano al Campo Mar/-o aggiacente

volle adornare. \i condusse 1' acc^ua Vergine, vi fe-

ce le Terme, il Panteon, gli Orti, il Portico, il Di-

ribitorio , ristorò i vScpii antichi . ed in ima parte del

piano medesimo aprì un'altro Campo detto dal suo

nome , e fece nuovi Septi: i quali nel suo Campo es-

sere stati non sembra negabile : siccome non appar de-

gno di credito , che tanti edifizj detti fossero tutti al-

trove ; sicché mentre gli altri due Campi Marzo, e

Minore, per testimonio di Slrabone , erano ornatissimi

di portici, e di altre fabbriche, solo il suo ne fosse

nudo, nell'abbondan/.a maravigliosn dc'monumenti pu-
blici da lui fr.tti . Crediamo pur dunque una parte di

quelli essere slata nel suo Campo , il quale non poten-

do senza alcun particolar line essere fatto , dà occa-

sione d" investigarlo , ma alquanto sotto potremo toc-

carne .

Il suo sito in questa Regione può in due luoghi

sospettarsi , ambedue ampj , ne' quali non si ha me-
moria , che j)articolari fibbriche fossero , e V ingom-
brassero . Uno si è a destra della Via Lata sotto il Qui-
rinale , dov' è il Palazzo Colon nese , e la Piazza dei

Santi Apostoli :
1' altro a sinistra della medesima tra il

Collegio Romano , ed il Campidoglio ; dove dalla vici-

nanza degli aiiri Campi , e tifagli altri edifizj d' Agrip-

pa , eoa quanto se ne' andrà discorrendo si fa più

probabile .

I Septi A;;rippini , il Diribitorio, ed il Portico di
.epia

P(,]a furono (luivi , e servirono al Campo di Agrippa
Agrippina _ ili- i

' . ^ .'
'

Dirib lori sicuramente . Unì Portico non è alcun dubbio
,
poiché

BUI Porti- i^pl f,5_ libro J)ione dice : Sed fiorticus in Campo
,

fjuani Pala ejtt.^ soror ( fjiire et. cursus rmiorwii or-

diiiabnt ) tedijtcahat nonduui peifeda trat ; e tanto

del Portico (juanto del Diribitorio i! medesimo Dione
poco prima a \ca detto ; ipsc vero yJuguslus Caiiipuni
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Agrìppeum , exceptn Porticu ; et Dìrihitorium publi-

cum reddidit : la cjuflH eccezione tìiclilara il Diribito-

rio parte di quel Chdi'o non meno del Portico . Dei

Sepli Agrippini può racrorsi alcuna cosa da Lampri-
dio, che in Alessandro e. 25. H descrive non nel Cam-
po INlnrzo , ma ivi appresso , dicendo avere quell'Im-

peradore dises^nata una Basilica fra il Campo Marzo
,

ed i Septi Ayrijìpini , di più di i3o. canne: Basi- B.isiUca

licaiìì ^J le.-) (tildi iiìcni iìislituerat inUr Cnnipum Mar- '^'-'^'^'if-

tiuiiì , et òcnta y4gnppiana in laluìu pedunt ceiitum
, sunJro

in ionguni neduni mille , ita ut tota columnis pendeict: Severo .

quatti vfjiiete non potuit morte fjrierentus , e se il Cam-
po Marzo ternjina\ a ijlla Rulonda

,
quel d' Agrippa ove i

Seiitì Agrippini erano , i^li fu appresso : e perciò di là

dalla Chiesa della Minerva , e dal Collegio Romano verso

il Campidoglio, come ho accennato; sicché i Septi Agrip-
pini furono facilmente tra il Collegio Romano , e la

Chiesa del Gesù .

11 Diriliiu rio fu una stanza grandissima . Il me- ,„.

desini© Dione ivi : //oc e/? ///i ( Diribitoriuin ) , doiiius

Juit maxima oinniuni , iiiuv uno esseiit ledo , il qual

segue : nunc omni ejiis tecto dilato
,
quia rursus com-

niilti intcr se non pntw't , aperto fastigio conspici-

tur . yjgrippa imperj'ectum reliquerat , tutte vero ad
ftnem perductum fuit . Della qual grandezza dà anche

lume Plinio nel [\0. dd i6. libro scrivendo di un trave,

che n' era avanzato : Fu.t metnoria tiostra et portici-

bus Septoruni a JJ ^grippa relieta ceque miraculi

causa
,
quce Dirihitorio superfuerat ; i<i^inti pedihus

brevior , sesquipedali crassitudine : parla in ccmpara-

zion di un" altro cento venti piedi lungo, e due largo
,

sicché questo era di lunghezza di cento piedi , cioè pili

di tredici canne moderne . I Septi , che ivi accenna

Plinio, non so , se intenda gli antichi , oppure gli Agrip-

pini , seguendovi immediatamente il nome d' Agrippa .

So , che il senso più diritto, e più corrente sarà sem-

pre de' più antichi , ai quali seguirà , che il Dirihi-

torio fosse assai vicino , e perciò non è strano sia sta-

to in quelP altro lato del Campo , dov'è oggi il Colle-

gio Romano, o poco lungi . L'ordine del racconto dei

luoghi abbruciati in Roma , che Dione fa , dopo aver

descritto l' incendio del Vesuvio , a colai vicinità non
ripugna ; ancorché da tali ordini non si possa prende-

re stabile congettura : Nani Serapidis , et Isidis Tem~
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pluvi , Septa , Neptnni cedem , Thermas Agrippce ,

Paiìtìieinn , Diribitor iiim , Balbi llieatrum , Ponipeii
Jchc ser- scetiom ctc . Ciò , che il Diribitorio fosse , dal Do-

nati si dichiara , nò credo possa contradir£;lisi . Fu edi-

fìzio fatto per distribuirvi alle Soldatesche gli stipen-

dj 5 e forse anche i donativi , che tanto la parola Diri-'

bere n' insegna . Anzi e perchè non anche i Congiarj ,

che si df'Vano al Popolo ? a' quali fini poterono pari-

ft furo- mente servire i Septi , ed il Campo . Alcuna volta es-
"''

Vm" *^''^^ "''^ Diribitrrlo fatti i giuochi scenici ,
come nei

giuochi . Teatri in tempi di Sole ardente , raccoglie il Donati

dal mede^imo Dione ; Tuìic primuni Senatoribus pul-

vinaria svbdila , ususque pileorum Thessalicorwn

concessus in Thcatris : ne solis ardore laborarent ,

qui sicubi esset 'vehenientior , Diribitorio foris , et ta-

p . bulatis instructo usi sunt .

di Pula .
I^el Portico di Pola , il quale se in tempo della

dedicazione del Campo Agrippino non era finito , ogni

probabilità vuole , che dopo , siccome si legge del Di-

ribitorio si perfezionasse o da Augusto , o da altri
,
po-

co più del detto si potrà dire . In qual parte del Cam-
po fosse non si sa ; ma discorrendone dietro la scorta

del verisimile , se il Campo di Agrippa ebbe in un la-

to i Septi Agrippini , iu un altro il Diribitorio , nou
è strano , che in un altro avesse il Portico di Pola ,

ed in tal guisa Agrippa decentemente vi distribuisse

que' tre edifizj . Per maggior chiarezza entriamo a trat-

tare di un' altra cosa .

La Chiesa di S. Marco presso al Gesi!i essere sta-

ta fabbricala dal Pontefice S. Marco primo successore

di S. Silvestro scrive Anastasio : Ilio fecit duas Ba-
silicas , unam f" ia Ardeatina, ubi requiescit , et aliarn

in Urbe Roma juxta Pallacinis ; altri leggono jux-
ta Palatinas j ma perchè ? qual connessione , o co-

munione potè avere quella Contrada col Palatino da
lei disgiunlissimo ? Risponde il Fulvio con quanto Ci-

cerone dice nell'orazione prò Hoscio e. 7. Occiditur
ad Balneas Palatinas rediens a ccena Sex . Jioscius :

i quali bagni detti così in feminino genere , ed in plu-

ral numero, dichiarati però per bagni pubblici, se-

condo che Yarrone scrive nell'ottavo libro della Lin-
gua Latina , e concordanti col Juxta Palatinas della

Chiesa di S. INlarco , farmo congetturare , che i Bagni
Palatini da Cicerone accennati fossero ivi ; ma l'argo-
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mento dal genere , e dal numero d' un vocabolo aggiun-

to ad una Chiesa in tempo di lingua già corrotta , ha

molto del debole ; e V impossibile, che i bagni Palati-

ni in tempo di Cicerone , o di Roscio fossero ivi , ren-

dono la congettura mostruosa ; se però non si figura
,

che i bagni pubblici del Palatino da alcun' Iniperado-

re soppressi , per distendervi 1' Augustal Palagio fosse-

ro rifabbricati assai dopo Roscio sotto il Campidoglio

presso S. Marco , e fosse loro conservato il nome dì

Palatini , il che benché non sia impossibile, senza al-

cuna scintilla di congettura è mero sogno . Che vera-

mente quel contorno avesse nome tutto di Palatino
,

o Pallacino mostra il medesimo Anastasio in Niccolò

Primo , ove parlando del Tevere inondante Roma , do-

po aver detto essere arrivato a S. Marco, soggiunge ;

Inde impetum faciens ccepit decurrere in cloacani
,

quce est juxta Monasteriiun S. Laurentii Martjris
,

qiue vocatur Pallncini ; e S.Gregorio uell' Epistola i44-

del libro secondo; Cognovunus Joannem quondam
Presbjteruìn Sanctce Honianw , cui Deo Aactore pr(B-

sideinus , Ecclesice in domo juris sui posila in hac
Urbe juxta Thermas Aa,ripj)inas Oratoriuni constru-

xisse , ibique quosdam reddiius legati titulo per te-

stamenti sui seriem reliquisse , in quo etiain Orato-
rio servorum Dei Congregationeni constituit ; e poco
dopo Tabernam in hac Urbe

,
quce est posila juxta

Palacenis , et Salgamum , etc. positam ante domum
supradicti Monasterii . 11 medesimo nell'epistola 48. del

libro settimo . Cognovimus itaque Joannem Vresbj-
terum , etc. Tabernam in hac Urbe

,
quce est posila

juxta Palatinisios , et Salgamum positum ante domum
suprascripti Monasterii , etc. la qual Taberna , ed il

Salgamo essere stati nel medesimo contorno dichiara-

si dalle Terme di Agrippa , delle quali non lungi mol-
to dal Gesù , ove si dice oggi la Giambelhi , durano
i vestigi . Donde poi alla contrada il nome di Palati-

na derivasse , alquanto più di lume porge Anastasio ia

Adriano Primo, ove parlando di un' altra inondazione

del Tevere, e descrivendolo uscito presso la Porta Fla-
minia , segue : uétque ultra Basilicam Sancii Marci
evertens Porlicum

, quce i^ocatur Palatina , etc. sic-

ché un tal nome era principalmente ?ion di bagni , ma
d' un Portico antico posto tra S. Marco, ed il Campi-
doglio j ma qual Portico potè essere? d'altro, che di
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quel di Pola non s' ha quivi cognizione , al qual Por-
tico il sito di là da S. IVlnrco , ove il terzo lato del

Campo d' Agrippa potè ,'>ppunto essere , conviene mol-
to j ed il nome di Polaiina , o Palacina , se non deriva

dal Circo Flaminio , detto secondo le passate rozzezze

Palatium (che io non credo, perchè S. Caterina dei

Funari , che gli era nel mezzo , era detta non in Pa-
latlo , ma in Palaiinis ) par si senta corrotto da Pola

,

donde potè il contorno prendere il nome ; o Palatino

forse dicevasi
,
perchè in tempi o di mostre di Solda-

ti , o di corse di cavalli , i Palatini , cioè a dire
,

gli

Offiziali del Palazzo Augustale , solessero starvi .

Arco di Presso la Minerva , ed il Collegio R( mano fu nel
Carni' passato Secolo un Arco antico assai schietto , senza al-

gUano . ^ ,. . j ,..,.,.
cun segno clornanienf? , detto di C imiiìjliano cjmu-

' remente , interpretalo Lamilli.ino , e oetiuto pfrtiò di

C:imiilo, ma con grand' errore ,
poiché oJtre la tropj;a

antichità reudente ciò incredibile : nei tempo di (Camil-

lo uon si ergevano Archi . Da)!*" parole dr! Fulvio ca-

vasi , che al suo tempo si cl'i.n.iAa C'impigliano:

Hinc (parla da Santa Maria in Via Lata ) /«r/a lii^

pidis eorlnt adliuc Arcus Cniiipilìciìii satis rudis , ubi

nulla ornanientoruiti sif^na ,
quem voiirìulll Cinr.Hiia-

Tiìtm appellfiiìt ; in cui j^embra a ine, che l' orecchio

oda un pò di suono del (Jampo d' Agrippa: e fu forse

Arco , se non del Portico di Pola ; de' Scj)ti Agrippini
,

o d' altro edilizio di quel campo , del quale ho deli-

neata la figura con quella del Campo Marzo nel capo

quinto del libro sesto .

Aemilia- H Vico Emiliano annoverato qui da Rufo por!;e

na • occasione di dubbio non leggiero , se il luogo detto
'.?"'' ^' Emiliani fosse anche quivi . Tacito nel i5. desili au-

nali c. ^o. narrando il memorevole incendio di Ro-
ma sotto Nerone successo scrive , che il fuoco Prre-

diis Tigellini jJimilianis proruperal ', ove al Lipsie

piace leggere in Ai^iìiilianìs ; soggiungendovi essere

luogo extra Urbevi ad Cawpuvi JS/arliuni , conjiin-

ctuni tnmen , continentcmqve Urbi ; e v' allega \ ar-

rono , che nel terzo de Me Hustica al e. 2. dice: Nani
qaod extra Urbctn est cedijicivm nilrilo ningis , ideo

est villa quaiii eorinn cedijìcia
,

qui habilant extra
portala Fruwentarìam , aut in Ainìiìianis . Ma se

l'incendio di Nerone dagli Emiliani cominciò, ed il

Campo Marzo ne restò intatto
, per quanto dal mede-
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Simo Tacito si racconta ivi di JN'erone , che apri So-
latiuni Populo evturbnto , ac profugo Campwn Mar-
tis , et inonuincìita Agì ipj)ce , et liortos suos , non
poterono nel Campo Marzo essere gli Emiliani , se non
intende il Lipsio il Campo Marzo si ampiamente , che

anche la Regione delia Via Lata , non intesavi da Ta-
cito , vi comprenda. L'agginnta della particola In,

che vi fa , seìnbra assai ragionevole , e consonante con

Varrone , e con altri ; ed è certo , che Tacito parla di

Predj Urbani , cioè di case , botteghe
,
granai , o al-

tre somiglianti fabbriche , le ([uali potè TigelUno

avere ivi . Gli Emiliani penso io essere stata contrada

abitata : e così detta dagli Emiliani monumenti , come
nella Regione quinta de' Mariani si disse : né il Vico
Emiliano fu forse altrove . Che fossero presso le mura
di Roma , come piace al Lipsio , va bene , ma non
molto presso al Campo Marzo ; e se dalle parole di Var-
rone vuol trarsene indizio , diciamo , eh' egli parli di

quegli abitatori fuori delle mura nel piano , che da una
parte avevano la Via Lata , e dall' altra sovrastava

loro il Quirinale, dov'è la piazza de" SS. Apostoli , ed

il Palazzo Colonnese , donde essere cominciato a Ro-
ma 1' incendio uou ha punto di durezza . Svetonio in

Claudio ale. i8. riferisce di quell' Iraperadore : Curri

Aeinillana pertinacius ardereiit , in Diribitorio dua-
bus tioctibus ììiansit , ac deficiente militiun , ac fa-
miliarinm turba , auxilio plebem per Magistratus ex
omnibus vicis con^ocavit , ac positis ante se ciini pe-
cunia fiscis ad subi'eniendanl hortatus est , reprcv-

sentatarus prò opera dignaia cuique merccdein : ove

fra gli Emiliani monumenti , ed il Diribitorio tanto

di lontananza sembra dipingersi
,
quanta oggi è fra il

Collegio Romano , e SS. Apostoli , o il Palazzo Colon-

nese .

Al Tempio nuovo della Fortuna , di cui Rufo
, Templm

e\ittoi*e concordi si leggono , il Panvinio aggiunger novum

Lucullo conditala , forse argomentandolo dagli Orti Fo'^f""-

Lucullani , che con questa Piegione dissi conOnanli
,

ma il Tempio eretto alla Fortuna da Lucullo fu in al-

tra Regione, e vedrassi presto. V'aggiunge parimen-
te iJbi statua Minervoe f'acta a Phidia posita a Paulo
y£milio ; colla luce forse , che ne dh Plinio nell'ot-

tavo del libro ,34- ?
'^^'^' ''^ qual Tempio della Fortu-

na fosse posta la statua non dichiara j Fecit ( parla
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di Fidia , e delle due statue di bronzo ) et Cliducum
,

et aliani Minerx^ain
,
quani Bonice /EmUiiis Paiilus

ad cedeiìi Foiluiice dedicavit . Forse degli Emiliani

Monumenti uno fu il Tempio della Fortuna , ove Emi-
lio Paolo pose la bella statua di Minerva ; ma quel-

lo, di cui niuna luce s' ba , resti incerto .

• Jf"^
'"

Il \ico Sigillarlo Minore dà occasione a Paolo Me-
minor . rula di sospettar in questa Regione il luogo detto *S/-

gillaria , dichiarandolo j Ubi sigilla , libri, larices
,

aliceque id genus res niinusculcB venales exponeban^
tur . Forse il \ico Sigillarlo Maggiore Sigillarla dice-

vasi 5 ma che 1" uno , e 1" altro fosse quivi, non puà
con intera sicurezza affermarsi . Che vi si facessero i

sigilli non dubito , ma che perciò le sole cose minute
\i si vendessero , non par si consenta da Svetonio , che

nel i6. di Claudio parla di una carrozza : Essedinn

argenteum siwiptuose fabricatum , ac venale ad Si-

gillaria redimì , concidique corani imperavit . Ben'io

penso , che intagliandosi i Sigilli in gemme , in oro
,

ed in argento fossero perciò ivi Orefici, Argentieri, e

Gioiellieri , e vi si soleste andar con donne a diporto .

Il medesimo Svetonio nel 28. di Nerone cosi scrive di

Sporo : Augustarum ornaìnentis excullurn , lectica-

qiie vectum , et circa convcntus , mercatusque Grce-

cice , ac mox liomce circa Sigillaria comitafus

est , etc. e che vi si vendessero argenti spiegasi anche

da Scevola Giureconsulto nella /. bis verbis ^. Pater

Jam. ff.
de legat. 3. ove : lances numero duas leves

,

qaas de Sigillaribus emidari 'volo , etc. onde dovevan

essere , come son' oggi il Pellegrino , ed i Coronari
,

strade piene d' argenti , ori
,
gemme , ed altre cose di

prezzo, e curiosità. Ma dovevano esservi anche frap-

poste botteghe di altre cose j e perciò nel quarto del

quinto libro di Gelilo si legge Apud Sigillaria forte

in libraria ego , et Julius Paulus Poeta vir memo-
ria nostra doctissimus , consederamus ; e nel terzo del

secondo : Libruni yEneidos secundum miranda^ vetu-

statis emptum in Sigillariis XX. aureis , etc.

Sepul- 1^ Sepolcro di Cajo Publicio , che a Macel dei Cor-

crum e. vi si vcdc anchc in piedi colla Iscrizione portata nel
Pabhcii . prjfno b'bro al Capo settimo , lo credo come fuori del-

le mura , leggendovi in rimunerazione dato luogo

pubblico , ma non dentro le mura .
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Così ancora il Sepolcro , che la Gente Claudia Sepul-

ebbe dal pubblico , secondo Svetonio nel primo di Ti- crumClau.

bei'io : agnini inmper tians Anieneni clicntibiis ,

'°^""* •

locinnque sibi ad sepiUturavi sub Capito!io pubiice

accepit , facilmente fu quivi appresso , se non nella

Regione nona verso la Porta Carnientale . Donde par

si possa inferire essere stati solili i Romani dare spesso

in guiderdone luoghi pubblici da Sepolcri verso que-

sta parte (i) .

L' Edicola Capraria fu forse nomata dall' effigie Capiaria

.

scolpitavi della Capra Amaltoa . Castra

Gli alloggiamenti Genziani , tiene il Pancirolo , che Gemiana.

fossero dove LoUiano Genziano teneva i Soldati . Que-
sti essere stato Consolare sotto Pertinace scrive Capito-

lino , e di lui tratta la /. 2. §• \-ff.
de iis qui not.iiif.

e la segmule Iscrizione .

C. ELPIDIO . L F. POL. RVFO
LOLLIAN. GENTL\NO . AVGVRI . COS

PROGOS . PROV. ASIAE
LEG. LEG. PR. PR. PROV. LVGDV
JXENSIS . GOMITI . IMPP. SEVERI
ET . ANTOjNIìM . A\ GG. LEG.

LEG XX.

Mao questo, o altro Genziano, che si fosse, con

quale autorità o Consolare , o Proconsolare potè in Ro-
ma tener soldatesche ? piuttosto presero da lui il nome

,

perchè li fabbricò nel suo Consolato .

Gli Orti Argiani nella Notizia si leggono Lar-

giani più verisimilmente , secondo il Pancirolo , che

della famiglia de" l^^argj rammenta molti .

(i) Si rrede cominunemente sepolcro della famiglia

Claudia queir avanzo di fabbrica antica sopra il Macello , fra

la ripresa dei Barberi , ed U sepolcro di Bibulo . Che sia uà
sepolcro sembra chiaro , ma non vi ha alcun fondamento si-

curo per crederlo della famiglia Claudia ,
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LIBRO QUINTO
La Regione Ottava da altri descritta .

CAPO PRIMO.

V_^ol principio , e col fine della Via Lata due Regio-

ni confinavano , una da mezzo giorno , ed è 1' ottava

detta il Foro Romano ; V altra da Ponente, ed èia No-
na del Circo Flaminio . L' Ottava era la piiì illustre di

tutte le altre , come quella , che conteneva in se il

cuor di Roma , e gli edifizj più praticati , e più cele-

bri della Città . La descrive Sesto Rufo , ma per mala

fortuna il Testo non si ha intero , ed eccone quanto
se ne ritrova .

Regio Forum Romaniim

Jiostra Populi llomani 1 1

.

Fides Candida .

jEdes VictoricB .

JEdicula Victorice .

Tenipliim Romuli .

Templiun Concordice .

Templum ì espasiani .

Templiun Minerrnv .

Templum Vestce .

Templum Saturni .

Templum Juli .

Templum Augusti .

Templum Junonis Martialis
,

Templum Castorum .

Senaculum aureum

.
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Puteal Lihoiiìs .

Conti filini .

ocitola Xantha
,

Livice Porticus .

^rcus Fabianus .

Lacua Cui tini .

lifgìa NunicB .

Templwn Deuni Penatium .

Teniplurn Laruni .

Forum Ccesaris .

Ficus Funiinalis .

f^icus Jugarius , alias Ligurius .

Via Nova .

Lucus ì estce .

j4jus LoditiUS .

Delubrwn Minervce in Foro .

Basilica Paulli .

Tempiuni Jani .

Forum Piscarium .

Forum, Boarium .

Career .

Forum Augusti

.

Forum Tra]ani .

Capilolium cum Arce

.

Curia Calabra .

Templum Jovis Capitolini .

Asj'lum .

Templum Veneris Calvce .

Curia Hostilia sub Veteribus .

Delubrum Larum .

yFdes Jlinonis .

yFdicula matris Jiomce .

Columna divi Julii .

Equiis ceneus Domitiani

.

Columna magn. ludi scecul.

Ara Saturni .

* multa desunt .

Templum Veneris , et Anchisce .

Jani publici .

Equa cernens quatuor Satjros .

l icUS KOTUS.
Ludi litterarii .

Ficus Unguentarius minor .

Vicus Tuscus .
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J'usco .

* multa desunt .

Basii

Macell
Vici XII.
Vicomagisiri XLIIX.
Curatorcs II.

Dennnciatores II.

Insili .... DCCCLXXX.
reliqua hujus Regionis desunt .

La descrizione , che ne fa Vittore , è la seguente ;

Regio Pili, Forum Romanuìn .

Rostra Popali Romani .

yEdis V^ictorice ciun olia cedicula J^ictorite

JKirginis a Poi do Catone dedicala .

Templwn Julii Cces. in Foro .

Kictorice aurccc statua in Tempio Jovis

Opt. Max.
Ficus Ruminalis , etc.

Lupercal Firginis .

Columna cum statua M. Ludii .

Grcecostasis .

A^dis Opis , et Saturni in Fico fugarlo .

Milliariuni aureum .

Senaculuni aureum .

Pila lloratia , ubi tropha^a locata dicuntur

.

Curia .

Templum Castorum ad lacum Juturnce .

Teniplum Concordile .

Equus ceneus Domitiani .

Atrium Minervce .

Ludus yEniilius .

Julia Porticus .

Arcus Fahianus .

Puteal Lihonis .

Jani duo Celebris mercatorum locus .

Regia JVuma^ .

Templum Vcstce .

Teniplum Deorum Penatium .

Templum Roniuli

.
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Templum Jani .

Fonun Ccesai is

.

Station es uShmicipiorum .

l'hruin Augusti cum cede Mariis UUoris .

Forum Trajani cum Tempio , et Equo cenco,

et Columiia coclide , (jiue est alta pedes

CXXf^lII. habet(jue intus gradus

CLXXXf^. fenestellas XLF.
Cohortes. sex Fìgilum .

jFdicula Concordice supra Grcecostasim .

Lacus Curtius .

Basilica Argentarla .

Unibilicus Urbis Roinm .

Templum Titi , et /Vespasiani .

Basilica Pduli cum Plirygiis Columnis .

Ficus Ruminalis in Comitio, ubi et Lupercnl.

jEdes p^ejovis Inter Arcem , et Cajìitoliuni

prope Asylum .

Vicus Ligurum .

Apollo tìcinslatus ex Apollonia a Lucullo

XXX. cubitorum

.

Delubrwn 3fincr\'ce .

Al dieula Juventte .

Porta Carmentalis versus Circum Flamì-
nium .

Templum Carmen t^e .

Capitoiium , ubi omnium Deorum sinmlacra

celebrantuì-

.

Curia Calabra ubi Pontifcx minor diespro-

nunciabat .

Templum Jo\^is Ont. 3Inx.

yEdis Jovis Tonantis ab Augusto dedica-

ta in Clivo Capitolino .

Signum Jovis Imperaloris a Prceneste de-

vectum .

Asjlum .

Templum vetus Minervce .

Horrea Germanica .

Horrca Agrippina .

Aqua cernens quatuor Scauros

.

Forum Boaiium .

Sacellum Pudicilice Patritia; .

yEdes Ilerculis victoris duce , altera ad
portam Trigeminam , altera in Foro

Tom. II. ì
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Boario cognoniine rotunda , et parva

.

Forum Piscariuìu .

yEdes Matutce .

Vicus Jui^arius idem , et Thiirarius , ubi

suìit aia^ Opis , et Cereris cum signo

p ertunmi .

Career imniinens Foro a Tulio lioslilio

cedijicatus media Urbe .

Porticus Margaritaria .

Ludi Lilterarii .

f^icus Uiigaentarius .

jFides V ertuììini in Vico Fusco .

Elephantus Herbarius

,

Fici XII.
j^diculce totidem .

Vicnmngistri XLVIH.
Curatores li.

Denunciatores II.

Insula^ IIIMDCCCLXXX.
Domus CL.
Balinece privatce LXP I.

Horrea A7 111.

Lacus CXX,
Pistritia XX,
Jiegio iti atiibìlu cotìtitìet Pedes
XIIMDCCCLXFII.

Neil' altro Vittore si ha di più .

Ai Rostri si aggiunge il nura.ll.conie Ju Rufo.

Sacdhim Larviti ,

Al Tenjpio di ^ està aggiunge cum Atrio .

Fides Candida .

Basilica Trajani in Foro ejusdem .

Ara Saturni in lacu Curlii .

Curia Hostilia sub veteribus .

Templum Vetteris Calvce vetus .

Tetnplum T eneris Calvce novum .

Templum Nemesis .

Ara velus Saturni .

In luogo dì Aqua etc. dice con Rufo
Ecpta cernetis quutuor Sat/yros .

I Grana) fa di numero XXVIII.
I Forni XXX.
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L' ambito della Regione si scrive

Pedes XIIIIMDCCCLXFII. alias

XIIMDCCCLXflI.

Nella JXolixia si legge .

REGIO Vili.

F ôrum Roman um, et magrium con tiri et -, Rostra y

Geniuni Popuii Romani aiircum , et Equuin Constan-

tini, Senatulum, Atrium Mincr'vce , lorum Ccesaris

,

Augusti , Ner'vce Trajani , Teniplum D. Trajani , et

Columnam Coclidetn altam pedes CXXFllI. semis

gr'adus intus habet CLXXXf^. Fenestras XLV. 60-

hor'tis sex figilum , Basilicam Aigentariani , Tern-

plurn Concordia^ , UmbUicuin Romce , lernpiuni Sa-
turni , et f" espasiani , Capitolium , Alilliarium au-

reurn Julice , Templum Castorum , f cstce , Horiea
Germaniciana , et Agrippina , A(juam cerneritern

quatuor- Scauros sub a;de , Atrium Caci , f icum Ju-

garium Unguentai^ium, Or'oicostasim , Porticum Mar-
garitariam , Elephantum Herbar'ium, f" ici triginta

quatuor, Aidiculoi XXIX. p icornagistri XLMII.
Curatores duo , Insulse tria inillia octirigentce octo-

ginta . Donius C X X X. Horrea XV III. Bal-

nea LXXXIII. Laci CXX. Pistrina XX. Cojitinet

pedes tresdecim millia LXVII.
Il Paiivìnio fa in questa Piegione una giunta

grandissima con un' esatla ricerca delle statue, die era-

no nel Foro , ed altrove ; le quali per non recar te-

dio , e per non dilungarmi dal mio intento , che è di

cercare , e riconoscere gli antichi siti delie fabbriche
,

e delle parti della Città , mi prenderò licenza di la-

sciarle indietro , notando solo 1" aggiunta , eh' egli fa

di altre cose ; ed è questa .

Mons SaturniUS
, post Tarpejus , demurn

Capito!inus , aliter Capitolium , ubi Deo-
l'urn omnium simulacra celcbrantur .

Arx Capitola .

Rupes Tarpeja , alias Saxuni CarnientfS .

Clivus Capitolili US .

Porta Stcì'coraria .

£ 1
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Sealce Annidarice .

Sub novis .

Ad Juniuni , secundutn Tiberini .

Luteolce ad Jani Tcniplum .

Marsjas .

favissce Capitolince .

IjUCus Kestce Cuperius

.

Teinplani RoìnuU , alias Qiiirini in Foro .

Teinplum Jani Gemini cereuin quataor por-
tarimi cuni signo Jani , opus Scopce , et

Praxitelis ab Augusto D. D.
Templuin D. Trajani .

Tenipliun T. Ccesaris fespasiani .

jJLcles Junonis Monetce cwn ojjicina .

/Edes Jovìs Custodis D D. a Domitiano .

j^des Veneris Cloacince .

jEdes Veneris Erjcince .

jEdes Salutis .

yEdes Libertalis .

yEdes Jovis Sponsoris .

jEdes Mentis .

Aides Fidei in Capitolio .

AEdes Fortunce Priniigenice .

Aides Aa Locutii ;

yFdes Fortunce Prosperce .

jF.des fortis Fortunce in Foro Boario .

Al dicala Tennini .

A dicala Fortunce obsequentis .

Porticus Augusti .

Porticus Minucia , alias Numida .

Porticus Nasicce .

Porticus Por])hjrelica .

Porticus Canitolince .

Porticus Conslantiìii .

Alrium publicum in Capitolio

.

Area Saturni ante ccrariuni

.

Sacellum Sumani .

I Sacellwn Herculis in Foro Boario .

Domus Divi Tati .

Doliola .

Scpulcrinn Jìomuli .

Sepulcrum Accce Laurentice in via nova .

Ci erme!US .

Ara Junonis Jugas in Vico Jugario .
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Ara Jovis Pistoris in Capìtolio .

Trophcea Marii aurea in Capitolìo
,

Cuirus Sejiiges a C. Cornelio positi .

Siniulacrum Leonis prò rostris i

Equus Caii Ccesaris in ejus Foro .

Ecpius ceneiis Trajani Augusti

.

Aireum Tauri siinulacrum in Foro Boario,
iSignum Anseris argenteum in Capitolio .

Forum Argentarium .

Curia , oltre 1' Ostilia , e la Calabra .

Regia Numce , alias Curia Pompilianà ^ iti

qua Sacrarium erat Opeconsivce .

Basilica Julii .

Basilica Ulpia , alias Ti ajani .

Basilica Perda , ubifuerat domUs Q. 3Ienii-

Basilica Seiiipronia .

Basilica Opiniii

.

Horti Asiniani .

Septeni, alias quinque Tahernce argenta-
rite novce .

Balineum Polycleti i

Lacus Jutumoì .

Bibliotheca Capitolina .

Bibliotheca Temidi D. Trajani .

Arcus Tib. Cfcsaiis prope wcleni Saturni .

Arcus Trajani Ccesaris Aug.
Arcus Sederi, et Antonini in Foro Boario .

Fomix Stertinii in Foro Boario , cum si'

gnis auratis .

Columna C. Duilii .

Columna Menia .

Columna Rostrata in Capitolio .

Columna D. Julii rostrata pedum XX.
Sepulcrum C. Poblicii Bibuli JEdilis Pie-

bis
,

Domus L. Tarquinii Regis cum atrio

,

M' Mania Capitolini

P. 6cipionis Africani

T . Annii Milonis .

P. Ovidii Nasonis .

M. Valerii Amerini Equitis Rom^
Il Menila vi aggiunge .

Columna in Rosfì'is posila D. Claudio .

Canalis in Foro .
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Aggiungerei finalmente io .

Statuce auiece XII. Deorum Consentum
Templum Ftlicilalis .

Curia Julia

.

Ficus Nni^ia .

Tabernce 1 eieres .

yEquiineliuin .

Doniiis Publicolce sub Velia .

Lacus Serviiios .

Pons CaliguJce .

Gradus Aurelii .

Olea , Vitis , et Ficus ad Lacwn Curtii .

Cloaca Maxima .

Columnce Menice duce .

Columna cuni solari horologio .

Sigila VenerisCloacince .

Templum Hadriani .

Secretarium Senatus .

Via , seu Vicus Mamertinus

.

Templum Veneris Genitricis .

Vicus Sigillarius 3Iajor .

Velabrum Minus
,

Templìini Fortume a Lucullo factum .

Ara Carmen tee .

Fanum, seu Sacellum Carmentis .

Arcus Severi , et 31. A. in Foro Boario .

yFdes Bonce Fortune^ .

Porticus in Clivo Capitolino .

Templum Fortunce in CI. Cap.
Sellce Patrocliance .

yircus Africani in Capitolio cum labris .

Scalce GetJionice .

Latomice duce .

Arcus Neronis .

Tabularium .

Athenceum .

Dii Nixi .

Area Capitolina .

jFdes Dii Fida Sponsoris .

Lìicus Bellori a^ .

Sacellum Jo\'is Conservatoris .

Domus Thejce .

ALdes Concordia in Arce .

Jovis Feretrii .



,
p-

-



/top /3i5'

2ìT.dcl^a Concordia .

2^.T.cfi fespcufÙLno

.

-IS^Arco diSei'fro.

iC.Carcere Tl///iiino .

27Sf^ret ?cUl Senu/c

tj.ls turioni. de-JMjunJripi/

iO.RegfcL.

3i. Vu/cattaJe- .

ìi.T.i/i Gioie StatoT-e .

H^^^rctJiùtj-j-irna .

23Jafi/'i^J'cto/oFmi/ir. ZS^rrt? ^'aòinno
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j^des duce Jovis in Capitolio .

T'eneris Cd'iùtnlincB .

Opcs Canitolijìce .

Isidis , et Serapidis .

Martis Bisu/toris .

Jovis , et Herculis .

Fortuiup , et Herculis .

Diamv , et Jovis .

Donius Calvi Oratoris .

Morii .

P^icus Babiilarius novus .

11 suo conCiie prijnieramente colla Regione quar-
ta

,
già si è detto , essere slato presso S. Maria Libe-

ratrice j ove noi ponemmo una strada , che calando

verso 1' estremo del Palatino fra il Comizio , ed il Vul-
canale, quasi in faccia a S. Lorenzo in Miranda , en-

trava nella Sacra ; nell" altro lato della quale fra la me-
desima Chiesa di S.Lorenzo, e S. Adriano un'altra

strada aprivasi , che portava dal Foro verso li Pantani;
e da questa ,

piegandosi poi a sinistra si entrava in

quella , che oggi va verso Santa Maria in Campo Gnr-
leo , o in altra dalla moderna poco diversa ; colla

quale si passava il sito , dov'è quella Chiesa , ed a di-

rittura seguendo sotto il M'>nte Bagaanapoli ( ove co-

minciava a dividersi colla sesta ) usciva dove ora è la

Piazza della Colonna Trajana ; ed ivi colle antiche mu-
ra della Città congiungendosi , e colle medesime pie-

gando , e correndo a sinistra lungo il contìne d^-lla

settima , dove è Macel de' Corvi , saliva pur colle mu-
ra sul Campidoglio , ed aveva a destra confinante , ma
assai più bassa , la JNona . Discendendo poi di nuovo
nel piano presso Piazza Montanara, per il conilne dell'

undecima distendevasi verso S. Anastasia quasi a dirit-

tura ; finalmente presso quella Chiesa pure a sinistra

torcendo per la falda del Palatino , e della decima Re-
gione , a S. Maria Liberatrice tornava . Tutto spero

,

che con non poca evidenza apparirà da' discorsi , che se-

guono attentamente ponderati ; e per maggior chia-

rezza di quanto ho nelP idea , e che dubito di non
poter rappresentar col discorso evidentemente, ne ante-

pongo qui la figura , alla quale in ogni dubbiosità si

possa dar d' occhio .
*



FOKO ROMANO.

Sito , Graiìdezza , ed Ornama/iio

del Foro Romano .

CAPO SECONDO.
O^11*1 mitica Città , ancorcliè picciola ebbe non me-

no , elle abbia motlernauiente ogni luogo , abneno un

Foro , detto ogyi \olgaimoute Piazza , ove le genti so-

levano ridursi a negoziare , ed in cui di più soleva te-

nersi anticamente ragione
,
prima che le Basiliche al

medesimo effetto si fabbricassero . Quindi derivò il no-

me di Foro ad ogni Tribunale , e giurisdizione ; e si

dice anche oggi Foro Secolare , Foro Ecclesiastico ,

Foro interno , e della coscienza , Foro esterno , o del

Foro s-ii Foro , e somiglianti . La prima Roma quadrata di Ro-

Putatino molo aver avuto anch'ella in quel suo principio il Fo-

ro sul Palatino , a me non sembra dubitabile , an-

rorcìiè menzione alcuna non se ne trovi ; perchè diste-

Foro Ira se iu breve le mura fin al Campidoglio , ed altro-

d Palati' Yp j
quando Tazio co' suoi Sabini venne ad abitarvi,

Campido f^ nella valle tra 1" uno , e 1' altro monte fatto Foro

glio . nuovo , e più comodo , il quale durato sempre , fin-

ché il Piomano Imperio stette in piedi , fu per antono-

masia detto il Furo , e Foro Romano (i) .

Essere stato ivi , chiaro si addita da Livio nel

primo libro e. 5. : Metius Curtius ab Sabinis jìrìn-

ceus ab tirile decurrerat , et eff'usos egerat Homanos
tato quaff tulli Foro spatiuni est , nec procul jam a

Sun sito porta Palata erat etc. e mille altri luoghi di Livio
,

antico
. p ^j j^j^j.j ^ descrivendo consonantemente il Foro fra il

Campidoglio , ed il Palatino , rendono ciò fuori di

difllcoltà; ma quanto girasse, e fin dove pervenisse da
ogui parte il suo giro

,
pur troppo è stalo controver-

so . Se ne sbriga il Fulvio , con dirne : Inter Capi-

(i) Vitravio al e. \. dellib. 5. noi dare le regole per la-

ro un foro dice , che i Greci facevano i loro fori quadrati ,

ma die in Italia la larghezza dovea essere minore della lun-
ghezza, di un terzo . Grceci in (juailrcdo amplissiinis et du-
plicihus pori icibus fura constifianit . . . Ilcdicv vero ur6i^

bus non cadem raiione tistfuciciiduni .... Lutìtudo au~
foni ita Jinìalur ufi longitudn in ires parfes qitwn divisa

fiicrit , e.r bis duce partes ci dentar .
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tolium , et Palatinumfuissc satis con stai ; e poi nel

discorrere di diverse sue fabbriche , non sembra va-

riarlo punto di quello spazio , eh' è di valle fra l'una ,

e 1' altra Collina . 11 iMarliano diversamente sentendo-

ne , il dilunga per tutto il moderno Campo Vaccino

fino all' Arco di Tito : e perchè sproporzionala vede la

grandezza, soggiunge non aver prima d' Augusto pas-

sate le prime radici del Palatino ', ma dicendo Sveto-

nio, che Augusto am])liò il Fero, giudica perciò opra ^on am-

d' Augusto 1' estensione fallane fin colà . Il Fauno con-
^^^[^ ^y^

ferma lo stesso j e nel fine del volume con una parti- augusto-

colare Apologia si sforza difenderlo . Il loro principal

fondamento sta in Vaici io Publicola , che secondo Dio-

nisio abitò nel colle imminente al Foro, detto Velia j JSIon ginn

la qual parte del Palatino , secondo il Marliano , ed il " ""^^ "

più degli Antiquari , sta sopra 1' Arco di Tito . IMa se .^ j,j
^|'

'

fin nel tempo di Publicola ( rispondiamo pur noi ) Ve- Tavdn,nc

lia , o per meglio dir (niella parte di colle , eh' è so- ". '^- '?'?'^'

li. 4 ir • TA- ria Libe-
pra quell Arco , sovrastava al loro , come scrive JJio- j-atrice

nisio , ed in Publicola Plutarco più apertamente ; non
fu dunque Augusto , che distese il Foro fino a quel

termine: e non basta ciò a render torbido 1' antico si-

to di \elia creduto ivi ? ma non più di Velia perora .

Svetonio non dice , che Augusto ampliasse mai il Fo-
10 , ma che gliene fece un' altro contiguo , non ba-

stando più il grande , e quel di Cesare, alla moltitu-

dine degli uomini, e de' giudizj .

Che 1' antico mai non giungesse al Tempio della

Pace , ed a' SS. Cosmo e Damiano , anzi uè a S. Mari«-

liberatrice , ed a S. Lorenzo in Miranda , i medesimi

Tempi della Pace , de' SS. Cosmo , e Damiano , e più
1' altro di S, Lorenzo detto di Faustina , che nel Foro
non furono ma nella Via sacra , anzi erano di Regione
diversa , il sito presso i medesimi Temp) già bassissi-

mo , e verso Santa INIaria Liberatrice , e l'Arco dì Ti-
to alto assai , e finalmente quanto nella Regione quar-
ta si mostrò essei'ein quello spazio , lo fanno evidente .

Agli altri argomenti del Fauno lascio d i rispondere
,

non parendomene bisogno ; ma un paradosso , che egli

dice , non può passarsi . E sua proposizione , che il

Tempio della Pace fosse sopra la Curia fabbricato
,

come se quel Tempio non fesse stato in Regione di-

versa da quella del Foro ; mentre la Curia fu nella Re-
gione del Foro , e nel Foro stesso . Dopo fabbricato il
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Tempio della Pare la Curia dunque non ei'A ella irt

piedi ? \ ittorc pur Di menzione dell'una , e dell' al-

tra separatamente . II Baronio nell'Apologia, che ag-

giunge alle Annotazioni da lui fatte sopra il Martiro-

logio i4» Maitii , rispondendo all' Ugonio , indifesa

di quanto aveva già scritto dell' antico Carcere Tullia-

ne si di- no ,
pretende essere stato il Foro presso S. Niccolò in

stese mai Carcere: ma oltre il molto, che allora dal medesimo

colò in Ugonio gli si rispose , e più modernamente dal Donati

Carcere . in due capi interi del secondo libro se ne scrive , se

colà si distende il Foro , non resta luogo al Yico Tu-
sco , al Giugario , alla via Nova, al ^ elabro , al Se-

polcro d'Acca , al Sacello d'Ajo , alla Casa di Tarqui-

nio Prisco , alla Basilica Sempronia , né a mille altre

cose , eh' erano tra il Foro , e il contorno di quella

Carcere . Nel trattar di queste si vedrà quanto lungi

da S. Niccolò in Carcere fosse il foro anticamente •

Dal Donati ne' due capi detti si prova essere stato il

Foro nella valle , ch'era , ed è fra le due radici oppo-

ste de' Colli Palatino , e Capitolino , alle cui ragioni

mi riporto .

^ufli con- Ma per additare più precisamente i confini , dee
jini

. considerarsi da noi , essere quel Foro stato fatto nei

primi anni di Roma
,
quando ella dall' angustie del

Palatino fu distesa appena fin al Campidoglio : al cui

popolo non era di mestiere allora spazio Aasto . né si

legge essere stato dilatato mai più 3 ed il Tempio di

Vesta
,
quel di Saturno , la Regia di Nuraa , ed altri

edifizj di sito antichissimo sono testimoni d' una con-

tinua grandezza , non mai ampliata . A cotal mediocri-

tà consentono i vestigi , che ancor vi si scorgono ; ]ioi-

chè a pie del Palatino 1' antiche mura del Granajo
,

che è presso S. Maria Liberatrice, e le tre Colonne vi-

cine , il cui cornicione mostra , che seguiva 1' edlfizio

più verso la Piazza , e a pie del Campidoglio 1' Arco

di Severo , e la colonna restata unica , che gli é al fian-

co , son termini tutti assai chiari della latitudine an-

tica del Foro : la quale sicuramente maggiore non po-

tè essere , ed assai minore la dichiarano di tutta la val-

le . Alla latitudine la lunghezza congrua fu un terzo

di pili . Così Yitruvio spiega nel principio del quinto

libro essere tutti i Fori falibricati da' Piomani . Da
Sant'Adriano dunque, che verisimilmentc fu una del-

le antiche fabbriche del medesimo Foro , cominciando-



LIB R O V. e A P II. 1J9

ne la misura , e verso la Consolazione distendendola

con un terzo più di lunghezza , non sarà possibile, che
alla Chiesa della Consolazione arrivi , come alruni han-
no detto j e forse oltre la Chiesetta di Santa Maria
delle Grazie non passava, o passava di poco. Cosi San-
ta Maria Liberatrice fu nel mezzo, o quasi della lun-

ghezza, di che è buon rincontro l'antico nome dalla

medesima Chiesa detta Sancii Silvestri ùi Lacu , in-

tendendosi a mio credere , non del Lago di Juturna
,

come al Fulvio piace , che era in un cantone del Foro
,

ma del Curzio , che , siccome in breve apparirà , sta-

va in mezzo .

I suoi ornamenti sono molto ben descritti dal Do- ^''"^"^^"^

nati ; il quale primieramente mostra , che fu il Foro
cinto di Portici da Tarquinio Prisco , leggendosi nel

primo di Livio e. i5. ^ìh eodeni rege et circa forum
privatis cedijicanda divisa sunt loca, porticiis , ta-

benirequa; factce : e scrivendo Plutarco in Galba : Ibi

viultiludo discurrit non fuga se diff'undens , sed por-
ticus , et edita Jori , sicut theatrum occupans . Così

nel ^4- libro Dione : Nosque Senatores , uxoresque no-
strce accessimiis in forumfunebri vestitu : ille in por- ^^'^'- P^'"-

ticibus , nos sub dio sedebanius . Io però non mi piego
^'*^'*

a credere , che tutto il Foro fosse cinto seguitamente

da' portici , come Anfiteatro , o Teatro , il che da
ninno si spiega ; ed oltre il Comizio , che buona parte

di un lato del Foro occupava , e sino alla seconda guer-

ra Punica durò luogo scoperto , le molte taberne , che
per uso del medesimo Foro vi furono fatte , ed il gran

numero de'Tempj , che gli erano intorno , il più dei

quali non si legge, che avesse Portici , o non l'ave-

vano di una stessa foggia tutti , rendono assai proba-

bile , che di Portici nel Foro ne fossero fatti assai , non
però uniformemente per tutto , ma decentemente com-
partiti fra le Taberne , e i Tempj . A tal sentimento

conducono , oltre 1' autorità portate , le parole di Dio-
nigi nel 3. trattanti di Tarquinio Prisco ; Forum etiam,
ubi jus dicnnt , et Populo concionantur , aliaque si-

inilia peragunt , idem mercatorum , et fabrorum Ta-
hernis cingens , aliis ornonientis nobilitami .

Le tante botteghe, delle quali prima era cinto ,
"y"**

possiamo noi far concetto , che col crescere , che ogni
di vi si fé de' Tempj , delle Basiliche , e delle Curie , sì

diminui^ìsero molto . Ne dà uà cenno Livio nel libro 6.



Tabernae

ScDtem .

Scuole .

Vi furo-
no fatti

spettaco -

li .

Statue .

Statuae

auratse

duocecim
Dcorum
Consen-
rnm.
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della 3. e. 21. dimostrando le sette TaLerne ridotte fi

cinque : Eodein tcmjx)re septem TahenKv
,

qìtce po-
stea quinque , et arf^enlarice , quce ììiinx: iiovcc appel-

lantur , arsero ; e le Case private , delle quali fu una
quella di ÌNIcnio , tutte è facil cosa , che a poco a po-

co se ne togliessero , onde tutto il Foro ad uso pub-
blico restasse poi dedicato.

Esservi state anche nel Foro Scuole di lettere per

li fanti uUi , e fanciulle , nota il Donati , raccogliendo-

lo da Livio, che nel terzo libro , cap. 20. dice di Vir-

ginia : f^irgini venienti in forum ( ibi nnnique in Ta-
bernis litterarum ludi erant ) etc. Esservi stati fitti

spettacoli gladiatori, prima che si fabbricassero Anfi-

teatri , si raccoglie dal medesimo , da Svetonio , e da

Plutarco , ai quali si può aggiungere Asconio , che nel-

la 4- '\orrina non lo dice meno chiaro; e narra di più ,

che chi faceva celebrarvi i giuochi , soleva adornai-lo

in foggia di Scena con pitture , e statue ,
parte dagli

amici ,
parte dalla Grecia tolte in prestanza ; ed essere

stato adornato ancora di lucerne si raccf>glie da un fram-

mento di Lucilio portato da Nonio nella parolaio; «m
tit. De indiòcretis generibus §. q6. Forum generis neu-

tri Masculin. Ludi, lib.3. Bomanisludis Forus olim

ornatus lucernis . Averlo Cesare coperto tutto di ten-

de nel celebrarvi i giuochi , e Io stesso aver fatto Otta-

via Sorella d" Augusto nell'edilità del Fratello il primo

d'Agosto per commodità de' litiganti , il medesimo os-

serva da Plinio , e da Svetonio .

Delle statue, che v'erano , è incredibile la quan-

tità , molte delle quali si leggono in. Plinio , ed in altri

Scrittori . Onde ben potè stupirne Costanzo , sicco-

me scrive Ammiano noi 16. Di esse fa particolar cata-

logo il Panvinio , a cui io mi riporto, bastandomi di

parlar solo di alcune , delle quali verrà occasione , e

per ora solo toccherò le dodici , che vi erano indora-

te, de' Dei Consenti , delle quali Varrone scrive nel pri-

mo de re rustica : Deos Consentes neque tamen eos

Urbanos
,
quorum imagines ad forum auratce stant,

sex mares , etfotìmince totidem . INIa è ormai tempo

di Ycnire alle particolarità .



Rostri ,
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La Metà del lato del Foro , di' era

a pie del Palatino ,

CAPO TERZO.
Jl er traccia de' siti dello fabbriche del Foro non può
più luminoso princìpio piendersi , clie da' Piostri

.

Questi ciò , che fossero , s' iusegaa da Livio noli'

ottavo , cip. 12. : N^awes Antintuni pattini in Nava-
Ha lioììuv sithductce

,
parlini incenscv : rostri^que

earuin siiggestu/n in Foro extructum adornari pla-

eiiit , Rosi/agite id Tenipluni appcllalum •, e da Plinio

nel libro 16. al cap, 4- Anlea rostra ìiavium triòu-

nali prcefccta fori decus crant . Per il nome di Tem-
pio , che da Livio gli si dà . non sia chi se gli figuri

alcuna gran fabbrica , come giudica il Bion€lo . Si di-

cevano , Tempio
,
perchè erano luogo Sacro , ed inau-

gurato ; ma in sostanza non altro furono , che un sem-
plice tribunale, o pulpito a guisa di un gran piede-

stallo, con una seggia nella sua sommità; la cui im-

magine in due rovesci di medaglie dalP Agostini por-

tate nel secondo, enei quarto de' suoi Dialoghi si ve-

de al vivo ; nella cui parte anteriore si scernono af-

fissi i Rostri delle navi degli Anziati , come per ap-

punto da Plinio si racconta . Delle Medaglie dette ec-

cone una di Palicano , nel cui diritto è la testa della

Libertà CO .

Se quel Palicano fosse Marco Lollio Tribuno della Ple-

be ; che oprò nel Consolato di Pompeo , e di Cras-

so , che fosse restituita al Popolo la potestà Tribuni-

zia, come narra Ascouio nelle prime tre Verrine ( ed

è forse il medesimo , che nella prima Epistola di Ci-

cerone ad Attico si legge ) ovvero 1' accennato da Quin-

tiliano nel lib. 4' cap. 3. oppure altri , lascio di cer-

carlo .

Fu 1' antico loro sito nel mezzo del Foro per testi- Lor .sito.

monio di Appiano , che nel primo delle Guerre civili

scrive avere Siila fatto appendere il Capo di Mario , il

giovane , avanti ai Rostri nel mezzo del Foro . Lo

(1) Si veda la Medaglia u. 17.
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stesso par signifìrarsi da Dionigi nel secondo , ove parla

del corpo di Faustolo Quidam vero et Leonem lapi-

deuìH
,
qui erat in prccclaro Fori Romani loco prope

Kostra super Faustuli corpus posilum fuisse dìcunt etc.

ove come in un luogo più riguardevole , e commodo
della Città , si soleva orare al Popolo nelle difese , e

neir accuse de" Cittadini , siccome anche nelle piìi im-
portauli occorrenze . Ivi si celebravano le lodi de' De-
fonti più degni , e come nel più universale scopo de-

gli occhi di tutti ivi si esponevano i capi degli uccisi

,

o proscritti .

Ma come il mezzo del Foro debba intendersi non

è affatto piano . Il mezzo esatto della Piazza , cioè a di-

re il centro, non era luogo proporzionato perii pulpi-

to delle concioni
,
poiché cjuanto dietro a i Rostri , ed

alle spalle dell' orante sarebbe restato inutile , altrettan-

to di sito alla parte anteriore sarebbe mancato; onde

sito convenevole , e couiniodo gli era il mezzo della lun-

ghezza di uno de' lati , di che oltre il verisimile della

congettura , si ha anclie certezza da \,'irrone , il tjuale

)iel quarto della Lingua Latina pone i Rostri , non nel

centro del Foro, ma avanti alla Curia Ante liane Ro-
stra , e meglio da Asconio nella Mìlouiaua e. 5. Urani
enim tane Rostra non eo loco

,
quo nunc surit , sed

ad Coinitium prope jwicta Cu rice ; sicché nel iato ove

erano il Comizio , e la Curia , avanti al limite dell' uno,

dell' altra sta\ ano questi sul mezzo di quel lato del

Foro. Quindi il ritrovaiue il sito è assai facile, secon-

do la lunghezza del Foro supposta ; la cui metà riesce

sotto S. Maria Liberatrice , non lungi da cui fu anche

il Lago Cui zio , ch'essere stato nel mezzo diceJiìino
,

e diremo .

Secondo tal positiu'a de' Ptostri ,
1' Orante sopra es-

si doveva colla faccia star volto verso il Campidoglio ,

ed il Foro , ove il Popolo ei'a congregato ad udirlo ;

ma però l'opposto ci si rappresenta da Plutarco nei Grac-

chi ; il quale ragi<juando di Cajo orante per introdur la

legge dell' elezione de' Cavalieri per Giudici , così spie-

ga : In ea lege Jerenda , et alioqui egregie diligentia

uswn ferunt , et prinium omnium, qui ante se fue-
runt , ita concionalum , ut non ad Òenatum , et Co-

mitium , ut mos erat , sed adforum conversus persiste-

rei
,
quod postea semper in dicendo serva/vit . Don-

de si raccoglie , che soleva il Senato nell' introduzioni

,
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almeno delle Leggi , radunarsi , non nel Foro col Popo-

lo , ma nel Comizio , ove i Comizj detti Curiati perciò

sifacev.Tuo , e dove ad una ad una le Curio per dare

li loro voli dovevansi chiamare , e dai Rostri , che pres-

so r angolo del Comizio si inalzavano ,
poteva orarvisi .

De' Rostri furono i nuovi , ed i vecchi scii\endo Rostri

Asconio nella Miloniana e. 5. Eranl enim tunc Rostia l'^'dii ,

non eo loco
,
quo niuic sunt , sed ad Coinitiuni propl

juììcta Curice: intorno ai t|uali , lasciato noi quanto tlal

Marliauo , e da altri si chimerizza , diciamo schietta , ed

intera la verità . Quelli, de' quali si è parlato , furono

i vecchi . Cosi dalle autorità portate di \arrone, e di

Asconio con quanto della Curia , e del Comizio soggiun-

geremo , si persuade , e daha ci. r.venieiiza del silo con-

fermasi . Questi ( come IJicue scrive nel 43.) ^^i'*^'^^^ ^^~

vati da Cesare , e pesti altrove : / uggesluni , (juod in

medio Foro antea crai , trausUiLinn fuit ad locìun
,

libi nuìic coììspicitur , reposilcequt' ihij'utie Syilce , et

Poìiipeii iniagines : ma il luogo , ove furono traspor- Sito di'

tati, qual fu ? Se auderemo in^esligandone , troveremo nuovi.

che Claudiano nel sesto Consolato di Ouotio v. ^i. Vac-

cenna sotlo il Palazzo degli Augusti , che nel Palatino

sovrastava all'angolo australe del Foro . Auollens api-

ceni siibjectis jHe^ia Hostris ; ma più apertamente si di-

mostrano da Svetonio nel cap. loo. di Augusto : p^eruin

adhihitoJionorihus modo bìjdiiam laudalus est ^ pio
jEde Dìtì Jidii a Tiberio ; et prp Jiostris sub f ete-

ribus a Druso Tiberiijilio , o come altri leggono , e

forse meglio : Pro Rosliis %'eteribus etc. ove avere Sve-
tonio colle parole , Pro cede Divi Julii , dichiarati i

Rostri nuovi, dal medesimo Dione si dimostra nel 56.

libro col racconto delle medesime orazioni fatte in lode

di Augusto : Positaque lectica supra suggestum , uìi-

de orabatur , ex eo Dnisus legit qaoddam ; sed ex
aliis liosLris , Juliis nuncupatis , Tiberius ita ora-

vit ex decreto populi etc. Così nel fine del 55. nar-

ra , che posto avanti al Tempio di Giulio il cadavere
di Ottavia coperto di una coltre, fé ivi Augusto lora-

zioue funebre , che su i medesimi Rostri detti nuovi

,

e Glulj dcesi parimente dir fatta . Or' il Tempio di Giu-
lio Cesare fu sotto il Palatino presso 1' angolo australe

del Foro ; siccome vedrassi , non lungi molto dal qua-
le angolo essere siali i Rostri nuovi , e Giulj , resta

si dica . Politica accortezza fu forse di Cesare
,
per co-
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iiiinciare a diminuire ni popolo 1' autorità , e per torre

quel pulpito dal più degno luogo , e più comodo, por-

ne un' altro in sito meno riguardevole , e poco capa-

ce 5 ove per lodare i morti servisse , o per altra tal fun-

zione , a cui non tutto il popolo soleva concorrere .

Essere stati soliti i Consoli nel principio , e nel fine del

magistrato far concioni , può trarsi da Plinio Cecilio

nel Panegirico e, 65. j ove lodando Trajano di all'abili-

tà , e popolarità dice ; Jani toties procedere in Roslra

inascensumque illuni superbice Principum locuni te-

rere , hic suscipere , hic ponere Magistratns ete. In Ru-
fo si legge aggiunto a' Rostri il num. II. siccome anche

nel nuovo Vittore , che al solilo gli è stato conforma-

to ; ma con qual ragione , se i rvostri non furono mol-
tiplicati , ma trasportati , secondo Dione, o almeno fin

dal Tempo di Dione , e di Asconio , e perciò anche in

quello di Vittore , e di Rufo non erano altri Rostri ,

che i nuovi ?

Statue Presso i Rostri avere avuto statue equestri oltre

Roscri . S'I^^ » 6 Pompeo sopradetto , Cesare Augusto , si scrive

da Patercolo nel libro secondo ; Eum ( d' Augusto in-

tende ) Senatus honoralum ecpiestri statua , quce lio-

dieque in Rostris posila cetatem ejus Scriptura indi-

cai
,
qui honor non aliis per CCC. annos

,
quam

Pompejo , et C. Ccesari contigerat . Ma tante statue
,

e pedestri , ed equestri essere state Pro Rostris si leg-

gono , che convien credere essere state dette Pro Ro-

stris tutte le poste in questo lato del Foro (i) .

(i) Può avere appartenuto ai Rostri quel pavimento

di giallo antico scoperto n^ì lyis. circa 3o. piedi sotto il

livello attuale verso F angolo de' fenili, che sono quasi incon-

tro il Cemeterio della Consolazione , e precisamente incon-

tro gli avanzi della Curia .

il Fi. oro li , che lo vide , dice ( f^estig. di Rom. uiif-

p. 74- ) che il pavimento era danneggiato dal fuoco, e che i

pezzi di giallo erano della grossezza di due oncie e mezza .

Circa le statue poi che dav^anti i Rostri vedevansi , Ci-

cerone assicura ( PhUipp. IX. e. 2. ) che fino a memoria sua

vi erano esistite quelle di Tulio Cluvio , Lucio Roscio ,

Spurio Anzio , e Cajo Fulcinio , Amhasciadori Romani uc-

cisi da ^-arte Tolunnio Re de' Vcjcnti a Fidene . Plinio pe-

rò mentre ( Risi. Nat. Uh. Z!\. e. 6. ) racconta questo stesso

fatto parla iu modo da far credere , che ancora ivi esistes-
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Ritrovare adesso la Curia , ed il Comizio , uou è r..,:,H,

gran fatto colla scorta di Ascomo , e di > arrone -, d'uuo stilla .

de' quali le parole si sono portate pur ora , dell'altro

eccole interamente trascritto dal libro quarto della lin-

gua latina e. òi: Ut Curia Hostilia
,
quod priinus cedi-

ficavit Hostilius l'ex . Ante liane Jiostra , ciijus id

i'ocabulum ex hostìbus , capta fixa sunt rostia; .sub

dextera liujiis , a Coinitio lociis substructiis , ubi na~
tionum subsistereìit legati , cjui ad Senatum essent olis-

si : Is Gnecostasis , appellatur a parte , ut inulta. Se-
natus saprà Gra^costasini , ubi cedes Concordioì , et Ba"
silica Opimia : le quali saranno a noi scoria da condur-

ci a mano per una parte del moderno Campo ^ accino ,

La Curia posta dietro i Rostri non diremo già col Bion-

do , che dal monte Celio si stendesse con una smisurata

fabbrica verso il Foro, e che quindi i Rostri fabbrica an-

che essi grande dal Foro verso il monte Celio si dilungas-

sero ; errore nato dall' equivoco preso delle due Curie

Ostilie ; una delle quali era nel Foro, 1' altra fu dal

medesimo Ostilio fatta sul Celio per gli Albani . 11

Fulvio , il Marliano , ed altri par che accennino esse-

re stata dove fu poi da Vespasiano fatto il Tempio del-

la Pace , non con altro indizio, che d'un marmoreo
frammento , nel quale IN . CURIA . HOSTILIA . si

leggeva ; ma oltre quanto ho detto nella quarta Regio-

ne se fu ivi la Curia, non fucila sul Foro , ove si ri-

chiede da Vitruviouel secondo del quinto libro , e da

Varrone , da Asconio , da Dionigi , e da altri suppon-

sero : egli afferma , che erano di bronzo , e che contavansi

traile opere più antiche ; quanto agli Ambasciadori stessi ,

chiama Celio , e secondo altri testi Clelio e non Cluvio il

primo ; e Spurio INaiuio il terzo , osservando nel nominarli ,

r ordine stesso di Cicerone ; egli poi riferisce , che vennero

uccisi dai Fidenati . Nello stesso luogo Cicerone cita anco-

ra la statua di Gneo Ottavio Ambasciadore spedito ad Antio-

co , ed uccìso a Laodicèa : anche questa era di bronzo , ed

in h^ogo assai visibile secondo Pli.iio {Llb.Z!^. e 6.) Egli pro-

pone di eriggere pure avanti i Rostri una statua a Ser. Sul-

picio , altro Ambasciadore , spedilo d:d Senato ad Antonio

,

ed ucciso nella sua missione,onde pare doversi concludere che

quello fosse un luogo consa<;rato alle statue degli Ambascia-

dori morti in servizio della patria . Ivi pertanto doveano
essere ancora quelle alte 3. piedi, di bronzo , che Plinio ( loc.

cit. ) dice erette nei lo/o ;: "• f^iunio e Tito Corunoanio tru-

cidati da Teuca Regina degl' lllirj .

Toni.II. A
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sì; e forse il Fulvio, il Marliano , ed altri non credo-

no dove fabbricò Vespasiano il Tempio della Pace es-

sere prima stata la casa di Cesare ? il solo marmo non
i dà né sicurezza , né indizio

,
poiché non solo è cosa

\.^ facilmente trasportabile, ma legj^endovisi /« Cana //o-

stilia , fa menzione semplice della Curia , non testi-

monian'-:ia , eh' ella fosse dov' era la pietra . Il Donati

ne accenna solo essere stata nel mezzo del Foro , ed ave-

re avuti avanti i Rostri . Noi per additarla diciamo-

la presso vSanta Maria Liberatrice fra il granajo , che

ivi è fatto in una fabbrica antica , e le tre colonne

,

che gli s' ergono appresso
,
giacché essere ivi stati i Ro-

stri ancora s' è detto . Non era ella nel piano , ma per

molti gradi vi si saliva . Livio narrando la contesa fra
'Jyeua Xarnuinio , e Servio nel e. 18. del lib. i, Tum Tar-

^i ,
quimus . . . multo et celate , et virious 'valiaior me-
dium arripit Serviuni , elatumque e Curia in inte-

riorein partem per gradus dejicit ; ma più spiegata-

mente Dionigi nel quarto : Projecit euin in scalas Cu-
rile ,

qua; lendunt uhifiunt populo conciones , cioè a

dire verso i Rostri , che gli erano avanti fra la Curia
,

ed il Comizio ( 1 ) .

Jiistora- Ristorata da Siila , arse quando vi si abbruciò il

ta , ed corpo di Publio Clodio . Asconio nel proemio della Mi-
^^ " louiana . Populus duce Sex . Clodio scriba corpus P.

Clodii in Curiani intulit , cremawitque subselliis , et

(1) Il dirsi pertanto concordemente da Livio , e Dioni-
gi , che per molti gradi si saliva alla Curia, è una prova cer-

ta contro r opiaione del Venuti {jj. 1. e. i. p. 53.) che il

pavimento di giallo antico trovato nel 1742- e del quale di

sopra feci menzione non gli potò appartenere . Im-
perciocché questo fu scoperto 00. piedi sotto il livel-

lo attuale , cioè precisamente al livello del foro antico , e poi-

ché alla Curia si saliva per molti gradi il suo pavimento de •

vca essere molto più alto . Si è veduto perciò , che con mol-
to maggiore probabilità questo era il pavimento dell'area sulla

quale ergevansi i Rostri .

Augusto dopo aver rifatto la Curia 1* adornò di mo-
numenti (f arte , fra i quali si < Itano da Plinio {Rist.Nat.
lib. 35. e. 4- G'^ !*• ) ^"-^G pitture : una air encausto di Wicia
rappreseiilaute Kemea assisa sul leone con palma nella ma-
no , e un vecchio a lato ;

1' altra opera di Filocare rappre-

sentava un figlio pubere simile ne' lineamenti al padre con
aqnil i , che volava avendo inviluppato un Dragone .
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Trihunnlibus , et mcìisis , et codicibus librarioìum .

Quo igne et ìpsa (juoque Curia conflati avil , et Porcia
basilica, quoterai ei juncta ambusta est ^ Lo stesso

per appunto nel 40- rnoconta Dione . In quell' incendio

scrive Plinio nel quinto del i\. libro , essersi abbru-

ciata ancor la base della statua d' Azzio Navio Augure ;

Namque , et Actii Navii statua Juit ante Cari ani , ,i^ ^j^-^

cujus basis conjlagravit Curia incensa P. Clodii J'u- JSiuvio .

nere ; la quale statua perciò forse da Dionigi si dice

nel suo tempo per terra > e si descrive di bronzo , e

più bassa di un uomo : essere poi stala data la cura di

rifabbricar la Curia a Fausto iiglio di Siila , die l'avea

prima rifatta ; nel medesimo libro ^o. scrive Dione j

ma se Fausto la rifacesse, e fosse poi di nuovo distrut-

ta per f;djbricarvi il Tempio della Felicità , o proluu- Templum

gasse Fausto il rifarla per fabbricarvi quel Tempio in

vece della Curia , non è ben certo . Ben è vero che

fu poi concesso a Cesare il far nuova Curia col nome CufiaJn-

di Giulia , la quale per la sua morte , die indi a poco '^ '

segui , non essendo fatta , volle nondimeno il popolo,

che si facesse ; la quale fu poi consacrata da Augusto .

Dione scrive nel 44- essere stato commesso a Cesare

ut novani Curiani oidificaret , nam Curia Jlostilia

licet refecta fuerit , denuo destructa erat sub prce-

textu
,
quod in Templum Felicitatis cedijicaretur

,

quod Lepidus Magister equitum absolvit ; sedre ipsa

ne in eo loco nomati SjlUe servaretur , atque ut alle-

va ex novo extructa Julia vocarelur . il njedesimo

Scrittore nel 47- Curiam Juliani ab ejus nomine di-

eta , apud Conntium uti jam decreium J'uerat

,

asdificarunt . Essere stata consecrata da Augusto, di-

ce il medesimo nel lib. 61. Deinde Minerva! Templum
et quod Clialcidicum vocatur , Curiamque Juliam in

honorem palris extructam , consecravit . Ed essere

stata inaugurata è testimonio Gellio nel y. del 14. li-

bro : Proplerca , et in Curia Ilostilia , et in Poinpc-

ja , et post inJulia, cum profana ea loca fuissent ,

Tempia esse per Augures con stilata , ut in iis Se-
natus Consulta more majorum justajìeri possent ; non
però la Curia Ostilia restò soppressa

,
poiché il mede-

simo Dione scrive nel 45. essere stato dato ordine
,

eh' ella si rifacesse : et liane ob causani (cioè de' pro-

digj avvenuti) decretum fuit , ut Curia Ilostilia re-

Jiccretur j ed esserne seguito 1' efìetto dà indiz-io Rufo ,

k 2
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clic la registra , s' ella non è aggiunta adulterina , co-

llie alcune altre , di r!ie dà sospetto vSvetonio nel 60.

di Caligola , accennando altra Curia nei Foro , che la

Giulia , allora non essere stata ; Et Senatus in as-

serenda liberiate adeo consensit , ut Coss. primo non
in Curiam ,

quia Julia vocabatur , sed in Capito-

lium convocarent . Forse la Curia Giulia su V antica

Ostilia fu fabbricata , e perciò mentre Dione dice nel

47. essere stata fabbricata la Giulia presso al Comizio

,

secondo il decreto prima fatto , facilmente intende il

decreto narrato già nel 45. Ift Curia flostilia dieta

reficeretur : e da quello , che io della statua della Vit-

toria soggiungerò, meglio si cbiarisce; ma resti pure

il dubbio esposto all'altrui giudizio , che io non inten-

do esaminarlo , non che deciderlo .

Staìuadi Ritornando in dietro al tempo di Siila , racconta
Pitago-

PIjjjJq nel sesto del 34- libro ne* corni del Comizio es-

jilcibia- sere state le statue di Pitagora , ed Alcibiade ; Donec
de Svila Dictalor ibi Curiam faceret ; da che si accen-

na , o che Siila facesse nuova Curia nel Comizio , di

che non si ha riscontro ,; o piuttosto , che risarcendo

1" Ostilia, l'ingrandisse alquanto più; o finalmente,

che le statue coli' occasione del fabricare ivi
,
giacché

erano suir estremila del Comizio : fossero levate , e non

più riposte .

Statua jXella Curia (cioè adire nella Giulia) pose Augu-

toria
' *^° ^^ statua della Vittoria , la qunl fu de' Ferentiui

,

portata di là a Roma , ed ornata delle spoglie Egizie .

Così nelSi. libro Dione scrive , soggiungendovi , che

ancor vi stava nel suo tempo . Della medesima così scri-

ve Erodiano nel quinto : Quare imaginem propriam

(parla d' Elagabalo ) ma.riniis lineainentis , quaipse

obire Sacerdotis munia indebatur , siniidquc figuram

JVuminis , cujus Sacerdoiium gerebat , depìctani in

tabula prcemisit Romani . jussitque
,
qui eamferrent .

iu media Curia loco edito supra Victorice caput col-

locare : donde cavasi , che la statua in medio Curire

fu nel mezzo d'un lato d'essa , ed al muro congiunta,

sicché gli si potesse affigcre sopra quel quadro . Es-
Ed Aita- servi anche stato 1' Altare , il medesimo Erodiano di-
^^ '

ce nel settimo : Duo , trcsve ad ,\um?num curiosiores

audiendi Curiam ingressi , sic ut ultra Aram quoque

Victorice penetrai eut , etc. Donde notasi , che 1' Altare

era non lun.^i dall' entrata . e se fu presso alla sta-
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tua , com' è credibile , era ella nel mezzo dì quel la-

to , in cui slava 1' entrala . Falla poi Roma Cristiana
,

1' Aliare fu levato , come si duole Simmaco nella sua

Orazione sopra questo soggetto j ma la statua pur vi re-

stò , ce ne dà luce Claudiano nel sesto Consolato di

Otìorio V. 594- ^ ^^'8*

. . . ylgnoscunt proceres , habitucjue Qabino
Principis , et ducìbus circuinstipata togati.

s

Jure paludati^ jani Curia militat aulcc .

Affidi ipsa suis ales Ficturia Teniplis

lioinaìice tutela togce
, quce divite penna

Patritìi reverendaJovet sacraria coetus .

Congiunto alla Curia Ostilia , e presso i Rostri (•
°^^

dalle parole portale di Varrone , e di Ascouio ci si di-

segna il Comizio . Questo dal Marliano , e da altri si

dice parte del Foro , ma non so con qual ragione
j

le parole di Cicerone Pro Sextio e. 35. non lo suo-

nano tale ; Quuni Forum , Comitium , Curiani mul~ '

ta de nocte arinatis hotninibus ac servis plerisifue oc-^

cupavisseiit inipetum faciunt ifi Fabriciuni etc. uè

quelle di Livio nel quarto della quarta e. 24- In Fo-
ro , et Comitio , et Capitolio sanguinis guttce visce

sunt ; né quelle dì A sconio , che nella 2. Az. lib, i. luogo
contro Verre e. 22. dicliiara il Comizio Locuni propter scofjurto

Senatuin
,
quo coire Equitibus , et Populo Romano ^""&*'

Ucet . Il Comizio fu lungo tempo luogo scoperto co-
^"^^

me il Foro , e serviva per li Comizj Curiati , nei Serviva

quali si solevano stabilir le leggi, ed elegarere i Sacer- P^': ^'9.°'

doli j siccome nel Campo Marzo per li Centuriati , nei jiati ,

quali i Magistrati si eleggevano , servivano i vSeptì .

éjcrive Plutarco in Romolo essere detto a cocundo
,

perchè ivi da Romolo , e da Tazio convenuti insieme coeund»
fermaronsi le condizioni della Pace , e del Regno , ma
come poteva dal Foro distinguersi il Comizio , se era

luogo scoperto, è nel Foro ? per tal cagione forse dal

Marliano , e dagli altri parte del Foro sì disse , ma
della pura verità si ha luce dal sito medesimo . Se al-

la Curia Ostilia , che su le radici del Palatino più al-

ta del Foro ergevasi , fu congiunto , segue , che sulle

radici medesime sovrastando al Foro anch' esso , come Come sì

la Curia
,
gli si distinguesse coli' elevatezza . Quindi Var- ^*^""'

rone parlando del Grecostasi nel lib. 4- e. 32. , accen- daLtero,

na soslruzioui : Sub dextera hujus a Comitio locus

substructus etc. e forse non col solo sito , ma e con
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parapetti di muro si distingueva , come i Septi dalle

Tavole , acciò ne' Curiati Comizi, mentre tutto il Po-

polo era ridotto nel Foro, potesse ciasf^una Curia rac-

chiusa ad una ad una nel Comizio darvi li sult'ragj .

Ove pre- Da qual parte della Curia fosse il Comizio non è
cisumen-

gg^j^^ dubbio . Da Livio par si accenni alla sinistra nel
te fosse . . r

f

/ •• • • j

libro primo e. io. òlatnn Acca posila , capite velato
,

quo in loco res acta est in Coinitio in gradibus ipsìs

ad la^vam Curia' J'uit ; e però tra Santa Maria Libera-

trice , e San Teodoro . Ma se ciò fosse , come avreb-

be potuto il Comizio essere congiunto all' Area di

Vulcano , eh' essere stata tra S. Lorenzo in Miranda
,

e S. Maria Liberatrice mostrai nella quarta Regione ?

Qui
,
qui stava il Comizio , e non altrove , e perciò

a destra della Curia si dice da Varrone : sub dextra

hiijns ( della Curia ) a Comi/io lociis substrnctus , etc.

e che con la Via Sacra confinasse, dal congresso di Ro-
molo, e di Taxio si dichiara ; dalla confederazione dei

quali la Via Sacra aver preso il nome , si dice da Fe-

ste nel 18. siccome il Comizio da Plutarco in Romo-
lo . Le parole portate di Livio non ci adombrino, poi-

ché considerato bene il sito si ha piano il loro senso .

Portala- -^^ Curia al Comizio congiunta non aveva solo la por-
teraUdei- , , -i r> t
la Curia ta , 6 le scale verso il Toro, come dicemmo, ma an-

verso il che un' altra laterale , è necessario , che avesse
,
per

Comizio.
^^^1

• Legali delle Nazioni straniere si solevano dal Gre-

costasi introdurre per il Comizio nel Senato ; col qual

supposto calza bene l' Istoria da Livio scritta nel quin-

to : Cuni Senatus paulo post de bis rebus in Curia

Jlostilia haberetur , Cohortesque ex presidiis res>er-

tentes forte astraine forum transirent , Centurio in

Comitio ecxclamas'it eie
,
qua voce audita , et Sena-

tus accipere se onien ex Curia exclajnavit . Men-
tre Livio dun(|ue parla della statua d'Accio posta nel

Comizio su le scale
,
per le quali dal Comizio si scen-

deva nel Foro , suppone di stare sul Comizio , a cui

la porta laterale della Curia stava in faccia ; e perciò le

scale da calar dal Comizio nel Foro , e la statua d'Ac-

cio , eh' era in esse, a sinistra della Curia dovevano

dii'si 5 ma noi del sito del Comizio parlando supponia-

mo star nel Foro , e per porlo tra la Curia , e la Via

Sacra presso al Vulcanale , convien dir con Varrone

,

che fosse a destra della Curia , cioè tra Santa Maria

Liberatrice , e S. Lorenzo in Miranda .
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Scoperto il Comizio , fa la prima volta coperto Coperto

in quell'anno, in cui Annibale venne i» Italia . Livio '^ .^'""'"

nel settimo della terza e. 3o. : Eo anno priniiun , ex t^mpo^di
cjuo HannibaL in Italiani venisset , Comitium tectum Aiimba^

esse nicnwrice prodituìn est; la qual copertura in al-

tra guisa non potè essere , che per via di colonne
,

o d' Archi , non si leggendo , cha oltre la copertura

fosse anche rinchiuso colle muraglie . Lasciato noi dun-
que ciò , che del suo sito dissero il Marliano , ed altri

Antiquari , non avremo gli occhi ( cred' io ) e con gli

occhi gl'ingegni sì appannali , che le tre gran colonne
presso Santa Maria Liberatrice, da altri credute vana-

i^^,l

mente del Ponte di (Caligola , e da altri senza più ra- Campo
gionevolezza del Tempio di Giòve Statore, ( die non fu ^o«-«,i«o.

nel Foro , né potè essere in quel sito ) nr n si ravvisi-

no avanzi di quelle , dalle quali il Comizio era coper-
to . Indizio di ciò danno il piano di css^ più alto del
Foro, e dell'Arco di Severo, ed il cornicione super-
bamente intagliato nella faccia, che ha verso il Foro,
ma rozzo nell'altra verso 1' Arco di Tito sopra l'Archi-
trave, in cui le tiavi del tetto posavano (i) .

(i) In questo luogo il nostro Autore prende nn abba-
glio di fatto , mentre ii cornicione sostenuto d.iUe tre colon-
ne del Comizio guarda V Arco di Tito , e non già il Foro ,

come egli dice . Ed è a ragione ; imperciocché il lato , che era
riv-olto al Foro è distrutto , e le tre colonne appartengono
allato opposto . IS'e' mcii scorsi si scopri la gradinata di

questa fabrica , che nell' alto segue la direzione della faccia-

ta dell' edifìcio , cioè verso il Tempio di Antonino ,' e Fau-
stina e circa la metà si rivolge in due branche , una delle

quali portava al Grecostasi , che era a destra del Comizio
fuori del Foro ; e 1' altra nel Foro stesso . L' edilìzio si erge
sopra una altissima sostruzione di tufi , e peperini , della

quale restano avanzi
;
questa era coperta di grosse lastre di

marmo , e divisa da una specie di pilastri disuguali dichia-

rati da alcuni per i celebri sccnnilli i/n/iarcs di Vitruvio .

I>a gradi iata era anche essa di marmo , e rimangono ancora
alcuni de' gradini . Si è in questa stessa occasione riconosciu-
to , che la fronte era composta di otto colonne ; e che quin-
dici ne avea ciascun lato : in conseguenza V ultima di que-
ste quindici colonne era tanto vicina ali edi/ìzio della Cu-
ria , che appena poteva dirsi staccata . Non sT sa se ['opisto-

domo ossia la parte congiunta alla Curia avesse colonne , ma
e certo come si è veduto , che questi due edifizj erano «e-
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^'d^ Cn-
' I^^l Comizio il primiero uso fu convocarvi i Co-

mizio si mizj Curiati , ch'erano le antiche aduunnzc del popo-
convoca-

Iq ne' primi tempi, quando i Centuriatì , e i Trlbu-

^Comizj
^

ni non erano ancora introdotti ,
quelli nel Campo Mar-

€uriati . zo ,
questi ove era piìi commodo. Indi i Curiati si con-

gregarono quivi solo per le creazioni di Sacerdoti , o

per l'introduzione di nuove leggi. Di che ampiamen-

si uniti r uno air altro , che potevano considerarsi quasi co-

me uno solo .

Altre prove si possono aggiungere alle di già allegate

dal Nardini onde non dubitare ormai più che questo edifi-

zio sia il Comizio . In questi viltimi scavi si sono trovati pa-

recchi altri frammenti, de' famosi tasti Capitolini , i quali cer-

tamente non potevano essere atlìssi che in un edifizio civi-

le come era il Comizio ; e come il ISfardini asserisce anche

tutti o^li altri trovati presso di là mostrano essere stati af-

fissi in questo luogo . L' altra prova si ricava dall' essere sta-

to come dice Plutarco ( in CcanlUo ) il Tempio della Con-

cordia incontro al Comizio , ed appunto la recente scoperta

di quel Tempio ce lo mostra incontro all' edilizio delle tre

colonne . Finalmente lo stile delie colonne stesse, che sono

di re^'ola per la proporzione dell' ordine corintio , la perfet-

ta somiglianza , che passa fra i capitelli di queste , e quelli

dell' interno del Panteon , mostra essere questo mi' edifizio

del bel secolo eli Augusto , e ci fa credere che come quell'Im-

peradore ristabili la Curia incendiata a' tempi di Cicero-

ne , rifacesse ancora il Comizio distrutto in quella stessa

sciaguvr.

.

Malgrado però tutti questi indizj , il vedere nella pian-

ta antica di Koma un Tempio perittero di sei colonne di

fronte, edivi dappresso uà altro Tempio rotondo , riputa-

ti senza alcun fondamento per quelli di Castore , e di Vesta

ha indotto molti Antiquari a decidere , che le tre colonne de-

scritte appartengano al Tempio di Castore , e non al Comi-

zio . A dire il vero però non so come possa simil cosa ve-

nire in mente dopo tutte le prove ri])ortatc di sopra . Come
poi possa asserirsi essere lo stesso il Tempio della icnogra-

fia di Roma , che ha sei colonne di fronte coli' edifizio in

questione , che ne avca otto , lascio giudicarlo a chiunque ha

buon senno , e non lascia trascinarsi dai pregiudizi di una

opinione adottata . Inoltre, se al dire di Svetonio , e Dione,

Caligola si servi del Tempio di Castore per vestibolo del

suo Palazzo , come mai potè essere il Tempio di Castore nel-

la situazione della fabbrica di cui si tratta , la quale invece

di essere rivolta al Palatino Io sfugge ? Il vestibolo facevasi

nel centro della fronte di un palazzo , e non mai in un an-

golo , e in modo da non esservi unito per verun conto .
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te scrivono il Sigonio , il Gruchio , ed il Kosino .

Esse»'vlsi tenuta anche ragione Varrone dimostra nel ^» si te-

Quarto e. 32. ; Comitiuni ab eo ,
quod coibaut eo Co- '^f^^

'*"'

^
. .. ^ . ,.

'
ì'i s 1 che ragio

ìuitiis Curiatu'is , et hiiuin caussa , e con liberta Io „e .

descrivono le parole di Cajo Tizio portate da Macro-

bio nel i6. del terzo de' Saturnali , ove son descritti

alcuni crapuloni ; Peniiwt in Comitiwn tristes
, jii-

bcììt dicere . Quorum ìiegotiiim est , narrant . Ju-
dex testes poscit ; ipsiis it mictitm . Ubi redit , ait ,

se omnia audivisse . Tabulas poscit. ', literas inspicit ;

1HX prcK vino sustinet palpebras . Eunti in Consi'

liuni , ibi hcec Oratio : Quid mihi negotii est cum istis

nugaloribus
,
potius

,
quam potamus mulsum mixtuni

vino Grreco ? edimus turduni pinguem , bonumque
pisceni , lupiun Ge?manum

,
qui inter duospontes ca-

pili s fuit ? Pili apertamente ciò si cava da due leggi

delle 12. Tavole , in una delle quali secondo la correzio-

ne di Fulvio Orsino si legge : Tertieis nundineis con-

tinoe is endo Comitiom endo jure ini procitato ; e

nell' altra : Rem ubi pacont oranto nei pacont ante

meidieni endo Comitio , aut endo Foro causam cO'

niciunto ; e Plauto nel Penulo Atto Terzo Scena

sesta :
,

Cras mane quceso in Comitio estote ohviam,

.

Donde può argomentarsi , che perciò fosse da Opimio
fabbricata nel Comizio la Basilica .

Essere anche stato solito battervi i rei colle ver- f^'ì sì fl.i-

ghe si trae dall' Epistola ii . del quarto libro di Pli-
fllY!"""^

nio il posteriore , ove di Celere Cavaliere Romano ra-

giona : Quiini in Comitio virgis ccederetur , in hac
'voce perstilerai : Quid fedi nihilfeci ; e più sotto di

Liciniano parlando : Si Comitium , et virgas pati noi-
let , ad confessioìiem confugeret ; a che Svetouio nel

cap. 8. di Domiziano è conteste ; onde le due colon-

ne , alle quali furono flagellati li Santi Apostoli Pie-

tro , e Paolo , conservate oggi nella Traspontina
, era-

no forse ivi . Essere di più stato uso farvi morire li

rei per le mani del Carnefice , sembra potersi raccor Z"'"^-

j e M T> 11 • -Il "0 anche
da oeneca il netore nella prima controversia del sei- fatti mo-
timo libro ; Nefas conimissum est : nullce mece par- ^^rc .

tes sunt ad expiandum scelus ; Triumviris opus est

,

Comkio , Carnijice . Esservisi anche giocato a palla
si cava da Seneca il morale , che nell" Epistole scrive
di Catone : Eodem

, quo repulsus est, die in Comitio
pila lusit .
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Pietra ne Fu nel Comizio una pietra negra destiiMtasi di
gradi Ro- Romolo per sepoltura , Festo ; Niger lapis in Conii-
mo o noL

^^^ locuni funestuìii sia:riificat , ut alii Moniuli morti
Lomizio.

, , , 7 .7 . ,.
destinatuni ; seti non usu oovenit , ut ibi sepeliretur

,

ied Faustulum nutriciuìn ejus ibi sepultum fuisse ,

et Quintilium avum ti qui liomuìi partes

sequebantuv ciijus Jamilia dieta Quintilia jiixtn ap~
pellationem ejus . Ma \ arrone citato da Porfirio Sco-

liaste di Orazio in quel verso della 16, Ode dell'Epodo ,

Quceque carent ventis , et solibus ossa Quirini
,

lo vi afferma seppellito : Hoc dicitur quasi Jiomulus

sepultus sit , non ad Ccelum raptus, aut discerptus ;

nani Varrà post Bostra fuisse sejndchruni Roniuli (^i^ .

I tasti
j fangosi Fasti Capitolini , ritrovati per quanto il

Capitoli- . . .
r

, ^., . T e- T»T - T ••

ni nel Co- xanvinio riferisce, presso la Chiesa di o. Maria Libe-
mizio . ratrice , chi non li crederà esposti anticamente nel Co-

mizio , e forse anche nella muraglia della Curia , che

era in quel lato ? Veramente sito per quelli più al pro-

posito non può alcuno immaginarsi .

ArcusFa- A! Comizio 1' Arco Fnbiano sì congiungeva sull*

imbocco della Via Sacra nel Foro , di cui fu ragionato

assai nella Regione quarta , benché a questa apparte-

nesse . Al medesimo congiunte erano più fabbriche ,

alle quali si passava per esso 5 e perciò essere nel Co-
mizio si dicevano , in cui ebbero la loi'o entrata . Que-
ste erano il Grecoslasi , il Senacolo , la Basilica d" Opi-

mio , e il Tempietto della Concordia .

Graecosta-
jj Grecostasi ciò , che fosse , si dichiara da Var-

rone nel cap. 32. del lib. 4' • ^'^^ nationuni subsiste-

rent Legati
,
qui ad Senatum essent missi . Era una

stanza (2) , o loggia , o portico , o altro , ove gli Amba-
sciadori delle Nazioni

,
prima d' essere introdotti in Se-

nato , si trattenevano , ovvero dopo avere spiegata 1'

ambasciata , fintantoché il Senato consultava della ris-

posta . Fu detto Grecostasi da' soli Greci , come da una

SIS

(1) In un aJtro antico scoliaste di Orazio però si log-

ge : Varrò prò Rostrls scpulchrwn Ro/nuli dijcif ^ ubi etiam

in hujus rei mcnioriam iluos leonesjinssc erectos constai
^

unde factuìn est ut prò Rosfris mortui laudarentur .

(2) Dalla pianta del Grecostasi, che si osserva nella icno-

grafia <Ii Roma , si rilev a essere stato un edificio assai cos-

picuo . Si veda il Bellori ( Icnogr. Tav. 8. } .
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parte delle Provincie pigliata per tutte : Is Groscostasis

appellatili- a parte, ut multa , soggiunge \ arrone .

11 suo sito dal medesimo Varrone periato una vol-

ta interamente si dice sotto la destra della Curia di

Ih dal Comizio : Sub dcxtra hiijus ( Curice ) a Comi-
tio locus suhstructus , uhi , ctc. ma da qual parte del

Comizio ? da quella verso il Foro non già
;
perchè ol-

tre il non leggersi mai , che il GrecostasI fosse sul

Foro , avrebbe tolto 1' osservi al Comizio : Dunque
dall' altro lato verso il Vulcanale , come colla parola

siipra sembra accennarlo Plinio nel primo del trigesi-

luoterzo libro : /// Grcecostasi
,
quce tunc siipra Co-

initiian erat -, o dall'altro verso la Via Sacra in fac-

cia alla Curia . Ma dal 6o. capo del settimo libro di

Plinio può prendersi del sito con naisura la pianta :

Diiodecim tabulis Ortiis tantum , et Occasns nomi-
jiantur : post aliquot annos adjectus est et Meridìes

,

Accenso Consulum id pronunciante , cuiri a Curia in-

ter JRostra , et Grcecostasim. prospexìsset solem . A
Columna a^nea ad Carcerem , inclinato Sjdere , su-

prewani pronunciabat : Sicché in un matematico pa-

ralello tra il Levante , e il Ponente stavano il Greco-
stasi , i Rostri , la Colonna di bronzo , ed il Carcere

posti a filo . Considerati ora i Rostri sull' angolo oc-

cidentale del Comizio , dove questo colla Curia termi-

nava , cioè pi'esso le tre colonne , che ancora vi du-
rano , il Grecostasi deve di necessità porsi nell' Orien-

tai corno del medesimo Comizio , eh' era tra la Via
Sacra , e l'altra , dalla qual dicemmo dividersi le Re-
gioni quarta , ed ottava j di maniera , che il Greco-
stasi fra la medesima strada , e il Comizio si frappo-

nesse quasi incontro alla via , che oggi è tra S. Loren-
zo , e SS. Cosmo e Damiano . Così il Sole non pote-

va nel mezzo giorno non piombare perpendicolarmente

fra il Grecostasi , e i Rostri , né fra la Colonna , e il

Carcere era minor convenienza . Cosi anche con ragio-

ne fu da Varrone detto luogo sostrutto ; a cui la so-

struzione in quella parte , che nella Via Sacra spor-

geva , fu necessaria .

Arsa questa fabbrica , nel tempo di Plinio non vi ^rso , e

era più , dicendo egli nel primo del 33. libro poco fa P'" "Z^^-
r ^ • ^ ^ ^. . todaAn-

citato : In Lrrascostasi , qua; tunc siipra Lomitium tonino .

wat . Ma essere stata poi da Antonino Pio rifatta ,
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scrive Capitolino e. 8. Grcecostadiuni post incendiuirl

restifuta.ni .

Senacu- Sopra il Grecoslasi , cioè allo stesso filo verso il

eum ''"più '''l^o del Palatino , e più presso al Vulcanale , clic

Basilica al Comizio sovrastava, furono il Senacolo, e la Basi-
Opiinii

. jj(.j^ f\[ Opiijiio , e il Tempietto della Concordia ; .Se-

Concor- naculuin supra Grcecostasim , ubi cedis Concordice ,

diae . et Basilica Opiviia . Del Tempio della Concordia co-

sì scrive Plinio nel primo del 33. libro : FLavius vo~

vit tedem Concordice si populo reconciliasset ordines .

Et cum etc. ex mulclatitia foeneratoribus coudemna-

tis auUculain cerea/n fecit in Grcecostasi
,
quce twic.

supra Coniitiwn erat . Inciditque in tabella cerea cani,

cedem CIf. annis post Capitolinam dicatani ; e Li-

vio nel nono e. 34- •" C Flavius Cn. Filius , etc. cedi-

lis curulis , etc. (edeni Concordice in area Vulcani

sunima invidia itobilium dedicavit . Fu dunque un'

Edicola di bronzo , e dicendosi da Plinio nel Greco-

stasi sopra il Comizio , da Livio nell'area o piazza di

Vulcano , come anche dal medesimo nell' ottavo sì

conferma : in area Vulcaìii , et Concordice sangui-

ne pluit , segue , che tra il Vulcanale , ed il Comi-

zio fusse posto , sicché nell' una , e nell'altra rispon-

desse con doppia faccia , come nella quarta Regione dis-

si più distesamente : ed essendo il Vulcanale assai pres-

so al Lupercale , ed alla Curia , il medesimo Tempiet-

to fu 1' ultima fabbrica facilmente di quel filo sopra

il Grecostasi , sopra il Senacolo , e la Basilica d' Opi-

mlo . Lo spazio poi , che fra esso , e la Curia Ostilia

rimaneva era facilmente vacuo per 1' imbocco della via ,

che dall'Arco di Tito dirizzata verso il Comizio
,

giù

dicemmo; da cui la Regione quarta , e decima si divi-

devano . Un altro Tempio della Concordia fatto dopo

la morte de' Gracchi d' ordine del Senato ad onta del-

la plebe nel primo delle Guerre Civili di Appiano sì

legge j di cui Plutarco nei Gracchi così conferma

,

Supra omnia plebeni ajjlixit, Templuni Concordia^

ab Opinilo constructuni , etc. itaque per noctem in-

fra inscriptionem Templi quidam scripserunt hunc

versum : Opus vecordice Templum Concordice fecit ,

Si crede perciò dal Fulvio , dal Marliano , e da altri ,

che Opimio non facesse nuovo Tempio ; ma quell'Edì-

cola ristorasse , a che io volentieri non consento , non

potendo apprendervi , che alla plebe spiacesse , ed al-
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Irosi dilettasse i Nobili la ristorazione d" mi Tempio
fabbricato già in memoria di quella , e ad onta di

questi 5 oltre , che la prima fu un' Edicola di bron-

co
,
quel d' Opimio da tutti si scrive Tempio ; e pur

la prijna Edicola si legge in Vittore. Ben io penso,

che s' era quivi un Senncolo , .e la Basilica d' Opimio ,

né potè il Senacolo non essere Tempio , fosse questo il

Tempio fatto da Opimio della Concordia ad onta del-

la Plel^e , ed all'altro della Plebe coutraposto , in cui

perciò ò credibile , che il Senato spesso si congregasse j

tanto maggiormente , eh' era nel Comizio , che aveva

a lato il Grecostasi , ed indi il nome di Senacolo potè

derivarglisi . Forse non d' altro Senacolo , o Curia in-

tese Lampridio
,
quando disse in Alessandro e. 6. Quum

iSenatus fvequens in Curiam , hoc est in ceclem Con-

cordicn Teinpium iìiaiiguratum , conveuisset , etc. Qui
notisi da qual magnificenza di fabbriche il destro si-

to della Curia era guarnito . 11 Comizio faceva ricco

vestibolo alla sua porta laterale , ove il Grecostasi , un

Cenacolo , ed una Basilica facevano spalliera , mentre

im Tempietto di bronzo davagli 1' ultimo abbiglia-

mento .

Per finir di discorrere del Comizio , fa anche in Ficus Ru-

csso il Fico Ruminale , flcaja antichissima del Palatino^

sotto cui Romolo , e Remo fanciulli esposti , secondo

Livio , o portali dal fiume inondante , secondo Varro-

ne , furono nudriti dalla Lupa . Vittore nella Regione

del Foro così la registra : Ficus Buininalis in Comi-

tio , ubi et Lupercal \ e Servio nell' ottavo dell'Eneide

V. 90. : Ficus Buniinalis , ad qnam ejecti siint Re-
vius , et Homulus

,
qu(e fuit ubi nunc est Lupercal

in Circo , liac enim labcbatur Tyberis ante(piani Ver-

turnnus Jactis sacrificiis averteretur ', ove apertissi-

ma scorrezione apparisce nella parola Jn Circo , do-

vendo dire in Comitio , conforme all' autorità di Var-

roìie , ed air altre, che seguono . Tacito nel i3. degli

Annali e. 08. : Eodem anno Buminalein arb.oreìu in

Comitio, quce super octigentos , et quadraginta an-
ìios Remi . Romulique infantiam texerat , morluis

ramalibus , et arescente trunco diminutam
, prodi-

f^ii loco habituni est donec in novos fcetus reviresce-

ret . Plutarco in Romolo presso il Germalo la dichia-

ra ; Locum Cermanum vocant , sed prideni Germa-
no nomen fuerat , etc. nec porro longius Ficus Rumi-
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nalìs . Festo presso la Curia ; Ruminalem fìciiin ajj-

pellatam alt. farro prope Curiam sub ì elcrihus ,

qiLod sub ea arbore Lupa rumani dederit Remo , et

Ho/nulo idest mainmaìii . Dalle quali autorità dee rac-

corsi il Fico Ruminale essere stato nel Comizio presso

alla Curia , siccome anche presso al Germalo , ed al

Lupercale , ancorcliè il Lupercale , e il Germalo fosse-

ro di Regione diversa . Rifiutalo però come vanità es-

pressa quel che Pomponio Leto disse , essere stato quel

ileo presso la rotonda Chiesa di S. Teodoro, ed all'op-

sposto di esso il Lupercale sotto il Campidoglio ; e la-

sciato anche ciocché se uè dice da altri , si ritrova il

sito suo facilmente colla disposizione delle fabbriche da
noi fatta pur ora ; secondo la quale suppongasi il Co-
mizio di ampiezza maggiore della Curia , come dal ve-

risimile si richiede , e però dietro alla Curia fino all'an-

golo australe del Comizio si conceda un poco di sito :

ivi essere stato il Fico Ruminale non potrà negarsi .

Ivi, dove le due vie dividenti le tre Regioni 4- 8. e io.

dicemmo far compito , o vogliamo dir capocroce , se

su r angolo della quarta era il Vulcànale , su quello

della decima , cioè sull' angolo boreale del Palazzo il

Lupercale, in uno de' due dell'ottava dietro alla Cu-
ria, ed incontro al Lupercale era il Fico, che oggidì

può additarsi dov'è la Chiesa di S. Maria Liberatrice
,

o non molto lungi . Cosi il Fico non fu sopra 1' antro

del Lupercale , ma incontro , facendo così ombra all'an-

tro , ed a i putti ; onde perciò da' Romani vi fu po-

sto il simulacro della Lupa , e de' due gemelli . Livio

nel decimo e. 6, Eodem anno Cn. et Q. Ogulnii oidi-

les curules ...... et ad Ficuin Ruminalem. si-

inulacra infantimn conditorum Urbis sub uberibus
Lupce posuerunt ; etc. il qual simulacro essere stato

di bronzo , è testimonio , Plinio nel cap. i8, del i5.

,,,^, /, libro : Miracuto ex a?rejuxta dicalo .

Rumina. Restami dir solo al nome di Ruminale due de-
^^ • rlvazioni darsi dagli antichi . Una dalla ruma , cioè

poppa , come , oltre Festo portato sopra , scrive Pli-

nio nel luogo allegato poco fa : Colitur Jicus arbor
in Foro ipso ac Coniitio Ronice nata sacra

, Jìilgu-

ribus ibi coiìditis : niagisciuc ob memoriaui ejus quiv

nuirix J'uit Romuli, ac Remi conditoris appellata ,

quoniam sub ea inventa est lupa infantibns prwbcns
Rumen ( ita vocabant mammaui ) miraculo etc, 1' al-
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tra (la Romolo , secondo Ovidio nel secondo de' Fa-
sti , V. 4 ^ ^ •

Aì'hor erat : l'enianent vestigia : quceque vocatur

Riunirla, nane Jicus , Romula Jiciis erat .

Oltre il Ruminale un altro Fico detto Navio es- ?:?"^^**

sere stato nel Comizio, si legge ìnFesto, piantato da
Tarquinio Prisco nel luogo preciso , dove Azzio Na-
vio fé vedere la maraviglia della cote col rasojo taglia-

ta , soggiungendo Festo ivi : Ficus quoque in Comi-
tio appellatur Navia ah zittio Navio Augure . . .

Et Jicuìii ab eo satani ibi esse intra id spatiuni loci
,

qui contentusJine sacro sit , eamque si quando are-

scere conligisset , subseri , sumitjve ex ea surculos jus-

sisse
,
quo facto tantos intra tenijwris tractus curri

alice in eo loco complures Jicus enatie essent , atque
ece evulsce deinde de sacro ilio loco radicitus retno-

verentur , onincs qute inibi tunc temporis erant
, Jl-

cuTH proìter unam illam , ejectas fuisse , adnionitu

fatali , ac jussu in primis Aruspicum , et divinis

etidìn responsis prornittentibus
, qnandiu ea inverete

libertatem Papali Rotnani incohuncm inansuram
,

ideoque coli , et subseri ex ilio tempore coeptam . Ma
il miracolo di Azzio essere stato fatto nel Foro , e non
nel Comizio , scrive Dionigi nel terzo , ov' era il suo
Tribunale , e quel luogo dice essere detto Pozzo , che
del Puteale di Libone aver voluto intendere sembra
chiaro , e la statua posta da Tarquinio ad Azzio nel

Foro soggiunge . A che facilmente può rispondersi

,

il miracolo d* Azzio essere successo nel Foro , ma pres-

so al Comizio , a cui il Tribunale di Tar{|uinio era

congiunto , o vicino . Quindi ad Azzio la statua fu po-
sta nelle scale del Comizio , che nel Foro sporgeva-

no , come Livio dice; e però si può dire posta nel

Foro , secondo Dionigi . Il fico , se fu piantato nel pia-

no del Foro , ma congiunto al muro del Comizio , si

potè dir nel Foro , e parimente nel Comizio , come Pli-

nio più apertamente dice nel 18. del i5. libro: Coli^

tur ficus arbor in Foro ipso , ac Comitio Romce na-
ta sacra fuls^nribus ibi conditis , etc. Ove se del Na-
vio parli ivi Plinio, come a me par chiaro , oppur di

altro Fico nato parimente , o piantato lungo il muro
del Comizio sul Foro , mi riporto ad altri ; ma o quel-
lo , o altro eh' egli fosse , così segue Plinio a dirne ;

Magisque oh memoriam ejus
, quce nutrix Romulì

,
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ac Remi conditoris appellata
,
quoniam sub ra in-

venta est lupa infantihus prcehens ììumen (^ita l'o-

cahant mammam ) miraculo ex asre juxta dicato ,

tanquani in Comitium sponte transisset . In compro-
bazione di ciò , si riporta qui appresso tal fatto della

Lupa con i gemelli lattanti espresso in una medaglia
della famiglia Pompeja descritta dall' Orsini (i) .

Vi

Z' altra metà del medesimo lato

del Foro .

CAPO QUARTO.
iste lo spazio tra la Curia Ostilia , e la Via Sa-

cra , resta , che dall' altra parte della medesima Curia,
che quasi in mezzo dicemmo essere , si rintracci 1'

altra metà di quel lato , la quale forse non meno fa-

cile ci potrà essere .

Basilica Alla Curia stava congiunta la Basilica Porzia .

•orcia. Così mostra Asconio nell'argomento della Milonia-

na , ove dopo il racconto dell' incendio della Curia
fatto coll'abJDruciamento del corpo di Clodio , segue :

^t item Porcia Basilica
,
quce ernt ei jwicta , ani-

busta est ; la quale ove precisamente fosse , non si

slenta a ritrovare . Era ella sul Foro , come si ve-

drà sotto ; ed essendo congiunta alla Curia , non
potè star' altrove , che alla sinistra di quella

,
giac-

ché alla destra era il Comizio . Fu dunque presso

Santa Maria Jiiberatrice , e forse dove ancor dura un
pezzo d' antica fabbrica , della quale con nuovi muri
appoggiativi si son' oggi fatti grana] (2) . Da Plutarco iu

Catone Censorino si dice sub Curia ; forse perchè più

bassa della Curia era in piano , o quasi in piano del

Foro : Quam ex cere publico làcinam Foro sub Cu-
Vi tene- ria ab se cedijicatam Porciani Basilicam appetlavit

.

L'ano ra- ^n essa aver tenuto ragione i Tribuni della Plebe di-

^Tribuni chiara Plutarco in Catone Uticense : Tribuni plebis
^

dellaPU' quoniam in illajus dicere consiieverant , columnam
,

he .

(1) Sì veda la medaglia num. 18.

(1) Questi muri appartengono piuttosto alla CuriH secon=
<ìo ciò che è stato > etluto di sopra .
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tjuce sellas eorum impedire videbatur , decreverant
tolleve , \^el in aliiiin lanini transferre .

Fu questa la prima Bnsilica , che aver avuta Ro- Prima

ma si sappia
;
poiché 1* anno suo 533. nel Consolato r.iua ìu

di Marcello, e Levino in Roma non essere anche sta- Roma-

te le Basiliche , fa testiniunian/.a Livio nel sesto della

terza cnp. 21. ; JVerjuc rnitn tum Bnsilicce ernnt .

e la Porzia fu poi fatta V anno 664. essendo Consoli

Lucio Porcio , e Publio Claudio; cosi scrivendone Li-

vio nel nono della quarta e. 23. Cato Airin duo Mce-
niiiììi , et Titiiuìi ili Latomiis , et qu(i.tuor Tnbi^rnas

in publicuni emit, Basilicamque ibi fecit , qace Por-
tia appellata est . Ove in luogo di quegli atrii , dove

fu poi la Basilica detta Latomie , cioè Pietra)^
, dà

alcun segno , che su quella sponda del Palatino , es-

sendovi state prima cavate })letre , fosse stato già il si-

to abbassato assai più del ]»i;ino della Curia , e del Co-
mizio , ed adequato forse al piano del Foro ; ove si

potè poi far la Basilica sotto la Curia , cioè della Cu-
ria più bassa . Asconio nella Divinazione e. 16. dice

,

che non 1' atrio , ma la casa tutta Menio vendè a Ca-
tone ; iMcenius cum domani sunm venderei Catoni,

et Fiacco Censoribus ut ibi Basilica cedijicarclur
,

exceperat jus sibi unius Columnce , super (piani te-

ctum projiceret ex provolantihiis tabulatis unde ipse
,

et posteri ejus spectnre viu/ius gladiatoriun possent

,

quod etiani tum in Foro dabatur . Ex ilio igittir Co-
lumna Mocnia vocitala est. Quindi i tavolati spor- Coiumt:»,

firenti in fuori delle case furono detti Meniani , ed oeei ;)*'^'^-.

pur si segue a dirli Mignani , de' (piali poco diversa-

mente si legge nelle schede di Festo : Mceninna ap-
pellata sunt a Mopnio Censore

,
qui primus in Foro

ultra coluninas tigna projccit
, quo anipliarentur su-

periora spectacula. Concordi con Asconio sono Valerio

nel e. 20. del libro nono , o JVonio Marcello*
De' Meniani fanno menzione la legge Malnni

ff.
de verb. signijìc. , e la legge AJoeniana C. de ceAif.

privai, de' quali anche ampiamente discorrono Alessan-

dro di Alessandro nell' unteci mo del libro nono , e

Celio Piodigino nel decimo del libro 28.

II Tempio di Piomolo da Vittore , e da Rufo, in — •

questa Regione registrato , concordemente essere diver- Romuli
so dall' altro della quarta detto di Remo , e da noi giu-

dicato oggi SS. Cosmo, e Damiano, vano è il dubi-

Tom.lF l
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tarlo. Del medesimo cosi scrive Dionigi nel primo
Ostendilar ( parla del Lupercale ) secunduin viain

mia itur ad Circiun , Tetnplwncjue ei proximuni , in

ano est lupa prcebens pucris duobus ubera . Donde
si cava essere stato in quella strada , che alla \ ia Sa-

cra per il Vulcanale , e per il resto della falda del Pa-

latino dirizzata al Circo aver divisa la quarta Regio-

ne , e la decima dall'ottava , dissi nella quarta 5 della

qual via spero portar anche il nome fra poco ; sicché

il Tempio di Romolo presso al Lupercale , ma nell'

ottava Regione fu necessariamente incontro , o quasi

incontro al Lupercale , dal Fico Ruminale non lungi ,

cioè dietro alla Curia , o alla Basilica Porzia , dove è

oggi S. Maria Liberatrice, o distante poco j e la Lupa
Lupa di di bronzo co' due putti detta da Dionigi nel Tempio ,

ronzo,
j,^ ^\[\^\ presso il Fico Ruminale, o fu veramente nel

Tempio al Fico vicina , o piuttosto stando di fuori sot-

to il Fico , siccome que' putti vi stettero
,
perla vici-

nanza grande al Tempio, si scrisse in esso da Dioni-

gi, onde erroneamente dal Panvinio (juesto Tempio
è scritto In Foro .

Lupa che Questa Lupa , crede 11 Fulvio , essere la raedesi-

stanze de' "fT^n , cìiiì Oggi SU le Stanze de' Conservatori si vede j

Conserva né è cosa inverisimile , ma V affermarlo mi par troppo

airlschiamento , poiché se ben' ella si riconosce per co-

sa antica , altre statue di bronzo della medesima lupa

essere state in Roma , oltre quella del Lupercale , è cer-

to , eduna fra 1' altre essere stata in Campidoglio col-

pita dal fulmine, Cicerone scrive nell' orazione terza

contra Catiliiia e. 8. : Tactus est. eliani illc
, qui liane

Urheni cofididit Jioniulus ; (jueni inauratum in Ca-
pitolio parvuni , afrpie lactentcm uberibus lupinis

inJiianteni
, fuisse metninisfif , e già in quella , che

oggidì si conserva sul Campidoglio, li segni del fulmi-

ne pare si scorgano (i) •

(1) L'essere stata trovata nella Chiesa diS. Teodoro la Lu
pa di bronzo, che ogj,i si vede iti Cainjìiiloglio nelle stanze dei
Conservatori è una gran prova per credere quell' edificio Y
antico Tempio di Ixomolo . Tale infatti Io credette il Torrigio
nella Storia di (jucli.i Chiesa (cap. 3. p. i4i- ) e dopo lui con
ragioni ancora più plausibili il Venuti ( P. i. e. 1. /;. 2. ) L'
Intessura dice, che il Pontefice Kiccolò V. rifabbricò la Chie-

do rt
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li Tempio dogli Del Penali registrato parimente xeiu^'um
<la Rufo, e tla\iitore, coii (juanla niylone si assegni Deoriun

da tiitLÌ In quella nnrle del Paiatiiio , eli' è presso Pcnacum

sa di S. Teodoro, ma ia >ho ilirerso dall' antica . A fronte di

tjacsta asscrziane il VViu.koIaiann ( jMgìi. aiit. incd. T. i.

Trtdl. prcL p. xxx.i i. ) ed iì Milizia ( Roma eie. p. 'j'6. ) ri-

t;onobl)cro questo edifu'io per aulico - Che intatti sia piìi

antico del tempo di ^ici-olò V. lo dimostrano i mosaici cristia-

ni , che ancora vi esìstono , e si credono dell' e()oca di Fe-
lice IV". Onde convien dire , che 1' Infessnra s' ingainiò , e

i-he Niccolò V. non rifece se non che la cupola , e quell'

arco , che serve d' ingrosso alla Chiesa , sul quale si veggono

lo stemma Pontiiìcio , ed il nome di ]>ficoló V.

Vero è però , che Vitruvlo dice ( Ilo. 3. e. 2. ) il t{Mnpio

di Komolo essere di architettura dorica , e d' altronde la

costruzione della oilierna Chiesa <'i S. Teodoro non è la mi-

oliore : può pertanto con ogni verosimiglianza credersi , che

sia stato il tempio di Romolo ne' tempi meno huoni rifatto ,

e forse ai tempi di Diocleziano ; ma non da jNìccoIò V. Iji

questo Tempio ha esistito fino a tempi di Clemente XI 1' ara

antica , che da quel Pontefice fu fatta trasportare V an-

no 1703. avanti la Chiesa , dove ancora si vede . 11 Fulvio

( ylnf. Rotìi. 116.3. p. XLU. 1. ) assegna questo tempio a Vul-

cano ; e r Alhertiin" ( Roma prisca et nova p. xxxv. ) lo cre-

de il Germalo . IMa né 1 uno , né V altro hanno fondamento
certo , sul quale appoggiare la loro opiiu'one .

Venendo ora a parlare della Lupa di bronzo , fu que-

sta eretta , e «lodicata dagli Edili Curuli Gneo , e (^>uinto

Ogulnii colle multe degli usui'ai . Livio al lih. 10. e. 16. co-

si si esprime : Endeni anno (de' Consoli Q. FabioeP.De-
cio cioè il 4^^- di Roma ) Cn. et Q Ojulnii Andiles Cura-
Ics ali{uot fteneratorlbiis dica di.verunt . Ouoruin bonis

midlalis cr '.'o
,
quod in jDthiicuin rcdactuni est (enea . .

et adjlcwn Raininaleìn simidacra infantiani condiiurani

urbis sub iibcribus Lupai posti erant . Win .kclmann riconosce

in questa Lupa ( Storia delle arti del disegno Lìb. Z. e. S-

p. 201. e 202) un esempio ilei setondo stile etrusco, ed
ecco le sue parole : 1 capelli , e i peli disposti afile o cioc-

che parallele non .wlo sul capo , ma eziandio sul pelli-

g-noiif , si vedono s'niza eccezione su tutte le Jì^ure etrus-

che , e su gli animali .<:tefsi
, Jra i quali posso addurre

(til esempio lafumosa Lupa di bronzo del Canipidn^lio
,

die allatta Romolo , e Rino , essendo (fuesta probobilinen-

l e (luella Lupa stessa che a' tempi di ÌD'onisio ( Ant. Kom.
lih. I. e. yi). /;. 64- ) vedeasi in un piccol ten:/iio nel mon-
te Palatino , cioè nel Fempio di Romolo dedicato oraaS.
Teodoro , o^'e difluiti fa essa dissotterrata . £ poiché Dio-

l 2
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TArco di Tito, pur troppo apparirà a chi fissameU'

te coi siti finora disposti vi fnrà considerazione ; e per

meglio anche dimostrarne il suo luogo vero , non re-

stiamo noi di ragionarne più distesamente. Fu il Tem-
pio de" Penali in Velia contrada del Palatino . Livio

nel quinto della quinta: yEdes Deorum Penatìnm in

Velia de Cado tacta crai . Yarrone nel quarto ; f^e-

liensis se.Tticepsos , in Velia apud cedem Deuni Pe-
natiuni : e Solino nel cap. i dice avere Tulio Ostilio

abitato in V(lia , ubi postea cedes Deorum Penatiuin

facla est ; non diversamente da Yarrone allegato da Ao-
nio nel titolo. De Doctorum indagine: Tullum Ho-
stilium in Velis , ubi nunc est cedes Deuni Pena-

lìlsio stesso ne parla come d'antico lavoro
( ;:^aX;c£at tto/h-

fictrct 'TTOLy.a.ia.c, spyotaiai; ) dobòia/n crederla opera di

etrusco ìnano , sapendosi , die degli artefici di questa na-
zione si servivano anticamente i Romani . Deve osservarsi

però , ciìe se unllchltsinio lavoro è la Lupa , opera tnoder-

na sono i due bunihini , cke allatta .

Non è però possibile , che la frattura , la quale si osser-

va nelle sue gambe sia effetto del fiiimiue co'.ne generalmen-

te sì pretende . Imperciocché quella , della quale parlò Ci-

cerone nel luo^o riportato dal ?^ardiaì si dice avere esistito

nel Campido;^lio , e non nel Tempio di Rotnolo, come esiste-

va , ed ha sempre esistito questa . Oltre il passo di Cicerone

riferito di sopra dal ùN^ardini
,

più. chiai-amerite quel grande

Oratore si esprime nel i. de Divinai, e. i3.

Hic silvestris erat Romani nominis aliri.v

Martia qua; parvos Mavortis semine natos

Vberibus gravidis vitali rorc rigabat :

(^uce tam cum pueris Jlammato Jidminis iciu

Concidit atque avulsa pedwn vestigia liquit .

Ora se essa fu svelta non può essere quella del Campi-
doglio , la quale è soltanto percossa in una gamba . Questo
avvenimento viene ricordato da Cicerone stesso nel secondo
libro de Divlnatione ( e. 20. ) : Tuia statua Nattce : tum
sinudacra Deorum Romulusque et Rcmui cwn attrice bel-

luu vi fidmiìds idi conciderunt . , . . e da Dione lib. d-j.

Bv yotù TU Kot:T/T(wA/6) avSpictvrtg rs ttcXXoi vtto ««-

^ctvvcùv avveycoyivBtiffctv , y.cti a'ycthfj-a.nt aT^Xa, t£ hcci

AtO^ iTTl X/OVC? US'pVfLiVOV ilKCùV Ti T/? AvKcLIVÌÌ^ ffVV Ts

T6) Vco[i.u) Kcti avv T&) Veo/j-vXcà 'i^pv{j.ivìi iTTi^s etc. Im-
perciocché nel Camp'doglio molte statue Jìirono daiful-
mini fuse , e fra gli altri simulacri , uno di Giove eretto

sopra un cippo . Xlna immagine poi della Lupa innalzata

insieme con Remo , e Romolo , cadde .
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tiiirn . Ma Velia , anxi lo stesso Tempio dove erano ? se

la prima casa di Publìcola era m summa Velia , e co-

me Dionigi dice , sovrastava al Foro , a che Plutarco

in Publicola è conteste ; f^alevius etc. hahitabat Do^
mitm nirnis insolentein sub f^elia ìnimìneiilcm Fo-
ro , et de qua proptev altiludineni proi-pcctus usque
quaqae pateret eie. non potè essere dov" è l'Arco di

Tito , ma nell' altro lato del Colle riguardante il Cam-
pidoglio ; ove lien potè il Tempio de' Penati essere nel-

la Regione del Foro , siccome ho. mostrato . Vi con-

sente qn^llo , che del Germalo contrada congiunta a

Velia nella Reg. io. si dirà. Tacito nel decimoquinto
degli Annali cdpo ^\. V accenna non lontano dal Tem-
pio di Vesta mentre dell'incendio di Nerone dice ;

jf^jdesque Stataris Jovis vola a Romulo , IVuwn^que

Begia , et Deluhruni f eslce cuin Penatibus Populi
Romani exusta : ove la particola cum non avreb-

be convenienza alcuna tra luoghi lontani . Dionigi nel

pi'imo così ne scrive: l'einplum jHoma^ ostendiiw non
procul Foro secundimi viani qure ad Carina^ feri
compendio , sitani in loco obscuro propter circumje-

cta cedificia ,
qui Romanis vulgo sub Velia (\^ di-

cilur . In eo positce sunt Trojanorum Deorum ima-
gines

j
quas cuivis fas est inspicere , cum inscriptio-

nc Denas qure Penates sìgnìjicat . Videntur eniin mi-
la illi prisci ante inventam P. usurpasse prò eo D^
literani', sant auteni Iiastati duo juvenes ìiabitu se."

dentiiun admodum antiqui operis ; dal qual concetto

d'autorità , dove fosse il Tempio de' Penati , e Velia

resta ormai chiaro , e dagli altri edifìzj , che appres-

so gli ei'ano , la verità riuscirà in breve piìi evidente
,

ma per istabilirne intanto il luogo preciso diciamo, che

il Tempio era non molto lungi da quel di Romolo
,

fra S. Max'ia Liberatrice , e la rotonda Chiesa di S.Teo-

doro , e se prima era stata ivi l'abitazione di Tulio Osti-

lio , come Solino dice , eccola non lungi molto dalla

Curia ritrovata , .siccome anche dop,o abitando Ostilio

nel Celio con gli Albani presso la nuova Curia si fé la

Cà.sa , Il Tempio de' Penati aver avuto cortile , ove

Augusto fece trapiantare una palma , nel ^2. di Sve-

(i) Iij altri testi si legge suh Oliva.
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ì'iìlwa Jonìo in Augurio si legge : Enatam iiUer juncfiira^

trupian- lapiduiiL alile Donium suatii palìjiain in coinrJuvntiìi

tata nei
f)(.Qjiini pciìaliuììi iranstiilìl , uUnie coalcsce/ct ,

Cortile .
'

di quel niag/ioiH're curmnt

.

Jempin Per liir litorno al Foro presso la Basilica Por/ìa
Ta'oernw

f^.^jnj ]^. T.ihi.'! Ile dette \ ecchie : le quali presso la

(Inria Ostilia soii dette da \ arrone : ut Curia Uosli-

lia , cujus id vocahuluiìL , quod pritmis a^dijicaTtf

JJo.sfilius Jìex sub Teterihiis , e se a ciò non vuol

darsi fede
,
perdio le parole sul) vetcrihus non sono in

alcuni lesti , credasi almeno a Festo nel 17. Jiuìiiiua-

leiìi ficur.i appellnlaìn ait T ano prope Curiam sub

i-eleribus , cpiod sub ea albore lupa , runiani dedcrit

Beiììo , et Jioniulo idest inainvioin eie. Ben può dar

durezza , clic il Fico , e la Curia , clie in sito più allo

del Foro, perciò delle Tabernc erano, si leggano .s<<^

con improprielii , ma ])otè l";ìci!mente essere idiotis-

mo antico dimostrativo del sito , se non vuol dirsi , che

Lasoniiae. col uomc dcllo Vecchie non le Taberne , ma le Lato-

mìe , o pictraje anti(;he n diiu-tassero . Per le Taberne

si fa verisimile il senso dal contraposlo delle nuove ,

eh' essere state nello stesso Foro dirassi ; il cui con-

torno ancora , sub novis dicevasi , e non poca luce

vi si aggiunge con Li\lonel nono della quarta e. 29. por-

tato sopra : Calo ah ia duo 3/(X'niuni , et Titium in

lalomiis , et (piatuor Tabei nas in publietmi eivit
,

BasilicanirjUe ibijecit , eie Chi però di sottilizzarvi si

dilettasse, potria replicare , e\\i' \\ sub novis
,
potò non

men che quivi intendersi di Pletraje, cioè di ([uelle
,

che erano sotto il Campidoglio, nelle quali Servio Tul-

lio fece il Carcere , dette forse nuove per essere co-

minciate ivi da poi , che nelle vecchie Ostilio fé la

Curia , e che le T;iberne da (datone comprate non Iian

che far con quel tempo , ia cui Ostilio fò la Curia

sub veteribus , non leggendosi fitle nel foro Taberne

prima di Tartpiinio Prisco . ]\]a sia come si vuole ; ove

non è certezza cammininnio noi co' sensi antichi . Delle

vecchie parli ancora Phialo nel Cureulione Alto IV.

Scena I.

tSid) Tcleribus ibi suut (jui dant , (piifpie acci-

pinnt feetiore .

E Svetouio \\v\ e. 100. di Augusto i Bifariaìn iaudaius

est : prò ,t>de Jhfi Julii a J iberio , et prò rostris

sìib vetaribìis u Ih uso . eie. mentre come ad altri pia-
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ce , non si legga prò rostris veteribus . IN è è strano ,

elle i Rostri vecchi si leggano sub veteribus , mentre

sub K'eieribus sì diceva ancor la Curia , olle loro era die-

tro . Sono ancor le vecchie poste da Livio presso la ca-

sa d'Africano nel 4- della rjiiinta e. i4- ; J i- Scvipro^

finis ex ea pecunia once ipsi attributa crai cedes P.
j4fricani pone veteres ad T' ertunini signuin Lanie-

nasone et tabernas conjunctas in piibliciun emit ;

jMa chechè altri si creda , la casa d'Africano assai lun-

gi fu dal Foro , e dal luogo detto sub veteribus , e ve-

drassi più sotto . Livio ivi parla di casa; cedes P. ^-4
fri-

cani pone veteres ; onde ad altra casa , o case vecchie

r iutcnde vicina , non a Taberue vecchie , o se a Ta-
berne , non a quelle del Foro .

Il Tempio di Castore , e Polluce (1) essere stato Templam
nel Foro dichiara Livio nel nono e. 32. 3Iartius de Casurum

Hcrnicis triuniphans in Urbeni rediit : staluacpic cque-

siris in Foro decreta est , (pue ante Tempi uni Casto-

lis posila est . vStrabone anch' egli nel quinto p. 160.

Et in Foro , Castoris , et PoUucis l'emvluni cedifi-

cantes linn orare eos qiios omnes Scivatores appel-

lant , in Grceciain auteni niittere , qui lìoriini pa-
triain vastarent , e (yiccYOWG ne\ ievzo de Natura Deo-
runi e. 5. : Nonne ab A. Posthumio cedeni Castori

,

et Polluri in Foro di dicatam ? Essere stato in questo

lato del Foro a pie del Palatino , assai chiaro può rac-

corsi dal '42. di Svetouio in Caligola ; ove fra V altre

pazzie di quel Cesare narra , che parleni Palatii ad
J'oriun usoue promovit , atque cede Castoris , et Poi'

lucis in vestibìdmn trnnsjìgurata , consisicns scvpein-

ter fratres Deos medium se adorandum adeuntibus

exhibebat , e da Dione più evidentemente nel 69. Dì-

ansa itaque in duas partes cede Castoris , et Polìucis

quce erat in Foro jRomano , inter utraque signa in-

troitumjecit per idem Templum in Palatium , utx^e-

lut ipsc ajebat , Castoreni , et PoUucem janitores ha-
heret ; onde con ragione fu da Dionigi detto , supra
Forumneì sesto : /Fdes Polìucis et Castoris, quam su-

pra Forum extruxit Civitas , ubi visa sunt illorum si-

mulacra ; stando a pie del Palatino , la cui falda so-

(1) Circa questo Tempio , che alcuni credono vedero

nelle tre colonne presso S. Maria Liberatrice , ii veda ciò ,

che fa detto di sopra .
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vrastar di sito al Foro doveva . Finalmente , elio

fosse sulla estremità del lato , si prova ancora facilmen-

te ; l'aver servito per vestibulo del Palazzo Augnsta-

le di Caligola , mostra , clic non più oltre fosse di ([ucll'

estremità, alla quale la cnsa 'liberiana potè al più di-

stendersi da Caligola , come si osserva dal Donjilì ; ma
ne toglie ogni dubbio 1" essere stato presso al fonte

,

o lago di Jnturna , che era in quell' angolo avanti al

Tempio di \ està , come da Ovidio si dice nel primo
de' Fasti v. 708. e seg.

Fratres de gente Deoruni
Circa Jutarnce coniposuers lacus .

e da Publio Vittore quivi : Tempìxiin Cnslorum od
Laciiin Juturnce . La cagione della cui fabbrica diffu-

samente si narra da Dionigi nel libro citato . La sera

stessa del giorno, in cui successe il gran fatto d' armi

co' Tarquinj al Lago Regillo , furon veduti in Roma
due giovani far guazzare i cavalli sudati nel lago di Ju-

turna
,
presso il Tempio di Vesta , e diedero nuova del-

la Vittoria . Questi furono creduti que' due giovani

Dii , e perciò ivi proprio fu loro dirizzato Tempio .

Lo stesso per appunto scrive Valerio nel primo cap. 8.^.1

soggiungendovi ; Junctaque fonti cedis eoriun ìinllius

liominum siiani reserata patiiit . Il Tempio di Vesta

avanti a cui era il Lago di Juturna , fu nelP altro la-

to del Foro non lungi dalla ^'ia Nova , che dal Foro
andava al Velabro , come poi diremo ; onde questo dei

Castori nel fine del lato , che era a pie del Palatino fa

di necessità , ove è posto dal Fulvio , e dal Donati ; né

caglia a noi , die diversamente se ne scriva dal Vola-

terrano , dal Biondo , dal Mari ia no , e da altri , il primo
de' quali a SS. Cosmo , e Damiano, il secondo , e il

terzo presso S. Lorenzo in Miranda portaronlo , dei

quali più oculatamente Pomponio Leto disse essere

Jnjine Fori ; di che dà anche indizio Plutarco in Sii-

la , narrandovi l'uccisione d'Ofelia da Siila ordinata

nelForo , standosene egli in disparte a veder tutto nel

Tempio di Castore: Ille autem (Ofelia) sollicitatus

a ìuultis in Forum awnerat
, queni inissus a Siila

Centuno jìi^ula\>it . Ipse in Castoris cede sedens , e

suggcsto omnia suverne spectahat .

Rifatto Essere stato rifatto da Lucio Metello, scrive Asco-
<la Metel- nio nclP Orazione Pro Scauro . Fu finalmente rifatto ,

%ihe in .
'^ oonsecralo da Tiberio , che v'inscrisse il suo nome
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proprio , cioè Claudio ; ed anche quel di Druso . Dio-
ne il dice nel 55. Kbbe appresso due statue , una di

Quinto Trcmellio , che vinse gli tornici , 1' altra eque- Statue di

sire indorata di Lucio Antonio con Iscrizione di Patro- ''^'^
c (il Lucio

no del Popolo Romano . Cicerone così nella sesta Filip- Antonio-

pica e. 5. : In Foro L. Antonii statuam videmus
,

siete t Ulani Q. Tremellii
, qui Hemicos devicit , an-

tr Cattoris Sed lia^c una statua. Altera ab
Eqnitibiis Romanis equo pvblico

,
qui iteni adscribunt

PATRONO, e non molto prima: Aspicite a sinistra

( cioè a sinistra de' Rostri , verso la qual parte era il

Tempio di Castore ) illam equestrem statuam inaura-
ta ni , in qua quid in scriptum est? QVIA'QVE, ET
TRIGINTA TRIBYS PATRONO. Populi Romani igi-

tur est Patronus L. Antonius ? del quale n' espo-
niamo il Ritratto cavato da una medaglia rifeiita dalP
Orsini (1) .

Presso lo stesso Tempio essere state le Taberne

,

ove si vendevano Servi , fa menzione Seneca nel trat-

tato in Sapientem etc. al e. i3. A^um molesteJeram ,

si mihi non reddiderit nomen aliquis ex his
, qui ad

Castoris negotiantur , nequnm mancipia ementes
^

lìendentesque
,
quorum tabernce pessimorum servoruni

turba refertce sunt ? se però Seneca non vuol dir ser-

vi ( che io non credo) gP istessi negozianti . Queste
Taberne facil cosa è , che fossero del numero delle

vecchie .

Non lungi nel lato medesimo essere stato il Tem- Templum

pio di Giulio Cesare mostra efficacemente il Donati
coli' autorità di Ovidio nella seconda Elegia del libro

secondo De Ponto .

Fratribus assimilis
,
quos proxima Tempia tenentes

Divìis ab excelsa Julius tede videt
;

e dal medesimo nel ultimo delle metamorfosi , ove si

accenna quel Tempio a fronte del Campidoglio .

. ... Ut semper Capitolia nostra , Forumque
Diinis ab excelsa prospectet Julius cede .

o di Stazio nel principio delle Selve , ove descrivendo

il Cavallo di Domiziano posto in mezzo al Foro , e
volto verso il Palatino , dice essergli stato quasi iucontro?

Hinc obvia limina pandit

(i) Si veda la medaglia «.19,

saris
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QuiJessus hcUis adscitce muneve proUs
,

Pvimus iter nostris ostendìt in cethera Divis ,

Sicché fu tra il Tempio di Castore , e la Basilica Por-

dtGudio ^^^ • Appiano nel secondo delle Guerre Civili ne fa

Cesare, menzione anch' egli , dicendo esservi prima stato fatto

un Altare al medesimo Giulio Cesare . Dione soggiun-

ge nel 47- essere stato fabbricato da' Triumviri , e di-

chiarato Asilo, e franchigia di chi vi fuggiva . Quivi

ferito da' Pretoriani Tito Vinio in un ginocchio dopo

% lo
^' uccisione di Galba , cadde , e morì . Tacito nel pri-

caddtivi mo delle Istorie e. 4^. : Ante cvclem Divi Julii jacuit
appresso primo ictii . Dione il dice fabbricato presso dove fu

abbruciato il suo corpo nel /^j. Et ulteriiis in liono'

rem Cessaris Heroon in Foro struxerunt , in loco
,

ubi ipse coinbustus fuit . La sua faccia può vedersi

nel rovescio di una medaglia di Augusto impressa pri-

ma dall' Erizzo , e poi dal Donati ; la quale è questa (1).

N.

// lato , eh' era verso il Velabro

CAPO QUINTO.

Vicns Ju-

J_^ eir Occidental lato del Foro
,
quattro strade erano

portanti dal Foro altrove j dalle quali , se prima si

rintracciano , e si dispongono , seguirà con facilità la

notizia delle altre cose . Furono queste il Vico Giuga-

rio , il Tusco , la Via detta nuova , ed un ramo della

Sacra .

Il Vico Giugario essere slato a pie del Monte Ca-

pitolino tra la porta Carmentale , ed il Foro dice il

sa'ìius . Marliano : uè può negarsi , essendo chiarissime le pa-

role di Livio nel settimo della terza e. 3i. : Ab cede

ApoUinis bores foemince albce duce Porta Carmen-
tali in TJrbem ducta:^ . . . firginum ordinem seqiieban-

tur decenwiri coronati laurea proitextatiqiie . A porla

Jugario Vico in forum venere eie. , e che andasse nei

Foro senza dìscoslarsi dal Campidoglio , eccolo dallo

stesso Scrittore nel quinto della quarta e. 18. : Saxum
ìngens si^^e imbribus , sive mota tei'rce leniore

,
quain

(1) Meglio (li questi dada dà il Morelli, secondo il qua

le da noi si riporta al n. 20.
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ut nlioqui sentiretur , labcfaclatiirn , in J icum Juga-

j'ìuni c.r Capitolìo procidit , et niu/tos oppressit .

Trasse il nome , o da ^iuoclii , che ivi si faceva- . .

1 11! 1 1
• !• r^' r-- 1

AraJuno-
no , o dnll' altare che M eia eli (jiunoiie oiuga , la nisJuos

niinle ai Malrimonj sovrastava secondo Feste . Fu an- in V. J.

elle detto Turano, o piuttosto il Turarlo gli fu appres- t^l"^"*-.

so, seguendosi in ^ ittore : Jiciis Jugarius , l'tcm ef us .

T/niran'iis , ubi siiììt r.rw (j/:is , et Ccreiis cuni signo ^^'^^V^';-'

T'erinmni ; de' quali due Altari fa anche Icstimonian- ^jìsOpì'ì

za l'antico Calendario allegato dal Giraldi nel suo et Sr,tuinj

sotto i dieci di Agosto : ylrcc Opis , et Satin 7ìi in Vi- '" ^ "
•^•

co Jiigaiio . Nel Giugario fu anche il Tempio di Opi,

e Saturno , così posti da ^ illore ; yllclis Opis , et

Saturni in Vico Jugario '. il quale essere stato il me-
desimo Teni])io di Saturno , che servì d' Erario

,
posto

presso al Clivo Cajìilolino , si aiTerma dal Fulvio
,
giu-

dicato da esso dove gli anni addietro fu la difesa dì

S. Salvatore in /Erario incontro a S. Maria in Porti- ^'^^^
^'^'^^

co, detto anche in Staterà per la stadera , che nell'Era- diario ,

rio di Saturno tenevasi ; ma essendo T Erario di Sa- *' '" Sta-

turno stato nel Foro , il conceder ciò sarebbe un
por nel Foro il \ ico Giugario stesso , tutto il Yela-

bro , e mille altri luoghi , die n' erano fuori, co-

me per appunto sentì il Baronio . Dicasi dunque , che

se ben scrive M;:crobio nel e. 10. del terzo de' Satur-

nali essere stalo solito a Saturno , e ad Opi sagrifi-

care , è far festa in un tempo slesso , non è però
,

che non avesse Saturno Tempio alcuno suo proprio
,

e diverso dal comune j onde fu Tempio differente que-

sto dall' altro dedicalo a Saturno solo nel Foro , di cui

non anderà mollo , che tratteremo . Quindi a differen-

za del proprio di Saturno si soleva il comune chiamar
Tempio d' Opi , e serviva per erario de' Cittadini. ..'^^"If"'

Così n(.'lla prima Filippica Cicerone e. "j . Pecunia uti- 'erario

nani ad Opis nianrret ! cruenta Illa cpiideni , sed his partico-

temporibns curn iis
,
quorum est, non redditur ne- ^'^''^ •

cessaria : e nella seconda e. i4- •' f/ni maxima te cere

alieno ad cedem Opis liberasti ; qui per easdem ta-

butas innunicrabih m pecuniam dissipavisti ; ad queni

e domo Ccesaris tani multa dclnta sunt età.

E' Etruimelio fu nel Vico Giugario di necessità ; „ .

perclu; era sotto u Campidoglio . Livio uell ottavodel- lium .

la quarta e. 18. : Substructionem super yEquimelium
m Capitolìo etc. locavcrunt : e che fosse dalla parte
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del Vico Giugario si mostra dal medesimo nel quàrt^D*

della terza e. 23. : Romce Joeduin incendium per duas
noctes ac diem iinìiin leriuit , solo cerjuata omnia in.'

ter Saìinas , a e Portain Carrrtentaleni cinn Equìme-
tio , Jui^nrioque Vico eie. Fu non \ ice , siccome altri

disse, ma piazza fatta della casa di Spurio Mei io con-

dannato a morte per sospetto di tirannide afi'ettala .

Livio nel quarto e. 8. : Domiwi deinde , ut monunìen-

to area csset oppressce nefarice spei , dirai extempia

iussit ; id j^quimelium appellatum est . Né diversa-*

mente si legge nel quarto di Varrone , e nell' Orazione

di Cicerone per la sua Gasa .

"Viciis II Vico Tusco , clic nello stesso lato si apriva
^

fu al parere del Fulvio quanto di Valle era tra il Pa-

latino , e il Campidoglio di là dal Foro
,
per 1' autori-

tà di Dionigi nel quinto : Nis Senatus locum in Ur^

be ad cedijicandiun dedit Valleni Palatinum inter ^

et Capitalinum colles quatuor ferme stadiis protcn-

sam ,
qui usque ad nostram cetatem Tuscus licus

jRomana lingua vocatur
,

qua transitar a Foro in

Circuni 3Iaximum . Il Marlì.mo all' incontro dice Vi-

co Tusco qtiella sola via , che dalle radici del Palati-

no portava al Velabro ; e che il Vico Tusco fosse un.i

sola via , e non la valle tutta , da più luoghi di Livio

s' insegna assai chiaro : ma il concordare 1' uno , e V al-

tro non è difficile . Tutta la valle detta prima Vela-

bro potè da' Toscani , che poi vi abitarono ,
prendere

il nome di Vico Tusco , o Valle Tusca ; ma secondo il

solito di tutti i luoghi ampi , de' quali diverse parti

prendendo a poco a poco nomi particolari, lasciano in

una parte sola ristretto 1' antico , non è strano , che di

tutta quella Valle ad un sol Vico, o strada il nome di

Tusco restasse , e ad una , o due sole quel di Velabro ;

ma che il Vico Tusco alle radici del Palatino comin-

ciasse non è possibile . Riusciva nel Velabro ,
da cui

nel Foro Boario si perveniva . Livio nel settimo della

terza e. 3i.: In Foro pompa constitit , et per nianus

reste data , Pirgines sonum vocis
,
pulsa, pedum mo-

dulantes incesserunt . Inde Vico Tusco , VelabrO"

(pie per Boarium Forum in Clivuni Puhlicunietc. , e

Porfirio nella terza Satira del secondo libro di Orazio

V. 228 Tuscus dicitur Ticus qua it.ur Velahrum . E
se il Foro Boario slava a pie del Palatino anche esso ^

come sì poteva dal Vico Tusco al Boario lungo sempre
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le radici del Palatino passar per il Velabro , il quale dal

Vico Giugnrio ( come poi vedremo ) tendeva al Foro
Boario , e quindi al Circo Massimo ? anzi nel condursi
le pompe de' Giuochi dal Foro al Circo ( per la qual via

quelle Vergini dovettero passare ) non si attraversava

un poco di \ elabro solo , ma per qualche considera-

bile spazio del medesimo vi si andava a dirittura . Co-
sì cantano i versi d'Ovidio nel sesto de' Fasti v. 4o5.
Qua ì elabra solent in Circum ducere pompas

,

JYil prceter salices , crnssaqne canna Jait

.

Così anche della pompa dfl trionfo di Cesare , dice Sve-

touio nel 3y. Gallici Triumphi die J'elabruin prcp-

teìvehens pene ciirru excussus est axe diffrado . Dun-
que intorno al mezzo della valle , non lungi molto

dal Vico Giugario
, può sicuramente collocarsi

, per-

chè più verso il Palatino era , come diremo or' ora
,

la Via nuova , Cosi dal Foro potè andar diritto qua- ^Z"
^^*-'^

si al principio ; o al mezzo del Velabro : ma credere- ^ "'^

ino noi , che nel Velabro terminasse ? Io per me non

posso immnginarlomi cesi breve , essendo solito dell^

strade principali nell' imboccar in un'altra attraversar-

la, e pr.ssiiiido oltre farvi crociera. Anzi avendo dell'

inverisimile , che in faccia a' Ponti non fosse alcuna

strada o corta , o diritta, il Ponte di S. Maria, detto

prima Senatorio , che oggi è rotto , mi fa pensare, che

il Vico Tusco non a dirittura, ma distortamente all'an-

tica fin là giungesse , se non collo stesso nome sempre

di Tusco , almeno con diverso . Essersi fatti in quel \ i-

co lavori , non di seta , come altri disse , ma di lana , f^i si la-

si accenna da Marziale nell' Epigramma 28. dell' unde- ,"o/«^a
^ di lana. ,

Cimo :

Xcc nisi prima velit de Tusco vellei-a Fico(^\').

E da Giovenale nella sesta Satira v. 289.

et veliere Tusco (2) ,

Vcxalcc duraque uianus ....

(1) In altri testi , che forse sono i migliori si legge .

Ncc iiisl pi ima t-'clit da Tusco Serica f^ico :

onde avrebbe t(>ito il Kardini ài riprovar quelli, che asseri-

rono essersi fatti nel Vico Tusco lavori di seta ,

(2) Questo passo di Giovenale non può intendersi del

Vico Tnsco ; ma della lana Toscana , e perciò si porta qui

male a proposito : ecco le parole del Poeta v. 287. e seg.
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TI le Taberne lance, ch'essere state quivi presso

nel trattar del \ elabro si mostrerà , dati forza ali" indi-

_ ,. zio. Da Orazio nella Satira terza del lib. 2. v. 228. vi
H ai un- .

gutnti .
SI pongono ungueiilari , e genti empie:

U/i^iieìi(atiu.< , oc Tìmsci liirha iinpia J ici ',

Ove Porlirio soggiunge Lhì liariun rerum niercato--

Meretri- ''^^ ' idest , iingue/Uarii consisiunt . Aerane : Turoani

ci,e dice- autem inipiani , aut negotiaLorcs accipirnus , aut le-
vasi fu- nones ; e poco dopo: Deinde quod in Fico Thnrario
Tarlo . , V, •

, 1 ^ rr- 11^ante meretrice.s prosiiibunt , nonien f ico dedernt .

INè qui solo , ma anche sopra dà nome di Turarlo al

Vico Tusco : Thusci ideo, quia mine Ficus Tha-
rarius dicilur : oiid' è facile , che del Tusco intenda

Aittore nel porre il Turarlo presso al Giugario .

Deriva- Del nome d(d \ ico \arroue ha senso diverso dal

già portato da Dionigi, dicendolo nomato dai Tusci
,

che vennero con Cele A ibenna iu ajuto di Puomolo : a

cui fu dato per abitazione il Celio ; ma poi per sospet-

to furono trasportati nel basso tra il Palatino , e il

Campidoglio . Livio consente con Dionigi , Tacito con

Varrone , variando però il temoo del latto , che non
sotto Romolo, ma sotto Tarcjuinlo Prisco scrive av-

venuto .

Segno di Esservi stato il Segno di \ ertunno da Garrone si

rtiiun-
jj^^ j^gj quarto e. 8.: Ah eis dictus Yicus Thuscus

,

et ideo ibi Fortumnuìu slare , (piod is Deus Etrurice .

Né da Properzio si dice meno chiaro nelP Elegia se-

conda del 4- libro .

Tuscus e^o et Tuscis orior , nec pecnitet inler

Prcelia folsinos deseruisse focos .

Nec me turba jarai , nec lenijdo loil.or ehm no
;

JRotnnniun snlis est posse ridere Forum .

Donde r;)Ccolgasi , ohe non ostanti le di.stortezze

solite delle strade antiche , si poteva da quel segno

vedere il Foro : ma il segno di Vertunno essere sta-

to nel Vico Tnrario , dice Asconio nella seconda azio-

ne contro Verre lib. i. e. 5(). : Signum Fertumni in

Prmstahat castas hwn'dl forluna Latinas

Quondam , nec viliis contingi parva sincbat

Teda lahor , soninujiie òra'cs , et veliere Tusce
Vexatne diira'.jue inaims , oc proxinius urbi

HdP.niial 'jt slunlcs CoUina in lurrc muriti .

no
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ultimo fico Thurai'io est sub Bnsiliccn angulo Jìe-
cteììtihus se ad poHremam dcxterani parteni ; ove

se il \ ico detto Tiiraiio fu lo slesso , che il Tusco ,

secondo Acroue , va bene , che quivi fosse il segno

di Vertunno , e potè essere sulla crociera del Vico

Tusco , e del \ elabro , sicché le pompe sull" incontro

di quel segno voltassero per il \ elabro verso il Cir-

co , in conformità di quello che Cicerone dice nella

medesima seconda azione contro Yerre llb. 1. e. 09.

Quis a sìgno f crtunini in Circimi maximum i'cnit,

quin is uìioquoque giada de avaritia tua commone-
retur ? di là dalla quale intersezione , o crociera non

avere durato il nome di Turarlo al Vico Tusco , le

parole d' Asconio in ullimo f ico Tlìuiario fanno in-

dizio ; e se ^ ittore pone il Tempio , non il segno

nel Vico Tusco : cedis f ertumiii in Pico Tliusco , a

cui accresce credito Festo , che alla parola Picii di-

ce : Ejus rei aigumentum est pictura in cede Ver-
tumni , et Consi , guai uni in altera M. Fulvius

FLaccus , in altera C. Papirius Cursor triumphan-

tes ita picti sunt , si potrebbe dire , che oltre il se-

gno nel ^ ico Tusco fosse anche il Tempio fattovi da'

Mercadauti , ma in altra parte del ^ ico , mentre il

segno stava in un angolo , da cui vedevasi il Foro j

ma lascio io volentieri la disputa a maggiori dottrine .

Fu questo un Dio particolare degli Etrusci , secondo

Varrone . Fu secondo Properzio nel!' Elegia seconda

del quarto libro cosi detto
,
perchè al tempo di Tar-

quinio Prisco per il sagrifizio , che a lui fu fatto , si

potè far ritornare il Tevere , inondante allora il pia-

no del Velabro , al letto , in cui è oggi ;

^t poslfpinm ille suis tantum concessit cdumìiis,

J'ertuinnus 'verso dicor ab amne Deus.
A che consentendo Ovidio nel sesto de' Fasti

V. 4^0- ^^^'^ '•

iVonien ab averso coeperat amne Deus .

Asconio diversamente parlandone dice nel luogo por-

tato sopra: f erlumnus autem Deus invertenda/uin

rerum est , id est jMcrcaturce , come anche Acroue e

Porfirio spiegano nelT ultima Epistola del primo libro

di Ora/.io , e perciò era posto in quelle strade piene

di trainchi .

Dove il \ico Tusco , e il maggior Velabro s'in- Bas\n.-a

tersecavano ( se però il Vico Tusco , e il Turario fu- tempro-
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rono uno stesso ) , facilinenle fu nel destro angolo ],i

Basilica Semprouia col segno di Vertunno ; non po-

tendo verisimil niente la Basilica toccata da Asconio
,

e portata sopra , essere altra , che questa ; come dal

quarto della quinta di Livio e. i^. si raccoglie : Ti.

Sempronius ex ea pecunia , quce ipsi attributa erat

,

cedes P. Africani pone veteres ad rertunini Si-

gnum , lanienasqiie et tabernas conjunctas in publi-

cum emit , Basilicanique faciendam curavit
,

qucc

postea Sempronia appellata est , e come ho poi vi-

sto avere prima di me osservato il Donati ; la quale

Basilica essendo frìtta in luogo di trafu-^hi , e special-

mente di lana ( forse per liti mercantili , o per co-

modità del negoziare ) , in qual miglior luogo falla

può dirsi , che nel Vico Tusco ? anzi andando le pom-
pe dal Segno di Vertunno , clie gli era nell' angolo

,

al Circo Massimo, segue essere quel Segno stato cibi-

la Basilica sulla crociera , alla qunle andandosi dal

Foro per il Vico Tusco , s' indirizzava indi al Circo

per il Velabro .

ViaNova. La via detta Nuoxm dal Foro presso al Tempio
dì Vesta portava anch' ella al Velabro . Cosi canta

Ovidio nel sesto de' Fasti v. 395.

Forte revertebar festis Vestalibus illa
,

Olia JY'wa Romano nane via jiincta Foro est.

E Varrone disse nel (junrto e. 'j. : Cnjus vestigia
,

quod ea ,
qua tuni itiir l^clabruni : et unde ascen-

debant ad rnniani Noi^a via , Incus est , et Sacel-

lìini Laruin , e nel quinto e. 3. Hoc sacrificinm

( d' Acca Laurenzia ) Jit in Felabro
,
qua in lYo-

vam viam exitur , ut ajunt quidam , ad sepulcrum

Accce. Cicerone così nel primo De Di\>inatione e. 45.

Nani non multo ante Urbem captam exaudita vox
est a Luco Vestce ,

qui a Palatii radice in Novam
viam , devexus est ; Ut muri , et portiv rcjiceren-

tur efc. , e Livio nel quinto e. 18. Eodem anno

Marcus Cceditius de plebe nuntiavit Tribunis se in

Nova via , ubi nunc Sacellum est supra a^dam p e-

stcB , vocem noctis silentio audisse etc. Questa , che

se bene antichissima , fu sempre detta Nuova via ,

come nello stesso libro Varrone scrive , ut No^ce vice
,

quce via jam din vetus , non potè essere alle radici

del Palatino iwW angolo del Foro ; perchè portava al

Velabro , e da quella parte si andava , come sopra
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lio detto , non al Vclabro , ma al Foro Boario dirit-

tamente : onde lungi al<[uanto dal Palalino verso il

Vico Tusco , clic; al Velahro jìortava aneli' esso, ave-

va l'imbocco ; e per diniostiaxione più aperta , fralle

radici del Palatino , e la Via Nuova essere slato di

mezzo il Bosco , e il Tempio di Vesta , insegnano le

parole poco fa portate di Cicerone . Dal Marliano si

descrive in faccia al 'l'empio di Giove Statore ; ma
,

se in faccia a qnel '.rempio , come avrebbe potuto

correre dal Foro al \(;labro ? il Tempio non era nel

Foro , donde la Via Nuova principiava , e se slato

anche vi fosse, in faccia al Palatino cominciando, sa-

reldje la Via Nuova andata v^erso il Campidoglio ; né

il Bosco di Vesta dalle radici del Palazzo sarà stato

volto verso essa j e se dove fu il Tempio di Giove

Statore , fu anche la \ia Nuova, le parole di Livio

nel primo, che abitando Tarquinio Prisco mi Jnvis

Statoris cedciìi , Tanaquìl sua moglie parlò al popolo

per una fin ;stra in Novam TÌain i'crsuò , sono super-

flue , anzi mal poste
;
perchè in buon senso dinotano

quella finestra essere stata non nella principal faccia

della casa , ad Jovis Statoris cedem : ma in altra ^ ,

rispondente allrove , cioè nella nuova Via, la i[ni\\ef,uta.

vien però da Livio supposta in altra parte. Per dir-

ne intero il mio senso
,

giacché ella vi era fin dal

tempo di Tartjulnio Prisco , e si diceva allora Nuo-
va , l'aprì fìcilmente qnel B(; medesimo coli' occasio-

ne della Chiavica, che dal P^ìro al Tevere fece fare,

per la cui gran volta , la quale non potè farsi sotter-

ra , fu di mestiero aprir di sopra , tanto maggiormen-

te , che le chiaviche in (jue' primi tempi non passa-

vano sotto alcuno edifizio , ma erano , come Livio

scrive nel fin del quinto
,
per publicuin diicUe . Chi

dalla bocca di quella gran Chiavica , la quale sotto la

rotonda Chiesetta di S. Stefano si apre sul Tevere
,

e presso a San Giorgio in Vclabro , si vede passare
,

osserva bene verso 1' antico Foro l' indirizzo , vi rav-

visa anche il filo dell' antica nuova via . Al parer del

Fulvio , e di altri torceva ella verso il Circo ]Ma.ssi-

mo , e passandolo perveniva alle Terme Antoniane
,

ch'essere state sulla Via Nuova Sparziano racconti
5

ma quella dicasi pur col Marliano , e con altri \ ia

Nuova diversa , fatta gran tempo dopo da Caracalla
,

y'ojìi.ir. m
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di cui nella Regione duodecima ragionerò , ed intan-

to terminiamo questa col \ elabro .

Ajus Lo- Fu nella INuova \ ia il Tempio d' Ajo Locuzio ,

cutius
. fabbricatovi dopo V incursione de' Galli per ia voce ,

che prima si era udita, come coli' autorità di Cicero-

ne, e di Livio lio detto. Il medesimo Livio nel fine

del quinto e. 29. : Expiandce etiani 'vocis noctur-

ìKS , aure nuncia cladis ante helluni Gallicum au-

dita , veglectacjue esset , mentio , illata , jussumque
Tenipluin in Nova via Ajo Locutio Jieri . Il qual

Tempio è detto della Fama da Plutarco in Camillo j

e non Tempio , ma Altare sì legge nel citato luogo

di Cicerone ( De Divin. 1. e. 4^- ) • ^''^ enini Ajo
loquenti

,
quam septam vidimus , adversus cuni lo-

cum consecrata est

.

della via Finalmente nell'angolo del Foro, ch'era a pie

Sacra . del Palatino , è credibile , che un' altra Via si apris-

se , solendo per lo più negli angoli delle piazze esse-

re strade . Di questa il principio essere stato un ra-

mo della Sacra a me sembra , né senza buone conget-

ture . Già dicemmo con Festo in voc. Sacram viain :

Jtaque ne eatenus quidem , ut vuls^us opinatur , Sa-

cra appellanda est a Regia ad doinum Regis Sa-

crificuli , sed etiam a Regis domo ad Sacelluni

Strenice , et rursus a Regia usque in Arcem . La
parte dunque da noi non spiegata a Regia in Ar-
cem resta si spieghi . INon era questa cognita al vol-

go ,
perchè passava per lo mezzo del Foro dal lato

Orientale all' Occidentale , cioè dall' Arco Fabiano al

Tempio di Vesta . Così la guida del libro di Ovidio

nelP Elegia prima del 3. Tristiwn v. 27. e seg. dal

Foro di Cesare entrando nel maggiore s'incamiua per

la Via Sacra , e giunge a quel Tempio (1) .

Paruit et ducens : fuec siint Fora Cwsaris , inquit,

Hcec est , a Sacris , quce ina nomen hnbet

.

Hic locus est Vestce ,
qui Pallada servat , et ignem ,

Hcec fuit antiqui Regia parva Numce .

Qui la Via Sacra torcendo saliva alla Rocca , uè vi

è alcun dubbio 5 ma dall' altro lato del Tempio di

(i) Circa quello, che in questo luogo si dice della Via

Sacra, si veda la nota apposta dove si trattò particolarmen-

te di quella Via , Tomo I. pag. 271. e seg.
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Vesta essendo 1' altra via per andare alla porta vec-

chia del Palazzo , e per il Clivo , detto anch' egli Sa-

cro all'antica Roma quadrala, al Palagio Augiislalo
,

e al Tempio di Apollo, fu anch' ella o per adulazio-

ne , o per venerazione , o per altro cliiantala Sacra .

Da Plutarco in Cicerone si dice assai aperto : In Tem-
pia Jo\'is Statoris

,
quoti erectum est juxta princi-

pium Sacrce vice
,
quce Palatiuni respicìt . TI qual

principio non potè essere quella somma Sacra A in
,

eh' era di là da Santa Maria Nuova , uè 1* aiiro capo

presso S. Lorenzo in Miranda , ne' quali luoghi esse-

re stato il Tempio di Giove Statore , e 1' antica por-

ta dei Palatino , sicché per anlnrvi il libro di Ovidio

passasse presso al Tempio di Vesta , non è possibile ;

né avrebbe potuto Tarquinio Prisco abitar fra i'uel

Tempio, e la Nuova Via : segue duin^ue , che di un
altro principio di Via* Sacra Plutarco intenda , ci >è

di quella, quce Palatìum respicit ; e più sotto egli

dice ; E Valalia Consul Lentuluvi suinit , eunique

per viam Sacram , mediumque Forum adducil ; ma
assai più apertamente Dionigi nel secondo , ove nar-

ra il Tempio di Giove Statore da Pioniolo edificato

ad Portam Mugoniam , unde per \^iam Sacrant Pa-
latiutn aditur . Supposto 1' equivoco nel nome di

quella porta , come nel piimo libro già discorsi , e

conchiusi , non di altra via Sacra, che di questa nuò
intendere , essendo impossibile , che la casa di Tar-
quinio Prisco fosse dov' è J' Arco di Tito , e avesse

finestre nella Via Nuova . Perciò il libro di 0\idio

segue di là dal Tempio di \ està il cammino a destra

di quel Tempio , e Bosco , torcendo , in vece di salir

dirittamente il Colle , al lato del Tempio di Castore
,

Inde petens dextram ^ Porta est, ait , ista Palati ^

liic Statar : hoc primuin condita lìoma loco est.

Marziale inviando anch' egli alla lilweria Palatina di

Apollo il suo primo libro di E|ngrammi
,

gli ù far

lo stesso viaggio , e chiama Sacro quel Clivo u»;ll' E-
pigramma ^o.

Quceris iter ? dicain , aucinum. Caslara , canai

Transibis Vestce , inrgineawque dovnim .

Inde sacro veneranda petes Pallalia Clivo etc.

Ma o Sacra , o non Sacra , che questa vi i si dicesse

veramente , non può negarsi , che aprendosi in quell'

estremità del Foro presso al Tempio di Castore , e

m 2
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quel di Vesta lungo la falda del Palatino , in breve
Domus non giungesse al Tempio di Giove Statore , e alla por-

RegTs^^^*
^'^ 3"tica del Palazzo: avanti al qual Tempio abitan-

do Tarquinio Priseo potè avere finestre , clie dall' al-

tra parte sjìorgcssero nella via Nuova . Così può sta-

bilirsi , che fra 1' una via , e l'altra dietro al Tem-
pio , ed al Bosco di Vesta , Tarquinio Prisco abitas-

se ,
giacché nel Foro non abitò ; e questa via , che

ramo deìla Sacra si è detta , o guidava al Foro Boa-
rio dirittamente

, o piuttosto entrava in quella , che
già dissi con Asconio andai-e per il Voi canale , e per
la faida del Palatino al Circo , e dividere le Regioni
quarta, e decima dall'ottava. Se tale arcliitettura , e

disposizione di strade sembra vana
,

provi pure altri

a situarle altrimente, ed a concordarvi ciò, che di

esse vie , e delle fabbriche si legge negli Scrittori an-
tichi ; che io prometto ( quando una tal concordia

"^i si vegga ) appagarmene, e seguir volentieri l'al-

trui sentenza . Intanto colla casa di Publlcola; e col

Tempio della \ ìuoria , clic in questa Regione da
^ itiore , e da Rufo si coniano , quanto finora si è

supposto maggiurmenle si conferma .

JEàes Vi- ^^ Tempio della Vittoria fu fabbricato sotto Ve-
cioris. lia , dove prim^i fu la casa di Valerio Publicola . Co-

sì aflerma Iginio allegato, e seguito da Asconio nel-

la Pisoniana e. 22, P. f^al. foiosi jilio Puhlicolce

(vdes publicas sub Velia , ubi nunc cedes p^ictorice

est.
, fjopuliun ex lesile ,

quani ipse tulerat , conces-

Publ'"v- •^"^'' ' e Plutarco in Publicola: Donuunqae piio-

sub Velia re lìiinus spU'iididam cedificavit , ubi nane tempiiun

est. et T iciis publicus dicilur ', il qual Fano , o Tem-
pio essere quello, che Igino dice della Vittoria a me
sembra certo : e se quella casa fu sotto Velia , e Ve-
lia , come già si è provato , risgnardava il Foro , di

necessità fu non lungi dal Teuii)iu di Giove Statore
,

e dalla Porta del Palazzo ; il che si conferma di più

da Festo nel 17. libro: sed porla Jioniana institiita

est (i Ronìulo infuno Clivo f^ictorice : ed il "Vico

da Plutarco detto Publico essere la via descritta da

Dionigi , e da noi tante volte detta dalla Sacra al Cir-

co è assai verisimile: la quale se \ ico Publico da

Plutarco si dice , vico anche Publico si noma da Li-

vio nel secondo e, 4- Delnta conj'estiin ninteria oin-

nis infra le.linni , et ubi nunc / icus f^ublicus est.
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Domus in infililo Clivo cedijicata ; clic infimo Gli- r^-

vo della Vittoria si dire da Fcsto , e forse non Pub- bUco "J
blico , ma Pul)l)licio correttamente leggendooi dove ^'ubhclo.

dirsi , di che altrove . Sr» che altri mosso da uà ma-
noscritto di Livio nel ([uale in vece delle parole re-

citate , u/)i iiitiìc / iciis jmblicus est ; con apei'ta scor-

rezione leggevn.si , ubi nunc vice Pocce est , argomen-
ta doversi ivi leggei-e , ubi nìinc ficepotce est , e

così l'altre di Plutarco et vicus publicus dicitur

,

emenda , et Ficepota diciiur . Ma non trovandosi

notizia di tale Dea ( quando hon debba veramente
legg(>rsi Ubi nunc Viclorice est , ciic ha del pr ib.ibi-

le ) non ardisco io dì rifiutare le lezioni vulgate, ed
in specie quella di Livio , che oltre 1' avere senso

piano , e diritto , ha del \'ico , e del Clivo Pubbli-
co , o Pubblicio tra Velia, e l'Aventino buoni rin-

contri ,• de' (juali spero nella Regione decimaterza com-
pire di discorrere .

La Casa di Pablicola sotto Velia essere stata fab- Casa di

bricata a spese del Pubblico , ed esserle per privile- ^''"^'''^o-

gio fatta la porta, clie diversamente dall' altre si apri- ^«^{,"^^'5

va in fuori , scrive Asconio nella Pisoniana e. 22. ; se public

Valerio Maximo ut Antias tradidit inler alios ho- ^'^^
'

^'^

nores domus quoque publice cedificata est in Pala- \Tcmnva
tio , cujus exitus , quo magis insignis esset , in pu- injuora.

hlicuin versus declinaretur , hoc est , extra privatavi
aperiretur .

Del Tempio della Vittoria Livio nel lib.io. e. 24- fa

edificatore Postumio Console : JEdein J latorice
, quani

cedilis curulis ex niultatitia pecunia faciendani cu-

raverat , dedicavit : ma se questo fosse, oppur l'al-

tro , eh' era sul Palatino , io non mi arrischio a giu-

dicarne . Un altro Tempietto esserle stato fnto ai)-

presso da Catone , scrive il medesimo Livio nel quin-

to dell;» (juarta e. 9. lisdem diebus , /Ediculam Vi-
ctorice l'irginis prope a;dem Victorice M. Porcius '^'l'c»la

Cato dedicavit, biennio postquam vovit ; eh' essere virtinis

.

stato quivi insegnano Rufo , e Vittore , della qual
Vittoria l'Orsini pone la seguente medaglia nella fa-

miglia Porzia (i) ; ma è ormai tempo di tornarcene

sul Foro .

(i) Si veda la medaglia segnata nuin. 21.
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LacusJa- ^^ ^'^go <!' Jutiiina presso al Tempio di Casto-

turnae . re fii fonte , che dalle radici del Palatino sorgendo

faceva ivi laguna breve , ma profonda , come da Dio-

nigi nel 6. è descritta . Oggi non se ne vede vesti-

gio ,
perchè ripieno , e alzato il sito ,

1' acqua ha pi-

gliata via sotterranea . Alcuni 1' immaginano quella
,

che presso a S. Giorgio in Velabro si vede , che sot-

to terra va al Tevere . Dicono altri quella di San

Giorgio essere acqua della Cloaca Massima , uè può

negarsi ', ma perchè è un gran capo , vi può essere

mista quella di Juturna .

Tempi utn H Tempio di Vesta fu presso al medesimo La-
^'=^'*' go , o fvute . Cosi oltre molte autorità, che lascio di

addurre , scrive Dionigi nel sesto
,
parlando di Casto-

re , e di Polluce conducenti i Cavalli sudati adfon-
tein ,

qui apiid cedem Vestce scaturìens parvam , sed

profuìiilaiìi facit lacunam . Né solo Tempio ebbe Ve-

sta ivi , ma e Bosco , ed Atrio . Il Tempio parve al

Biondo, che fosse la rotonda Chiesetta di S. Stefano,

eh' è sul Tevere poco lungi dalla Scuola Greca , in-

cannato forse da quella forma rotonda ; giacche di

simil forma essere stato, dice Ovidio ne" Fasti , e so-

miglianti a quel Tempietto se ne veggono l'imagini

ne' roversci di piìi antiche medaglie (i) . Ma se Ve-

(i) Il Ficoroni e il Venuti ingannati da quel passo di

Orazio ( ^ib. i. Od. 2. ) :

V'idlinus flavwn Tibcrim retortis

LiUore Etrusco vlolcntcr widis ,

Ira dcjccluin nionunienfa reg-is

,

TEMPLAQUE VESTAE ;

sosteuiioro la stessa opinione, malgrado il consenso unani-

me degli antichi S'-rittori , che pongono il Temp'O di Vesta

alle laide del Palatino , e malgrado l' impossibilità fisica, che

dove oggi si vede il Tempio rotondo alla Bocca della Veri-

la , fosse da Numa edificato qu"llo di Vesta . lm])prciocchè

a' tempi di quel Re era tutto quello spazio occupato dal Te-

vere e dalla p;ilude detta Velabvo .

Non è pei'ò impossibile , che a Vesta fosse sacro quel

Tempio , ma è certo che ora diverso da quello dove erano

le Vestali , e dove si conservava il Pallad"o . I passi che il

Nardiin' riporta sono senza replica , e questi tutti pongono

il re'obre Tempio di Vesta fra il Palatino e la via Nuova ,

cioè non lungi da quello di Castore .

Anzi pare , che il Cardini stesso lo allontani troppo
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sta ebbe il Tempio nel Foro , non giunse il foro al

Tevere , anzi neppure al Velabro . Il Marliauo è di

senso Tempi di Vesta essere stati due ; uno , che da
Dionigi nel secondo è detto fuori della Roma qua-
drata di Romolo , e concordemente col Biondo giudi-

ca quella rotonda Chiesetta; l'altro nel Foro alle ra-

dici del Campidoglio , dov' è oggi la Chiesetta di San-
ta Maria delle Grazie presso l'Ospedale; ma quanto
al primo equivocò il ^larliano nella quadrata Roma
di Romolo, non intendendola sul Palntino , fuori del

quale fu il Tempio di Vesta veramente, ma por Ro-
ma quadrata , abbracciante il Campidoglio , e li pia-

ni frapposti ; la quale , come nel prim9 libro discor-

si , non fu quadrata . Anzi le parole di Dionigi , un
sol Tempio di Vesta suppongono , e quello fuori del-

la Roma quadrata sì , ma nel mezzo fra il Palatino ,
Luogo

e il Campidoglio , eh' è un dirlo nel Foro . Quanto '^^ ^fcà
al secondo , se il Tempio di Castore , e Polluce era score , e

sotto il Palatino , e presso il Lago di Juturna
, quel Polluce,

di Vesta vicino allo stesso Lago , ben può dirsi , che
con vicinanza non intesa rigorosamente , fosse dalle

radici del Palatino qualche poco lungi , ma il porlo

nell'opposto termine sotto il Campidoglio, ha li'oppo

di durezza . Il Fulvio lo stabilisce presso Santa Ma-
ria Liberatrice , detta prima S. Silvestro in Lacu al

suo credere dal Lago di Juturna ; Il cui maggiore
argomento si è l'essere state trovate ivi appresso do-
dici Iscrizioni di Sepolture dì \ergiiii Vestali: ma
obi dirà , che quelle Vergini nel Tempio si seppellis-

sero ? Che il loro Sepolcro fosse in luogo non mol-
to lontano dal Foro sia vero , non perciò si dee ti-

rare il Tempio all' orlo del Palatino . Da Dionigi nel

secondo è dichiarato nel mezzo dello spazio tra il

Palatine , e il Tarpejo , e perciò necessariamente ver-

dal Palatido
, ponendolo ove e ora S. Maria delle Grazie .

Imperciocché Y AMroandi racconta , ( Memorie n. Z. ) che
presso S. Maria Liberatrice furono a' suoi giorni trovati do-
dici sepolcri di V'cstali con iscrizione . Conviene però no-
tare che il Tempio di Vesta avea come il Wardini dimostra
altre fabbriche annesse ; e forse i sepolcri trovati a' tempi
dell' Aldroandi saranno stati nel luco o bosco sacro di Ve-
sta , il quale si sarà esteso fin là mentre il Tempio stesso

poteva essere più verso il Velabro.



i84 LATO VERSO IL VELAEKO.

so la mota del lato orrldciitale del Foro: IVurna ari'

tem ittmcrìinn accipic/is piiuatos quidein non niovit

Cariai uni focos , comniuneni vero consliLuit onmiuni

unum 5v T&) jLirct^v tov KoltitoùXiou xcct tov na.}^uriotj

yo^piùù in niedio inler Capitolium , et Palaliiun locojani

Collibus uno circuitìi in T rheni comprcliensis , et in

medio inter utrunifiun exisLente Foro , in quo posuit

Teniphun , et custodeni Sacrorum : secondo il qual

senso va benissimo , che i Sabini dalle radici , e dal-

la porta vcccbia del PaLilino , fino al mez7,o dello

spazio, eh' è tra l"un Colle e l'altro, fossero rispin-

li indietro. In oltre il Bosco di Vesta da Cicerone è

descritto a pie del Palatino sì , ma sporto verso la A ìa

Nuova nel primo De Divinaùone eap, 4^. : A luco

Liicus Ve- / estce
,
qui a Palatii radice in No\>am inani , de-

st3s . vexus est, eh' è un dirlo nelT Occidental lato del Fo-

ro disteso da quell' estremità di esso lato , che era

sotto il Palatino verso la via Nuova , custodicimque

Sacrorum (i) , cioè , verso il Tempio di \esta , eh'

essere stato nelP imbocco della via Nova si accenna j

siccome ce lo addita ancor Livio, mentre nel quinto

e. 18. dice: 31arcus Casditius de Plebe nuntiavit

Trihunis , se in Nova via , uhi nunc Sacelluni est

supra cedeni J^estoì , Toccni noctis silentio audis-

se eie. dimostrando quel Sacello nella Nuova via si,

ma supra ccdem ì' estoi ; e (^a Ovidio nel 6. de' Fasti

citato sopra si accenna il medesimo. In ultimo la mor-
te di Galba scritta da Svetonio , da Tacito, e da Plu-

tarco fa, che il Tempio dì \' està si vegga quivi qua-

si con gli occhi . Calalo Galba dal Palagio Neroniauo

per la via Sacra nel Foro , da' Pretoriani , che dal la-

to orientale per la Basilica di Paolo vi sboccano , è

assalito , ed uccìso presso al Lago Curzio . Vinio fe-

rito fuggendo va a cadere avanti al Tempio di Cesa-

re , e Pisene pur fuggendo sì ricovera nel Tempio dì

Vesta, eh' essere però nel lato opposto a quello, don-
de i Pretoriani vennero , è conseguenza .

Prevedo oppormisi 1' equestre statua dì Domizia-

no descritta da Stazio nel primo delle Selve v. 02. e

(1) Questa espressione non si trova nelle migliori edi-

zioni
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seg. Questa nel mezzo del Foro eretta riguardava il

Palazzo , e il Tempio di Vesta :

If)se auteni puro celsuin caput aere sejitus

Tempia superfulges ; et prospcctare tùileris
,

y^n /im^a. conLemptis sufgant Patlatia flaniniis

Pnlchrius ? an tacita vis^ìlet face Troiciis ignis ?

Alane exploratas jatn laiulet Vesta ininistras ?

Né poteva in un tempo mirnr 1' uno , e 1' altro , se

r uno , e l'altro erano in lati diversi : ed io quivi

interrogo parimente, se l'altura della colossea statua

di Domiziano sovra base doppia
,

Qaai super imposìlo nioles geminata Colosso etc.

sovrastava a' Tempj , come poteva in un tempo con

faccia alzata riguardar la cima del Palatino , e avere

chini gli ocelli al fuoco dell' umil Tempio di ^ està ?

Non al Tempio aulico dunque aveva volto il guardo

la statua , ma a quella Vesta , clie sul Palatino era

avanti al Palagio Augustale , e di cui nella Regione

decima si ragionerà : ma quando anclie riguardante al

Tempio di \esta , eh' era nel Foro, voglia dirsi l'Au-

gustal Palagio , era sopra quelP angolo del Foro
,
pres-

so a cui era il Tempio , e il Bosco di Vesta , onde la

Statua all' uno , e all' altro edilizio si potè dire rivol-

ta egualmente .

Per dispor dunque gli edifizj di questo Iato nel ^'"^o

^

oro SI può ])rim]eramente dire , che nel suo princi- ^i festa
pio sotto il Palatino , e sull'angolo della via detta Sa- ove fon-

erai il Bosco di Vesta cominciando si stendesse verso
"'^^"

la via Nuova , come da Cicerone è descritto, e nella

sua estremità il Tempio sull' imbocco della via ; il

quale benché nel mezzo giusto dello spazio tra il Pa-
latino , e il Tarpejo con scrupolosità puntuale di mi-
sura geometrica non si riconosca , alla qual puntuali-

tà avere avuto riguardo Dionigi non è credibile , ba-

sta che intorno alla metà di quello spazio riesca col-

locato in guisa , che ben potesse Diojiigi ragionevol-

mente dirlo in quel mezzo (i).

(i) L' espressione di Dioui°;i riferita di sopra : gv t»
IMira^ii rov Ka.Tmat'hiov zoLinov T\a.7\a.riov *:^<it)p/&), nel luo-

go fra il Cainpldùgtio ed il Palatino ; non porta per ne-
cessità ohe il Tempio di Vesta fosse nel centro della valle,

che è fra i due inouti sopraindicati : Imperciocché la frase
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p^rma ^^ Tempio da Ovidio ci si descrive rotoudo co-

e diverse me la Terra. All'intorno essere stato cinto da colon-
parucoia

^^^ mostrano molle medaglie , che se ne trovano . La

^Tempio . sua sommità si dice da Plinio nel terzo del 34- libro

coperta di bronzo siracusano : p^estce quoque cedem

insani Syrncnsana superjlcie tegi placuisse ; e per

prova di quello , che dice Ovidio de! Tempio di Ve-
sta , aggiungiamo qui la medaglia della famiglia Cas-

sia (i) , uno de' quali Cassj , come scrive Asconio

nella Miloniana , VestcB Templum damnatis virginia

bus incestis purgavit

.

Foco pe- Yi si conservava , e vi si adorava un fuoco peren-

"«"« '^^ ^^ ' ^^ quale vi stava non sospeso in lampada
, come

altri crede , ma sopra Altare ; uè era fiamma arden-

te in olio , o in altro liquore , ma aveva sotto di se

ceneri , e perciò era acceso di legna : di che è testi-

monianza assai buona il fatto di Emilia Vergine Ve-
stale , narrato da Dionigi nel secondo ; Hcec dicens ,

et e veste linea fasciam ahstraliens
, qua cincia

erat , dicunt Ulani post orationem actasse in arani ,

eque frigido cinere ,
quod longe antea fuit absque

scintilla , magnani per Unum exisse flammam età. ,

ed esservi stato uno , o più focolar si può trar da

Valerio nel quarto del libro quinto : Ignoscite alter-

ni ^vetustissimi foci , veniamque date ìgnes . Che non

sospeso fosse , né in terra , ma sopra Altare , o Al-

tari , oltre le parole portate di Dionigi , assai ben

r esprime Lucano nel primo v. 549- •*

J^estali raptus ab ara

Ignìs , .... e nel nono v. 99^.

Ser^^at et Alba Lares et quorum lucet in aris

Ignis adhuc Phrj gius , nullique aspecta virorum

Palias in abstruso pignus memorabile tempio .

E Silio nel primo v. 546. :

Et nos v^irginea lucentes semper in ara
Laomedontece Trojana aitarla Jlammce etc.

dello Scrittore di Alicarnasso potrebbe essere giusta ancor-

ché il Tempio di Vesta fosse stato più dappresso a un mon-
te che all' altro, come disfatti lo era più al Palatino che

«1 Campidoglio secondo ciò che si è veduto poco anzi .

(1) Si veda il Num. 22. a . Un' altra medaglia diffe-

rente da questa si ha in Domiziano , il quale forse avrà ri-

staurato questo Tempio, la quale si riporta al num 22. h.
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Kè ignudamente sopra Altare , come gli altri fuochi

de' Sacrifizi , ma sull'Altare era uuo , o più basi , o
foconi di creta . Valerio nel cap. 4- del Hb. 4* ^^
ceternos f'estce focos Jictilibus etianmnni vasis con-

tentos etc. , onde ai vasi , ed alle fiamme , come a

statue , servivano gli Altari per piedestalli .

jNel Tempio di Vesta fu un particolar luogo ^^^^^^^.t

detto Penus : di cui Festo cosi scrive lib. 16. : Pe- nus.

ìius vocatur locus lìitinius in cede Pesta: segetiòus

septus
,
qui certis diebus circa J estalia aperitur

,

ii dies l'elisosi hahentur . In vece di segetibus fa-

cilmente diceva tegetibus ; cosi dell' Altare de' Lari

disse Nevio allegato da Festo in Peneni :

Theodotuni compcl/as
, qui aras Compitalibus

Sedens in cella circumtectuas tegetibus

Lares ludentes peni pinxit bubulo .

La quale chiusura era forse in foggia di padiglioni .

Giovenale nella Satira 6. v. iiy.

Ausa Palatino tegetem prcpferre cubili .

Del Peno dà notizia Larapridio in Llagabalo e. 6. :

Et in Penuììi pestce
,

quod solce viìgines , solique

Pontijices adeunt , irrupit etc. Ivi si conservava for-

se il Palladio ; il quale mai non si vedeva , se si Palladio

crede a Lucano già portato, e ad Frediano nel pri-

mo libro : Plurima quoque , et pulcherrima L'rbis

cedificia confiagrarunt , Inter quce et J^estce Tem-
pluni , sic ut Palladium quoque conspiceretur : quod
in primis colunt , atque in arcano ha ben t Roma-
ni , Troja ( ut perhibent ) ad^ectum , ac tuin pri-

mum postquam in Itcdiam devenit , conspectuni ab

hominibus nostrce celatis . Quippe raptum id J' esta-

les virgines media Sacra via in aulam Imperato-

ris transtulerunt . Che dalle sole Vestali fosse vedu-

to , o dalla sola Vestale Massima , eccone anche testi-

monio Lucano nel primo v. 597.

T'eslalemque chorum ducit vittata Sacerdos ,

Trojanam soli cui fas vidisse Minerram .

Anzi che neppur le Vestali vedessero il Palladio , e

l'altre cose sacre , che erano ivi ,
par racconto espres-

so di Dionigi nel secondo . Da che può cavarsi , che

Lucano dica della sola Massima essere tal facoltà; ma
come si apriva dunque il Peno ne' dì Vestali ? Si

apriva forse il padiglione , che il ricopriva , il quale

tolto , restava discoperto 1' armario , il Taberuaco-
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lo , ina serralo , dentro al quale potè staro il Palla-

dio sempre nascosto . iSe poi oltre al Palladio vi fos-

se chiuso altro , come da Dionigi si sospetta ;
1' in-

cendio , che sotto l'Impero di Commodo successe in

Roma, (.piando dalle \ergini fu portato fuori il Pal-

ladio secondo Erodiano già citato , fa congetturarne

il nò ; perchè se altro vi fosse stato ,
1' avrebbouo le

Vergini col Palladio portato fuori

.

Atrium Ouello, che Atrio di Vesta si dice, fu la Pic-

Y®^!^ • eia di Numa , ove soleva cruel buon Re udire il
Regia Nu- ?- ,

. /A !• 1 1 5 T-. -

mae .
Popolo , e tener ragione. Uviciio nei sesto de r asti

V. 2G5.

JJic locus e.riguus , qui sustinet yétria Festce ;

Tunc eiat intonsi Regia magna ÌVumre .

E perciò Atrio Regio soleva anche dirsi . Livio nel

sesto della terza Deca e. 21. : Comprehensn postea

prir'ata asdificia ( neque eniin tuin Basilica^ erant )

coìnprehensoi Latoinioi , Forumque piscatorium , et

Atrium Regium , cedes pestai vix defensa est tre-

decim maxime servoruìn opera etc. Onde quella ,

che Ptegia propriamente dicevasi , essere stata diver-

sa , come nella Regione tpiarta dissi , maggiormente

apparisce . Ma se quella , che già fu Regia di Numa ,

non fu edifizio diverso dall" Atrio , come Regia Nu-
rnce , et Atrium Vestce son posti da Vittore distin-

tamente ? Io li direi posti per mera dichiarazione ,

e crederei , che in un medesimo verso andassero scrit-

ti Regia JVumce , Atrium Vestce , cioè quella , che

fu prima Piegia di Numa , e poi Atrio di Vesta 5

quando non voglia dirsi una di quelle particelle glos-

sema de' soliti aggiungersi da' Trascrittori . Fu questo

Atrio non congiunto al Tempio , ma fabbrica affatto

separata , e forse qualche poco lontana
,
per quanto

ìuA settimo dell'Eneide scrive Servio v. i53. : Ad
Atrium autem f estce conveniebatur

,
quod a tempio

remotum fuerat ; e perciò nell'altro lato dell'imboc-

co della Via Nuova sul Foro di là dal Tempio es-

sere stato l'Atrio, mi sembra di poter conchiudere.

Basilica Nel medesimo lato essere stata la Basilica Julia
Jnha . dicono il Llpsio , ed il Donati, cavandolo dalla posi-

tura del cavallo di Domiziano da Stazio descritto ;

il quale se posto nel mezzo del Foro riguardava il

Palatino, e si dice al verso ac). , e 3o. che a' lati ave-

va due Basiliche , da uno la Julia , dall" altro quella

di Paolo :
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^it laterurn passus hìnc Julia Tempia luenliir
,

lilìiic belligeri subliiiiis Jìegia Pauli :

la Basilica di Paolo Kmilio gli -fu a lato sinistro pres-

so S. Adriano ; onde la Giulia gli fu a destra sicu-

Jiiente ; nò può negarsi j poiché con argojnento an-

che più conchiudente, a mio credere, si può prova-

re . Festo nel decimottavo libro parlando del Lago LacusSc
Servilio cosi scrive : Servilius lacus appellahatur ab vLlius .

co
, qui eiini Jaciendiim ciirnverat in principio Vici

Jugari continens Basilicm Julice , in quo loco fuit

cffigies lijdrce posila a M. Agrippa . Stava dunque
il lago , o vogliamo dir fonte Servilio ornato da Agrip-

pa dell" e/lìgie di un" Idra forse gettante acqua presso

r imbocco del \ico Giugario nel Foro ; il quale fu

in questo lato su l'angolo sotto il Campidoglio , e

perciò la Basilica Julia presso a quel fonte fu di ne-

cessità tra il Vico Giugario , e il Tusco , cioè a di-

re presso la Chiesa di S. Maria delle Grazie .

Ove Stazio dice Julia Tempia
, ])iace a Lipsie

di leggere Julia teda , secondo un antico inanoscrit-

to
, per torre la confusione col Tempio del medesi-

mo Giulio . il quale pur fu nel Foro , e diverso edi-

fìzio dalla Basilica . Al Donati il legger Tempia non
dii punto di durezza; primieramente perchè giudica

essere state ancora le antiche Basiliche inaugurale co-

me li Tempi , e Curie : secondo perchè ancora in

INIarziale la Basilica Julia si legge Tempia nell'Epi-

gramma 38. del lib. 6.

Jain clamor , centumquc viri , clensusinie coronoe

Vulgus , et infanti Julia Tempia placent
;

ancorché in altri testi pur di Marziale si legga Ju-
lia tecta . Io nondimeno sento volentieri col Lipsio

,

non leggendosi , che le Basiliche siano stale mai Tem-

pi , o inaugurate , né dovendosi ciò credere ; poiché

ne' primi tempi di Roma si teneva ragione non già

ne' Tempi , ma allo scoperto ne' Fori , e perciò se per

comodità furono fabbricate poi le Basiliche , niuna
ragione persuade, che s" inaugurassero , se ciò non si

legge . Inoltre in Marziale la troppo brutta cacofonia
,

che ne seguirebbe Julia Tempia placent, e l'anfi-

bologia , che ne risulta col Tempio di Giulio , fanno

inclinare ad eleggere la lezione Julia tecta , tanto in
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Marziale , quanto in Stazio Poeti ambedue coeta-

nei (i) .

^ervì Nella Basilica Giulia essersi abitate le cause Cen-
queUa Da • i. t • • • t ai • i • t i

•

sUicaper tumvirali , olirei versi portati di Marziale, si dichia-

le cause ra da Plinio Cecilio nell' epistola ultima del quinto
Cent uni-

jjJjj,q . £)(fscenderam in Basilicam Juliain auditii-
Virali

.

'
7- • 7

rus
,
qiubus proxinia comperendinatione respondere

debebam . Sedebant Judices , Centumviri (2) i^ene-

rant , obversabantur advocati etc. , e della medesima

ragiona Quintilifmo nel lib. la. al capo quinto: Qiiurn

in Basilica Julia diceret primo Tribunali etc. In

quattro Tribunali essere stata divisa quella Basilica

^'^'ff
^"'^

dal medesimo Plinio nell'Ep. 33. del lib. 6. si rac-
Quattro

. . . '

Tribuna- coglie: Quadruplici Judicio bona paterna repetcbat.

^* • Sedebant Judices centuni et octoginta ( tot cnim
nuatuor consiliis conscribuntur .... Nani duobus

Consiliis vicimus , totidem vieti sumus
',
ma però ben-

ché le Centumvirali cause nella Basilica si agitassero

,

pure alcuna volta trasportati nel Foro i Subsellj si

litigava allo scoperto . Quintiliano scrivendo di Por-

zio Latrone famoso Declamatore nel lib. 10. cap. 5.

Ut quum ei summam in scholis opinionem obtinen~

ti causa in Foro esset oranda , impense petierit , uti

subsellia in Basilicam transferrentur . Ita illi Coe-

(i) Questa Basilica fu ristaarata ed ornata di una sta-

tua da uabinio Vettlo Proliiaiio Pretetto di Koma come si

ricava dalla seguente iscrizione riportata da Grutero p. 71.

n. 7. e trovata non molto lungi dalle tre colonne del Comi"
zio dette volgarmente di Giove Statore :

GABmiVS . VETTIVS

PROBIAlNVg . VX. PRAEF. VRB
STATVAM . QVAE . BASILICAE

IVLIAK . A . SE . NOVITER
REPARATAE . ORNAIVlET<fTO

ESSET . ADIECIT

È questi forse il Probiano che si crede essere stato Prefet-
to di Roma nel 07^. dell' Era Volgare .

(2) ìii ahri testi si legge Dcceim'iri cioè quelli che giu-
dicavano le liti , e che sono detti nelle iscrizioni DECEM-
VIRI STLITIBVS IVDiCANDlS .
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lum novum fidi , ut omnis ejiis eloquentia contine-

ri tecto , ac parietibus videretur . Chi poi vuol ve-

dere (Questa Basilica niiautameute descritta , legga il

cap. 1 . del quinto libro di Vitruvio , che , com' egli

dice , ne fu l'Architetto . Svetouio scrive nel Sy. di

Caligola , che quell" Imperadore Quin et jìumìnos

non mediocris suniince e fastigio Basilicce Julice per
aliquot dies sparsit in plebeni . Ne argomenta il Do-
nati , che sopra la medesima Basilica , e sopra tutto

quel lato del Foro passasse il gran Ponte da Caligola
p^^^^ q^_

fatto per andare dal Palazzo nel Campidoglio . ligulae .

Del Lago Servilio , di cui si è toccato poco fa „ ^^fo
, 1

^^ .
T iiiTt òervilio

( ed era torse posto a corrispondenza del lago di Ju- spnliarìo

turna , ch'era presso l'altro estremo del lato stesso ) della prò

occorre soggiungere quel, che scrive Seneca nel Trat- ^o-?;^'""*

tato ; Cur bonis viris etc. e. 3. Videant largum in

Poro sanguineni , et supra Sert^ilium lacwn ( id

eniìn proscriptionis SuUame Spoìiarimi est ) Sena-
torum capita et passini vagantes per urbem percus-

soruni greges etc.

Il lato sotto il Campidoglio ,

CAPOSESTO.
V^uì primieramente noi veggiamo l'Arco di Severo Arcus Se-

quasi mezzo sotterra , da cui la bassezza dell'an- ^^ri.

tico piano ci si rappresenta , B.icordandomi averlo vedu-

to tutto scoperto nel principio del Pontificato di Grego-
rio XV. quando ne fu tolta la terra , affine di fargli in-

torno un muro , e sotto la volta maggiore un ponte
,

acciò si vedesse intero , e spiccato come la Colonna

Trajana ; ma considerato dipoi , che quel cupo sareb-

be stato un ridotto d' immondizie , fu cangiato pen-

siero , e riempiuto di nuovo quanto a tal fine s' era

cavato (0 • Ha questo scolture di Guerre in basso

(1) Due altre volte era stato quest' arco precedentemen-

te scavato , cioè da Leone X. coli' assistenza di Buonarroti

e quindi nel i56o. ; ma tutte e due le volte si riempi di

terra per la vicinanza del colle. 11 Regnante Pontefice però

lo fece scavare Tanno 1800. e circondollo di un forte mvi-

ro onde essere per sempre scoperto . Del che se n' ha una



»tì

192 LATO SOTTO IL CAMPIDOGLIO,

rilievo due per facciata , e dall' una , e dall' altra vi si

legge la seguente Iscrizione:Ov 'è da osservarsi in quel ver-

so : Optiinis fortissiniisqiie Piin-

§ cipibus , il piano del marino as-

sai più basso, che altrove, e

dimostrante cliiara la lasura di

altre lettere , che prima vi era-

no (1) . Ivi era certamente il

nome di Geta , il quale Cara-

calla da tutt' i monumenti fé

^ radere , come Sparziano scrive .

§ Anzi clii accuratamente mira nel-

? le lettere i forami del bronzo
,

^ che le guainiva , scorge eviden

-

? ti vestigi di altre lettere diver-

S se (2) .

fa

o
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Nel mozzo del medesimo Iato furono due Tem- Templum

pj , uuo della Coucordia , l'altro di Vespasiano addi- Concor-

tati da Stazio, dove il Cavallo di Domiziano v. 3i., J^ '

,

,
j , . . 1 1- • 1 .

Tempi um
pin volte detto , descrive , situando Ji riguardanti per Vespasia-

diritto la groppa .
"i •

Teri^a Pater , Iwtoque sndet Concordia vulfu. .

lì Tempio delia (concordia , dice Festo nella pa-

rola Senatula essere sialo inter Capitolium , et Fo-
rum ', e \ iltore nel racconto de"Senaluli colle parole

medesime lo nota . Da Plutarco in Camillo si dice

risguardante il Poro : Poslridie concione hahita de-
cretuni est , ut Tcmplum Concordia^ in rei mcnio-

riam ad Forum , et Comitinni speclans wdificare-

tur . Il Tempio dnnipie dovette avere , anzi el)be mol-

li gradi avanti di se . Marco Tullio nella decima Fi-

lippica : Equites Romani
,
qin frequentissimi in i(ra-

dihus Crmcordice sleternnt : i quali gradi comincian-

do a pie del monte nel Foro, di necessità alzavano

quotics imcfg-o i-idcretur , ciuf statua . Laonde per concilia-

re i passi di Sparziano col fatto ( giacché è chiara la ra-

sura tanto in questo , quanto neir altro arco al Velai irò ) ,

convien credere , che Caraealla affettasse questo dolore nel

vedere le immagini e la memoria di Gela appunto per to-

glierle , cioè che gli adulatori vedendolo cosi afflitto, fece-

ro sparire F oggetto del suo mentito dolore .

Ma tornando all' arco fu questo eretto a Settimio Se-
vero per la vittoria Partica , e per aver soggiornato gli Ara-

bi e gli Adiabeni ; ma egli non vi passò trionfante
, poiché

Sparziano nella sua vita al cap. ij. dice : //u/e In Sjriuìn
redlit vietar et partliicuni dcjercntibus sibi palribus triu/n-

phwn , idcirco rccusavit , (piud consistere in cuìru affe-
ctus articidari morbo non possct : jUio sane concessit ut
triumpharct cui Scnatus Judaicuni triuinpluun dccrc^'cr^it

,

idcirco quod et in Sjria ras bene gastce Jiierant a Seve-
ro . Questo monumento inciso dal Bartoli fu suffìcicntenien-

te illustrato dal Suaresio, onde per non ripetere ciò che da

altri si disse , V ometto . L' essere quest' arco di marmo sa-

lino a differenza degli altri , che sono di marmo pario iia

fatto si che i hassirilievi abbiano estremanieute sofferto .

L'attico era adorno di metalli ( Piranesi e. i. p à. ) . 1

rosoni ddle tolte sono bellissimi e di varia forma . Dalla
medaglia riportata al n. 23. si rileva che sul piano superio-
re vcdevansi so^ra un carro di bronzo la statua dell' Impe-
radore e de' figli tirati da sci cavalli , fra due soldati a pie-
di e due a cavallo.

Toni. II. n
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il Tempio in qualche poco di eminenza , ed. insieme

lo discostavano dalla sponda del Foro alquanto su

quel principio di poggio . L' antica inegualità del Col-

le in tempo di Camillo potè dare alle fabbriche oc-

casione d'inegualità fra esse nei siti . Fu non lungi

dalla Carcere , secondo Dione , che nel 5^. scrive di

Sejano: Eodemmet die Senatus coactus prope Carce-

reni in cede Coricordice. .

Porticn Perciò è comune opinione , che avanzo del Tein-
antico di pjg della Concordia sia quel Portico di otto colonne

,

lonticsot- che a pie del Campidoglio presso 1' Arco di Severo è

toiiCam- ancora in piedi, sopra il cui architrave si legge:
pidogUo. SJ^NATVS . POPVLYvSQ\ E . ^iOMAKVS

INCENDIO . CONSVMPTVM . RESTITVIT
Ma di ciò ninna congruenza persuasiva , non che pro-

va conchiudente sembra a me vedersi . Era il Tem-
pio della Concordia sporto sul Foro : questo portico

n' era assai lungi , vedendosi molto più dentro dell'

Arco di wSevero . Si legge di quello Inter Capitolium ,

et Forum: Questo considerata l'altezza sua in riguar-

do del piano dell' i^'^co di Severo , che è sotterra , e

del Carcere Tulliano , appare non già inter Capito^-

liiim , et Forum , ma su lo stesso Campidoglio , fuo-

ri però dell' appiombate sostruzionl della Rocca ', anzi

1' altre tre colonne , che gli sono appresso colla paro-

la scritta nel cornicione ESTITVER , indicano indu-

bitatamente il piano del Campi4oglio alle sostruzioui

soggiacente essere stato ivi . Aveva quello la faccia
,

ed i gradi risguardanti il Foro , e il Comizio , secon-

do Plutarco , e guardava a faccia il tergo del cavallo

di Domiziano, secondo Stazio nel i. delle Selve v.3i.

Ter^a Pater , Icetoque videt Concordia vultu ',

Ove oltre alla proprietà del Videt l'inculcarvisi di più

Iceto vultu , non mai si potrà confar con un Tempio

,

il cui solo fianco si veggia dal Foro ; né senza im-

proprietà , e sproporzione potrà interpretarsi . Il Tem-
pio di Saturno da Servio nel primo dell'Eneide è det-

to Juxta Concordia^ Templum ; eppure quand'anche

il Tempio di Saturno fosse stalo la Cliiesa di S. Adria-

no , che non fu, con ninna ragione Servio in un'ab-

bondanza d' edifizj pubblici uno all' altro quasi conti-

gui straordinaria , ci potè contrasegnar quel Tempio
colla vicinanza di questo . vS. Adriano verso S. Loren-

zo in Miranda ebbe più fabbriche riguardevoli , ed iu
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ispecie la famosa Basilica di Paolo ; dall' alu-a parte

il Segretario del Senato, dietro i due famosi Fori di

Augusto , e di Cesare , che perciò in t/iòus F'oris

S. Adriano si legge , poco lungi aveva il Carcere , e

l'Arco di Severo , ed altre che o non si sanno
, o il

rammentarle è superfluo j e senza una gran violenza

di ragione , che convinca , ardiremo dire , che il Jujcta

d'i Servio di due sì lontane fabbriche fra di loro s'in-

tenda ? ma glie ne compisce l'evidenza Valerio nel

e. 7. del libro nono, narrando, che Sempronio Asel-

lione sagrilìcava avanti al Tempio della Concordia nel

Foro : Pro cecie Concordici saciijiciuui facientcm

,

ab ipsis altaribus fugere extra Forum coactiun etc.

Il Tempio di cui furono le otto colonne , non ebbe
faccia, nò scala drizzata al Foro, ma al primo |>iauo

Capitolino , e chi avanti a quello faceva sagriiìzio
,

non è possibile , che fosse nel Foro , uè che incalza-

to dalla turba fuggisse dal Foro .

Non nil si faccia replica col prope Carcerem di

Dione portato sopra; poicliè il .fine di qucll" Istorico

essendo di dichiarare tenuto il Senato non lungi dal Car-

cere per potervi fare speditamente condurre Sejano
,

non aveva di mestiere d' un prope sì stretto , bastan-

dogli , eh' il Tempio della Concordia fosse
, ( ed era )

il più vicino al Carcere di quelli , nei quali fu so-

lito tenersi il Senato . 11 Marliano con una Iscrizio-

ne , che in S. Giovanni Laterano dice essere , sosten-

ta il parere comune , eh' è l' appresso :

D. N. CONSTANTINO . PIO
FELICI . AG . TRIVMPHATOPtl

SEMPER , AVGYSTO . OB
AMPLIFICATAM . TOPO . ORBE

REMPVBLICAM . FACTIS
CONSILIISQ
S. P. Q. R,

AEDEM . COJNCORDIAE
VETVSPATE . COLLAPSAM

IN . MELIOREM . FACIEiM OPE
RE . ET . C\ LTV . SPLENDIDlORE

RESTITVERVNT (1)

(1) Questa iscrizione diceva
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Ma trattandosi qui di Tempio per la vecchiaja cadu-

to , anzi migliorato di faccia , noa ha corrisponden-

za alcuna coli' altro delle otto colonne, che si legge

D.N.GOjVrSTAlVTlNO.MAXIMO.PIO.?rXTCI.AC
TRIVMPHVTORI.SF.MPF.R.AVGVSTO.OB.AMPLIFI
CATA]\i.TOTO.ORBE.RE:vr.?VBLlGAM.FACTIS.GON
SILIISC,). S. P. Q. R.

DEDICA1XTE.ANICI0.PAVLIA.0.IVWI0RE.C.V.G0S
ORD. PRAEf. VRBI
S . P . Q . R .

AEDEM . CONCORDTAE . VET^STATE . COL
LAPSAM . m . AfELTORKM . FAGIEM . OPERE
ET . GVLTV . SPLEISDIDIORE . REST1TVERVNT

L' Anicio Paolino , che dedicò il Tempio della Goiicor-

dia fu Console nel o34- 6 forse lo stesso amio Prefetto di

Roma .

ìa per tornare alla questione del Tempio della Concor-
dia , il Nardìni ebbe ragione a non ainmeltere V opinione
di coloro , eh?; ne riconosocv^ano ^li avanzi nel portico del-

le otto colonne di granito , che si veggono sul Clivo Capi-
tolino . Egli però s' ingannò ponendolo nel basso del Foro
più versu la Consolazione. Oggi noa v' ha più dubbio sul-

la vera situazione dì questo celebre edificio : fra le tre co-
li nue residuo del Tempio creduto di Giove Tonante , ed il

Carcr-re si è trovata di recente la cella del Tempio della

Concordia rivolta al Comizio, e ricca di marmi preziosi .

Quattro inscrizioni di bella forma tre delle quali sono voti-

ve determinano questa scoperta . In una si legge :

M. ARTORIVS . GFIMINVS
LEG. CAESAR. AVG. PRAEF. AERAR. MIL

COINCORDIAE

Questa che è la più conservata è dell' epoca di Augusto , il

quale secondo Dione lib. 5v^ pag. 647- istituì l'Erario mi-
litare , di cui fu Prefetto questo M. Artorio . L' altra e

frammentata in caratteri minori , e dice :

/VSITANIAE

DESIGN

prò SALVTE . TI. CAESARIS

A\GVSTI . OPTIMI . AC

IVSTISSImI PRINCIPIS

CONCOKDIAE

AVbI . P. V
ARGENTI . P. X
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consumato dal fuoco , e pr)i solo risarcito . Noi pi-

gliandone misura nlffuant'j più f.'s:itta diciamo , die
se all' opposto dei Rostri , e dei Cavallo di Domizia-

La terza è un fiammctito assai piccolo nel quale però rile-

vasi la parola CO\C. La quarta è pure uu frammento^ ma
si riconosce esser votiva .

L' interno della colla è rivestito di giallo antico e pao-
nazzetto , ed il pavimento oltre questi marmi è lastricato

ancora di affricano . Si sono rinvenute delle colonne di ;ii<il-

lo , e paonazzetto le quali per la loro piccola dimensione
non potevano servire , che alla decorazione interna : si so-

tio scoperti pure moltissimi frammenti de' membri di Archi-
tettura che decoravano la cella , e (Va questi parecchie basi,
tutto d' una esecuzione eccellente ; ma troppo carico di or-
nati . Ciò mi fa credere clw il Tempio della Concordi,-' riven-

do sofferto per l'incendio Vitelliano fosse r,'st:d}ilito ci.- nuai-

cuno de' Vespasiani . Imperciocché lo stile di queste basi e

degli altri '^'rammenti si accosta di molto ad altre basi trova-

te nelle Terme di Tito, agli ornati deiTArco di questo im-
peradore , ed al creduto Tempio di Pallade nel Foro di Ner-
va , tutti edilìzi della stessa epoca .

Quanto ai passi dcr^lj ar.tichi f^crittori riportati dal IN'ar-

dini si a':cordatio oitimamcite colla situazione della fabbri-

ca scopenr^ . Essa e ìntcr Cij)!fol'ii?n et Forum , come di-

ce Festo ; guarda il Con.v.iu , siccome affertna Plutarco , ed
è presso il Car';orc , sectuido che narra Dione . Tutto ciò

che nello srav o si è, rinvCiiuto ha sofferto estrcnu.mente dal

filoco i il che provi essere stato distrutto da un incendio .

Quando ciò accadesse è incerto : il vedere che la Chiesa di

é. Sergio , e Bacco già ivi dappresso esistente , la quale si

fa rimontare al VII. secolo , ne avea occupato Una parte ,

potrebbe far credere che a quella epoca già fosse disfatto .

Ma potè dopo estender-i la Chiesa sulle rovine del Tempio
della Concordia senza esserlo stata dapprincipio . Ciò si ren-

de tanto più verisimile , che restasio memorie di questo

Tempio fino al i i4-^. nell'Ordine Romano, e memorie tali

che se non intiero almeno il dimostrano in gran parte esi-

steiite . Io per me oso asserire , clic la svia distruzione deb-

ba f' -riversi al feroce Brancaleone nel 1257. , che diroccò

quanti edifioj antichi rimanevano ancora iu piedi, per torre

allo famiglie potenti i mezzi di forlilìcarvisi .

Merlano ancora di essere citate fra ^\\ oggetti rinve-

nuti, varie statue colossali consumate dal fuoco , di cui una
sembra una Giunone . Si sa da Plinio , che questo Tempio
era decorato delle opere d' insigni artefici Greci : cioè di un
Batto che alora Apollo e Giunone, gruppo di Beda (H/st.

Nat. lib. 54- e. 'é. ); di una Latona nell'atto di sostenere

Apollo e Diana da lei dati alia luce , opera di Eufranore
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no furono i Tompj d'i \ ospnslano , e della Concor-

dia
,
ponendo quel di Vespasiano sotto le otto colon-

ne , verremo a porgli quello della Concordia a de-

stra alquanto più verso la Consolazione j dalle qua-
li positure ogni inverisimilitudine , o sproporzione si

esclude

.

,
Fu il Tempio della Concordia da Camillo vota-

rowiun- ^^ j 6 dal oenato poi tatto; IjOsi rlutarco in L,amiU

tnalTem- lo, e Ovidio nel primo dei Fasti. Ebbe congiunto
P"' il Senatulo , di cui Festo lib. ip. parla così : Sena-

cula tria fnisse liomce , in quibiis Senatus haherl

solitus sit nieniorice prodidit Nicostratus in libro qui

inscrihitur de. Senaf.u hahendo : unum ubi nunc est

cedis Concordice inter Capitolium , et Forum , in quo
solebant Mas^istratus dumtaxat cum senioribus deli-

berare : donde traggasi , die non solo al tempo di

Festo non vi era più , ma che solo vi era stato pri-

ma , die il Tempio della Concordia vi si facesse

.

Ben può essere , che dipoi lo stesso Tempio , in cui

si teneva spesso il Senato , si solesse dire Senaculo :

Quindi anche Livio nel primo della quinta dice del

Portico fatto nel Clivo Capitolino e. 26. ab tede Sa-
turni in Capitolium ad Scnaculum etc. Quivi con-

tro Catilina , ed i compagni fu fatto il Senato . Sal-

( ibid. ) ; di un Esculapio ed Igia di Nicerate ( ìhid. ) ,

di un Marte e Mercurio di Pisicrate ( ibid. ) e filialmente

di una Cerere , Giove , e Minerva opera di Slenide ( ibid. ) -

VI si ammirava ancora una pittura di j>Jicia rappresentante
Bacco ( VLin. Hi<:t. Nat. lib. Zi. e. 11. ) , ed una Cassan-
dra ,

pittura di Teodoro ( ibid. ) . Sulla sommità del fron-
tispizio del Tempio v-" era una Vittoria , la <(uale dice Livio
( lib. 36. e. iZ. ) , che cadde nel quarto Consolato di M.
Claudio Marcello , e secondo di M. Valerio Levino Y an-
no 544- ài Roma ; ma nel cadere rimase appesa alle altr«
Vittorie che stavano sotto .

Una idea del tempio della Concordia può trarsi dalla
medaglia riportata al num. 24. , la quale da altri senza al-

cun fondamento pretcndesi rappresentai-e il Temi)io di Au-
gusto sul Palatino . L' immagine della Concordia si ha nel-
le medaglie della famiglia Didia , una delle quali si riporta
da noi sotto il num. 25. Forse al Tempio della Concordia
apparteneva V iscrizione PACI AETEPvlNAK riportata nel
Tomo 1. pag. 2J<4. che fu trovata presso l'arco di Settimio
nel i547-

•> ^^ "^'^ quale allude la notizia che si legge nel
Vacca ( Memorie n. 67. ) .
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liistio Bel. Catil. e. 49* • Usqiie feo ut nonnulli equi-

tes Romani
,
qui prcesidii caussa cuni telis erant

circuìu Concordia^ .... egredienti ex Senatu Cce-

sari gladio niiììitarentar ; e nella seconda Filippi-

ca Cicerone : Cum in Cella Concordice , in qua me
Consule salutaves sententire dicUe sunt etc.

Gli fu appresso il Tempio di Saturno , il quale
jaiurni

avanti al Clivo Capitolino essere stato fa fede Servio

nel primo dell' Eneide: Ossa Orestis etc. condita on-

te 1 emplum Saturni
,
quod est ante Cli'vum Capi-

tolinuni juxta Chncordice Templum , conteste con

Dionigi , che nel sesto libro addita il Tempio di Sa-

turno nella via
,
per cui dal Foro si saliva al Campi-

doglio . \ arione prima dell'uno, e dell'altro disse nel

quarto, capo ^. : Ejus vestigia ( della Cilt^ di Satur-

no ) nunc manent tria
,

quod Saturni fanum in

J'aucibus etc. intendendo della foce del Clivo Capito-

lino j e Livio nel primo della quinta e. 26. : Censo-
res . ... et Clivum Capitolihum silice stenfcnduhi

curaverunt , et porticum ab cede Saturni in Capiio-

lium etc. Esser qui slato 1' Erario dei Romani con-

sentono tutti : Macrobio nel primo dei Saturnali al

e. 8. y£dem vero Saturni cerarium Romani esse vo-
luerunt . Solino nel e, 2. yÌLdem ètiam quce Satur-

ni cerarium fertur , comites cjus ( di Ercole ) con-

diderunt in honorem Saturni . Plutarco in Publico-

la : jErarium Saturni cedcm constituit , quce hodie

etiam man et ; e Servio nel secondo della Georgica

V. 5o2. ; Populi tabularla ,• ubi actus publici conti-

nentur , signijìcat autem Templum Saturni , in quo
et cerarium fuerat , et ubi rcponcbantUr actn

, quce

susceptis liberis faciebant parentes . Quindi il Ful-
vio slimò, come sopra dissi, l'antico Tempio di Sa-

turno essere stato la Chiesa di S. Salvatore pré'sso

ali" Ospedale di S. Maria in Portico ; perchè era co-

gnominato in /Erario , et in Staterà , ma già rispo*

si , che portare il Foro fin Ih non era possibile ; e

che il Tempio di Saturno fosse nel Foro , oltre le au-

torità di Dionigi , e d' altri toccate pure ora , chiara-

mente il dice Livio nel primo della quinta e. 21.;
Et Arcus interdiu sereno ccelo super cedcm Satur-
ni in Foro Romano intentùs etc. , ed Asconio nell'

argomento della Miloniana : Sedebat eo tempore Cn.
Pompejus ad cerarium

,
perturbatusque erat eodcrn
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ilio clamore etc. , e più sotto ; Pra^sicfia in Foro

,

et circa omnes Fori nditus Pompejus disposuit : ipse

prò cerario , ut pridie , consedit septiis etc. , ed è

precetto di Vitvuvio nel lib. 5. , cbe 1' Erario sia nel

Foro

.

Chitsaài
j .^ roiTinne opinione si è col Marliano , clie il

Tempio di Saturno con l'Erario fosse quello, cìie la

Chiesa di S. Adriano oggi è detto (1) . Si giudica

però , che due Tenipj di Saturno fossero anticamen-

te , uno nel Vico Giugario , che S. Salvatore in yJ^ra-

rio s'è poi chiamato; l'altro nel Foro dove è Santo

Adriano; il primo edificato da Tazio , l'altro da Tar-

quinio . L'antico Erario si dice stato prima in quel-

lo , trasportato di poi in questo . Ma tal sentenza è

piena d' ìncespi . Primieramente qual fosse il Tempio
edificato da Tav.io , non può afìermarsi ; onde 1' im-

maginarlo in S. Salvatore in /Erario ha del chime-

rico; e se al tempo di Puhlicola , da cui fu determi-

nato l'Erario nel Tempio di Saturno, 1" uno, e l'al-

tro dei due Tempj era in piedi
,

per qual cagione

1' Erario non fu posto nel Lei principio in questo del

Foro ? Non essere stato mutato mai 1* Erario da quel

Tempio , in cui fu posto da Publicola , le parole di

Plutarco in Publicola suonano assai chiaro : JF^rarium

tSaturni a-deni constituit , (pjce ìiodie etiam manet : An-

zi queste , in cui 1' Erario sì dice trasportato di poi ,

essere stato il Tempio antichissimo di Saturno fa fe-

de Solino nel e. 2. yFdem etiam
,
qufe Saturni cera-

riiim Jeriur , comites ejus ( di Ercole ) condiderunt,

spalleggiato da due più antiche autorità del sesto di

Dionigi , e del quarto di Yarrone ,

Che poi questo Tempio fosse dove è S. Adriano,

più è ripugnante alle autorità degli antichi . Presso

al Tempio di Saturno fu V antica Colonna Milliaria ,

nella quale erano descritte tutte, e setto cui termi-
reum . navano le strade Romane . Tacito nel primo delle Isto-

rie e. 2^. raccontando la congiura di Ottone contro

(1) Quanto sia mal fondata F opinione del IVIarìfano e

de' suoi seguaci che vogliono fr.re di S. Adriano il Tempio
di Saturno , oUrc quello che ijuì dice il INanlini , si j>uò

vedere la nota al luogo dove si tratta della Basilica Emilia

al e. Vili, di questo libro.

Millia-

riuin a u
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Galba , scrive , che la Coorte ad Mi/liariwn aureum

sub cede Saturni pernii etc. , e Svelonio in Ottone

e. 6. ; Ergo destiììala die
,
prcemonitis consciis , ut

se in Poro , sub cede Saturni ad ]\Ii/liarium au-

reum opperirentur , mane Galbani salutavit . Plinio

poi nel quinto del libro terzo asserendolo nel capo del

Foro , ne dichiara il sito alquanto più preciso ; Ejus-

dem spatii mensura currente a Milliario in capite

Bomani Fori statuto ad sins^ulas portas etc. Ora in

qu.il capo del Foro fosse il Milliario , non è difficile

il ritrovarlo . Il medosiino Tacito nel luogo portato

narra , che Ottone dal Palazzo per Tiberianam do-

nium in Velabrwn , inde ad Milliarium aureum sub

cede Saturni pergit etc. donde si argomenti , che se

per calare al Milliario passò Ottono prima nel Vela-

l)ro , stava il Milliario di necessità in quel capo del

Foro , che era verso 1' Ospedale della Consolaziene ,

non neir altro di S. Adriano , a cui non per il Vela-

bro , ma per la \ ia Sagra Ottone sarebbe andato ; an-

zi perchè nel calar dal Palazzo al Foro , e al Millia-

rio per sentiero certo, e diritto non si toccava il \e-
labro , che ne era pili lungi , se Ottone prima che al

Foro , scese al Velabro . il fé per giungervi improvvi-

so , e occulto, senza attraversare il Foro , che è un
confermar quel Milliario sull' estremo del Foro al Ve-
labro vicino. \i s'aggiunga Plutarco, il quale oltre

al consentir con Tacito , e con Svelonio nel primo
fatto di Ottone , Descendensque per cedes ,

quc^ Ti-
berii vocantur

,
gradiebatur in Forum , ubi stabat

columna aurea , in qua incisce omnes Italice vice

Jiniunt etc. soggiunge non molto dopo : Ifuic dum
ita per Forum Jerebatur totidem alii occurrunt etc.

I Soldati Pretoriani con Ottone inviaronsi verso i lo-

ro alloggiamenti , che essere stali fuori della Porta Vi-
minale altrove si è detto , e dal Foro , vi sì andava
per il lato orientale del Foro , che era quello , dove
è S. Adriano ; mentre dunque i Pretoriani pigliato

Ottone presso al Milliario , e portandolo passarono per
il Foro, ed in esso furono incontrati da altri , segue
di necessità , che il luogo del Milliario , donde parti-

rono , fosse non nelle estremità presso S. Adriano
,

donde sarebbono usciti dal Foro subito, ma nell'al-

tra opposta presso la Consolazione , da cui faceva di

mesiiero attraversare il Foro tutto . Qualche momen-
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to può anclie farvi la parola sub usata concordemen ^

te da Tacito,, e da Svetonio sub cecie Saturni . Postai

la Colonna fra S.Adriano, ed il Campidoglio , il sub

cede Saturni poco bene le si adatta . Posto il Tem-
pio di Saturno alla falda del monte nel lato da noi

supposto, la Colonna non gli si potè dir meglio, che

sotto . Per conferma Plinio nel 60. del settimo libro

trattando dc-gli Oriuoli dice ; Duodecini Tabulis Or-

tus tannini , et Occasus nominantur . Post aliquot

annos ndjectus est et Meridies , Accenso Consulum

id pronunciante ,
quum a Curia inter Rostra , et

Grcecostasini prospexisset taleni Solem . A. Columna
(enea ad Carcerem , inclinato sjdere , supremani

nronunciabat ; ove oltre alla dirittura della linea del

camino Solai'e dal Grecostasi ai Rostri , alla Colonna
,

ed al Carcere da me un' altra volta considerata , se

1' ultima ora del giorno si pronunciava dall' Accenso

nel vedere dalla Curia il Sole fra la Colonna , ed il

Carcere , che era dove è oggi la Chiesa di S. Niccolò

detto In carcere, o ivi appresso, la Colonna non al-

trove , che nella parte più occidentale del Foro può

essere immaginata . Finalmente qualche evidenza se

ne porge dalla Notizia delle dignità doli' Imperio , che

in questa Regione annovera Milliariuni aureum Ju-

lice , additandolo presso la Basilica Julia , e rappresen-

tando , che per quella vicinanza era comunemente

chiamato cosi . Averla ivi eretta Augusto
,
quando so-

vrastette alle strade , e propose loro due persone Pre-

torie, Dione scrive nel 54-

Colla milliarìa Colonna il Tempio di Saturno ri-

mane ormai stabilito presso 1' estremo del lato verso

Occidente , ove ancora Lucano nel terzo della Farsa-

glia e. i54' sembra descriverlo col rimbombo , che

ferono verso la Rupe Tarpcja le porte dell'Erario rot-

te da Cesare .

Tunc jRupes Tarpcja sonat , magnoque revulsas

Testatur stridore Jores , tunc conditus imo

Eruitur Tempio , multis non tactus ab annis

.

Romani census Populi ctc.

Imbocco E per meglio avverargli la vicinità del Tempio della
del Clivo

CQj^cordia , si supponga verso 1' estremità del lato

„^V 1' imbocco del Clivo Capitolino , e a sinistra del Cli-

vo il Tempio di Saturno ; il che non è supposto fan-

tastico , e senza fondamento . Livio nel primo de!
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quinto e. 26. : Censores .... CUwutìi CapUolinum

silice sternendum curaverunt , et portictun ab cede

Saturni in Capitoltiun ad Senaciilum ( o cccuacu-

lum ) . . . . lapide straveriint etc. ; ove il Portico

sopra i Tempi di Saturno , e della Concordia , che

era 1' antico Senacolo , addita l'uno , e 1' altro Tem-
pio nella sinistra ; ma di ciò più espressamente Taci-

to nel terzo dell'Istorie e, 71. Evant antiquitus por-

ticus in latore Clivi dextrce suheuntibus etc. Alla

destra dunque di chi entrava nel Clivo era ancora il

Tempio di Saturno , ed a sinistra di chi dal Clivo

verso il Foro riguardava .

Dell' edificazione del Tempio varietà m-andi si f'T''/,'"

trovano tra gli Scrittori . lazio , come dissi , eaiiicó £j,yjca-

un Tempio a Saturno . Quel , che era avanti al Cli- zinne, del

vo Capitolino , essere stato fatto dai compagni di Er- ^5"?^'"

cole , Solino dice . Vi consente Dionigi nel primo , ^^

ma lo chiama Altare . Macrohlo nell'ottavo del libro

primo de' Saturnali riferisce Tulio Ostilio averlo con-

segrato , e dato alle feste Saturnali principio . Sog-

giunge scrìvere Varrone , che fu ordinato da Lucio

Tarquinio , e consagrato da Tito Largio Dittatore, e

vi aggiunge leggersi in Gellio , che fu fatto di ordi-

ne del Senato, e che Lucio Furio Tribuno de' Solda-

ti vi soprastette. Livio nel primo l'afferma consegra-

to nel Consolato di Sempronio , e di Minuzie . Tan-

te varietà potrebbono concordarsi con dire , che il

Tempio di Saturno, e d'Opi nel Yico Giugario fos-

se fatto da Tazio , e poi da Ostilio consegralo . L'al-

tro nel Foro , essendo stato da principio non Tempio j

ma , come Dionigi dice , Altare dirizzato da' Compa-
gni d'Ercole, fosse da Tarquinio ridotto in Tempio

j

uè sì temano le parole di Dionigi , che lo dicono Al-
tare esistente ancora a suo tempo , non essendo con-

trarietà , che col Tempio nuovo durasse 1' Altare an~

lieo . Anzi il medesimo Scrittore nel principio del se-

sto dice senza bisogno dì chiosa , che ivi fu il Tem-
pio . Così Macrobio nel luogo citalo ( Saturn. 1. 1.

e. 8. ) parla del Tempio , ed insieme dell' Altare ,

Habet aram , et ante se coenaculum : illic Grceco
ritu capite aperto res Divina Jit ; Il qual Cenacolo
è forse quello, che Tempio si dice da altri, e Fano,
da \ arrone : Quod Saturni Fanum in faucibus . Co-
sì dell' Altare parla ancor Festo nel 18, Saturnii quo-



2o4 LATO SOTTO IL CAMPIDOGLIO

que dicchaiitur
, qui CasLrum in imo Clivo Ca"

pitolino incolcbant , uhi ara dicala ei Deo anta bel'

inni Trojanuni videtur
, quia apud eani supplica?!^

a/)ertis capitibus , nani Italici auctore yF.nea velane

capita eie. Quivi da Publicola fu ordinato l'Erario»

secondo Plutarco ; e convenendo perciò crederlo ac-

cresciuto , o mutalo , o per lo nieuo risarcito , facil-

mente Tito Largio l'anno succeduto alla morte di Pu-
blicola lo consagrò ; se non furono Sempronio , e Mì-
nuzìo Consoli , che gli successero , e forse anche con-

segrato il Tempio da Largio
, potè nel Consolato di

Sempronio , e ]Minuzio dedicarsi ; poiché la dedicazio-

ne veramente, e non altro si legge in Livio; ma che
dissi facilmente? Veggasi tutto ciò quasi a parola di-

steso da Dionigi nel citato luogo del libro sesto ; e fi-

nalmente non ò strano , che nel Tribunato di Lucio
Furio, vedendosi necessità di maggior fabbrica, s'in-

grandisse . In cima a questo Tempio dice Microbio

nel lib. i. de' Saturnali e. 8., che erano Tritoni con
Tritoni corni marini ; Illud non omiserim Trilonas cum

i n CIma j • • r • e • » •

alTcìupio ouccuiLS JastigLO òaturni a'dis superpositos : quo/uani
di Satur- ab ejus conimenioratione ad nostrani oìlatcni Llsto-
"° ' ria elata , et quasi vocalis est ; ante \fero muta , et

obscura , et incognita ;
quod testanlur eaudce Tri-

tonuìii humi mersoB , et absconditce .

E perchè l'Erario , crescendo sempre più il Plo-

niano Imperio , dovette andar richiedendo fabbrica più

capace tanto per la moneta
,

quanto per le Tavole

degli atti pubblici , i <|uali vi si conservavano ; pare

a me giusto doversi supporre , che di tempr) in tem-

po la fabbrica dell'Erario si ampliasse. Quinai vi fu
Erario poi aggiunta quella parte , che Sanctias o'rariur.i si

òantLore
jj^py^ ^ {jj ^iii Cicerone nella terza terrina , e n<j)a

secnda Epistola del settimo ad Attico fa espressa men-
zione; il quale perciò essere stato nella parte più in-

tima ragionevolmente conchiude il Dempstero ne' Pa-

ralipomeni aile antichità del Prosino. JVell' Erario det-

to più santo essere slnio quell'oro, che Yicesimario

dicevasi , mostra Livio nel settimo della terza e. i6. :

Ccetera expedientibus ,
qua^ ad bellum opus erant ,

Consulibus , aurum yicesimarium ,
quod in sanctio-

le cerarlo ad ult.imos casus serrnrctur ,
pronii pìa-

cuil : Quindi Cesare nel libro primo De Bello Civi-

li capo 14. Quibus rebus Romam nunciatis , tanlns
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repente terror invasit , ut quum Lenlulus Consul

ad aperiendwn cerariwn venisset , ad pecuniam Poììi-

pejo ex S. C. proferendaìu ,
prolinus aperto san-

ctiore cerario ex Urbe projìigeret . p^^ £j.^.

A chi poi fisso nelle denominazioni dei luoghi rj in /io-

moderni non piace credere , che S. Salvatore sìa del- '"^ •

to In Staterà , et In Jù-ario vanamente , si può

col Donali soggiungere , che non un solo Erario pub-

blico fu sempre in Roma ,
perchè yVugusto avervi in-

trodotto il Militare , scrive Svetonio nel 49- yErarium

militare cnm vectiga/ibiis novis instituit ; e da Dio-

ne si conferma nel lib. 53. yJgrippa abdicatus ab Au-
gusto , ejus facuìtates in cerarium militare delatce ;

e nel 55. Augustus prò se , et Tiberio pecuniam

in cerarium, cui Militoris nomcìi tradidit , intuiit j

per cui servì forse il itmovo l'einpio di Saturno , che

dal medesimo Svetonio nel 29. di Augtisto fabbricato

si dice da Munazio Plaucoj e non è inverisimile fos-

se presso S. Salvatore /// cerarlo . Vi fu anche il pri-

vato . Capitolino in Marco e. 17. Quum autem ad
hoc bcllum omne yErariuni exhausisset suum età.

,

e Vulcazio in Cassio e. 7. ; Quce Antoninus in pri-

vatum yErarium congerì nolult ; ma questo ultimo

fu verisimilraente sul Palatino . In ultimo non è ma-
la congettura quella del medesimo Donati , che In
/Erario sia S. Salvatore detto corrottamente , e che

prima In Thurario si dicesse.

Presso al Tempio di Saturno fu l'Arco eretto in Arcus Ti-

onor di Tiberio per le ricuperate insegne di \ aro da berli Ca-.

Germanico , di cui Tacito nel secondo degli Annali "'^'••

e. 4'- • Fi-f^f" anni Arcus propter cedem Saturni ab

recepta slgna cum i-aro amlssa ductu Germanici

^

ausplclis Tiberli , et cedes Fortis Fortunce etc. dl-

cnntar , il quale essere stato nelP imbocco del Clivo

Capitolino sembra a me indubitabile , non dovendosi

supporre dirizzato un Arco fuori del transito di qual-

che via. Così l'altro di Severo nell'imbocco dell'al-

tra salita del Campidoglio si vede eretto^ sicché l'u-

no, e l'altro uell' uno , e nell' altro estremo del Fo-
ro collocati erano con buona deceirza di Architettura,

ed ornamento del Foro medesimo . Quindi raccolgasi

conseguenza necessaria , che non fu il Tempio di Sa-

turno presso l'Arco di Severo, ove im Arco sarebbe

stato all' altro à' impedimento . Né deve dirsi , che
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l' eretto a Tiberio nel tempo di Severo , che fu circa

duecento anni dopo , fosse già lutto a terra .

Schol. Presso air Arco di Severo a destra fra esso , e il

Tempio di Vespasiano essere stato un altro edilìzio
,

si ha lume da Lucio Fauno , di cui oggi non si ve-

de residuo alcuno ; onde io riportandomi alla testimo-

nianza di vista di questo Scrittore
,
porrò le sue pa-

role precise. Così egli scrive nel capo 10. del secon-

do libro delle Romane Antichità : Qui presso a que-

sto Tempio ( parla del Portico delle otto Colouue
,

eh' è in piedi, stimato Tempio della Concordia ) ca-

vandosi profondainenle non e gran tempo , si tro-

vò come un Portico , o come tre Botteghe , dove

stavano li Scrittori delti Alti pubblici , o Notai
,

che diciamo , come dalle Iscrizioni , che vi erano ,

si potea congetturare ; perciocché nella fascia , o

architrave di marmo , che cingeva quesC opera , la

quale è stata attempi nostri rornnata tutta affatto

^

e portaten.e via le pietre, si leggevano dalla parte

di dentro suW entrate queste parole :

C. AVILIVS . LiCINlVS . TROSIVS
CVRATOR . SCHOLAM . DE

SVO . FECIT . BEBRIX . AVG. L. DRVSIANVS
A . FABIVS . XANTHVS

CVR . SCRIBIS . LlBRARllS . ET
PRAECONIBVS . AED. CVR

SCHOL\M . AB . INCHOATO . REFECERVNT
MARMORIBVS

ORNAVER\\\T . VICTORIAM . AV
GVSTAM . ET . SEDES , AENEAS
ET . CETERA . ORNAMENTA . DE .

SVA . PEGVNIA . FEGERVNT

Nel medesimo fregio dalla parte di fuori , che

era di opera Dorica , lavorato però schiettamente , si

lessevano aueste altre :leggevano queste altre

BEBRIX . AVG. L. DRVSIANVS
A . FABIVS . XANTH^S . CVR

IMAGINES . ARGKNTEAS . DEORVM
SEPTEiM . POST . DEDICATIONEM
SCHOLAE . ET . IMVTVLOS . CVM
TABELLA . AENEA . DE . SVA

PECNNiA . DEDERVNT
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Cove nggiunge esservi anche stato ritrovato uà piede-

stallo della statua a Stilicone dirizzata con lunga Iscri-

zione , che egli registra. Ciò, che quell'edilizio fos-

se, non si ha per mio avviso a penar molto a «;erca-

re . Rufo nota in questa Regione la Schola Xanta , la

quale da Fabio Xanto uno de' Curatori , che nelle

Iscrizioni dette si leggono , rifatta di nuovo , e son-

tuosamente adornata , ben può supporsi cognominata

da lui. Che fosse di Scrittori di atti pubblici, come
al Fauno piace , nel!' Iscrizione non si dichiara , ma
ben vi si dice de' Copisti de' libri ( de' quali allora

che non era in uso la stampa fu quantità grande ) e

d^' Trombetti degli Edili Curuli , i quali non avendo

con i Copisti alcuna comunione , è credibile , che

stanza separata vi avessero , giacché in foggia di piìi

botteghe essere stata la fabbrica , dal Fauno si fa fé-

'^^ CO •

Sarebl)e ormai tempo di ragionare del quarto la-

to del Foro ; ma per maggiore facilità , è d'uopo toc-

car prima le cose , che erano nello spazio di esso .

Le cose , eh' erano nello spazio del Foro .

CAPO SETTIMO.
T ?

J_J ampiezza del Romano Foro non era affatto vacua, j Rostri e

ed ispicciata
;

poiché varie cose o per adornamento ,
la Colon-

o per altro vi furono fatte , le quali non devono la- "" '""

sciarsi sotto silenzio . rra le più lamose erano 1 Ro-
stri vecchi , ed i nuovi , e la Colonna Milliaria , del-

le quali essendo stato bastevolmente discorso con al-

tre occasioni , non occorre dirne di più .

Essere stato nel Foro il Tribunale Aurelio , det- Gradus

to Gradus Aurelii , scrive il Polleto nel e, 3., e 7.
^""''' •

del primo libro dell' Istoria del Foro Romano , de'

quali nell'Orazione pio Fiacco Cicerone cosi dice al

e. 28. ; Soqiiitur aiiri illa invidia Judaici . Hoc
nimiruni est illud

,
quod non longe a gradiòus Au~

reliis ha^c causa dicitnr eie. Sembra detto Gradus
in prima faccia

,
perchè Aurelio Cotta Pretore dopo

(1) Del ritrovamonto di questo edificio se ne ha men-
zione ancora ucll'' Aldroandi ( iUa/norie num. 2. ) .
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Siila , che flvev.i tolto a' Cavalieri il giudicare , e re-

solo a' Senatori , fé" tre gradi di Giudici , cioè a dire

Senatori , Cavalieri , e Tribuni erarj , fatto distesamen-

te raccontato da Asconio nella Divinazione ; ma nell'

Orazione prò A. Claentio e. 34- Cicerone fa vederci

,

elle i gradi erano materialmente scalini posti per se-

dili al popolo , che ai giudizj pubblici concorreva :

Accusabat Tribunus Plebis idem in Concionibus ,

idem ad subsellia: ad Judicium non modo de Con-
ciono , sed etiam cuìu ipsa conciono veuiebat . Qra-
dus illi Auvelii tiini novi quasi prò Tìiealro illi

judicio cedijìcari videbantur
; quos sibi accusator

concitatis hominibus compleirtt , non modo dicendi

ab co , sed ne surgendi quidem potestas erat . Que-
sto Tribunale in quale parte fosse del Foro è incer-

to ; ma non difficil cosa è , che sorgesse presso al la-

to , ove poi fu fatta la Basilica Giulia , che servi a

quei medesimi Giudici , che Aurelio riordinò , detti

Centumviri', tanto maggiormenle , che priuìa di quel-

la Basilica presso al Tempio di Vesta , che era in

quel lato , essere stato Tribunale accenna Orazio nel-

la Satira nona del primo libro v. 35. e seg.

Ventum erat ad VestcB quarta jam parte dici

Projterita , et casa tunc respondere vadato
Debebat

,
quod ni fecisset perdere litem etc.

Nel bel mezzo del Foro fu il Lago Curzio .

lacus-Cur- Cosi Dionigi nel secondo : Ab eo casa lacus Curtius
*'"* * dicitur , medium quidem Fori occupans . Fu una an-

tica palude , che per bassezza del sito era fatta ivi

dall' acqua j e nella guerra di Tazio con Romolo , Me-

zio Curzio Sabino volendo passarla a guazzo , benché

a cavallo , vi ebbe a restar sommerso; da cui la la-

guna prese il nome ; e ancorché ripiena di terra , e

diseccata Lago Curzio fu detta (i) . Così Dionigi nel

luogo citato : Locus iste terra expletus est , et ab eo

casa Lacus Curtius dicitur j il qual fatto raccontasi

(i) Un monumento se ne Iia nel piccolo bassorilievo

scoperto nel iSÒ2. presso S. iVlaria Liberatrice rappresen-

tante Curzio Sabino che s' immerge nella palude . Questo

bassorilievo si vede affisso a sinistra nello ascendere il secon-

do ramo della sca'a ilei palazzo de' Conservatori sul Campi-

doglio . tji veda anche il Vacca ;;
Me/no/-ic num. 2. ) .
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ancora da Livio nel primo . Secondo altri fu una re-

pentina voragine, e spaventosa, in cui Curzio Cava-

lìer Romano si gittò armato a cavallo , acciò ella
,

secondo la promessa dell'Oracolo, sì chiudesse, co-

me essere avvenuto si dice . Così Livio xiel settimo .

E secondo altri fu luogo chiuso da Curzio Console,

percliè vi colpì il falniine ; le «juali denominazioni

tutte sono da Varrone spiegate nel quarto ; ma qual

si fosse veramente la sua cagione , certo è , clic do-

po non vi fu più laguna , o voragine , ed essere ivi .in^j-c

stali Altari suppone Ovidio nel sesto de" Fasti v. /[o3. „ /ìiiun

Curtius ille Incus , siccas qui sustinet aras , «f^
^•^^'^

lYunc solida est tellus , seri Incus ante fuit

.

i^ri-io

Se ben Plinio nel i8. del lib. i5. di un solo Altare

( e forse cou verità più puntuale ) fa menzione, le-

vatone da Giulio Cesare coli" t)ccasiune de' giuochi Gla-

diatori , che vi celebrò; ^-f/ra inde sublata gladiato-

rio niunere Divi Julii
,
quod novissime pugnavit in

Foro . ^, V
iXello stesso luogo essere stato un OJivo, ed una

^^^^ et pj.

Vite postivi per ombra dal popolo, ed un Fico pri- cus ad La-

ma nato avanti al Tempio di Saturno , e toltone per- '^""^ ^"'^'

che danneggiava la statua di Silvano, il medesimo
Plinio ivi : Fuit et ante Saturni cedem Ui bis an^

no CCLX. sublata , sacro a Fcstalibus facto ,
quuin

Sjdvani siniulacruni subverleret . Eadem fortuito sa-

ia vivit in medio Foro; qua fidentia Imperii fun-
damenta ostento fatali Cuitius maximis bonis , hoc

est v^irtute , ac pictate , ne moi-te prftclai a e.rj)lcve-

rat . yFque fortuita eodeni loco est vitis , atqiie olca

umbrce gratia sedulitnte plcbeja satee .

La grande stntua di bronzo dì Domiziano fu an- l'»"''
,^

L 11 1 T o •
1

neus L'')-

cn'ella nel Lngo Curzio come nel centro del Foro . milioni-

Stazio nel principio delie sue selve v. 66. e seg.

Ipse loci custos , cujus sacrata vorago
,

Famosusque lacus noiìicn memorabile scrs^at eie.

La quale volentieri credo essere quella , che nella No-
tizia si legge: Equum Constantini , non sapendosi,
che Costantino ergesse nella Regione del Foro statua

equestre , ed essendo spessi in quella descrizione di

Regioni gli errori (1) . Presso al Lago Curzio essere

(1) L' autore della Dissci-t:izìoiio sulle Rovine di Roma
Tom. H. o
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stato ucciso Galba da' Soldati, scrivono concordi Ta-
cito, Svetonio e Plutarco.

_
Fu anche nel Foro la Cloaca Massima (i) , di

cui nel quario di V;irioiie e. 32. si legge ; Et. Incus,

qui vocatar Doliola ad Cloacam Maximam ete. , e

uon molto sopra disse; Curtiuin in locutn palustrein,

qui tiim Juit in Fo''o antequam Cloacce sint factce

,

secessi.sse eie. .; ove la palude Gur/àa nel Foro secca-

ta colla Gliiavica si dichiara . La sua bocca essere

stata nel mezzo del Foro presso al Lago Curzio non
è inverisimile j e dicendo Plauto nel Cureulione pres-

Canalis in ^'^ al canale del Foro essere stati soliti trattenersi gli

Foro. Uomini osteutalori , e cicaloni, che noi diremmo quei

perdi giornate , i quali passeggiando per lo più le piaz-

ze , tassano i fatti altrui
,
per lo canale sembra a me

di potere intendere quel cupo , e concavo del suolo ,

che avanti allo chiaviche , acciò ricevino 1" acque , suol

farsi , Le parole di Plauto son queste nella Scena pri-

ma dell' Atto quarto .

In medio propter canaleni , ibi ostentatores meri,

Coììjilentes, ^arruliqae , et malevoli supra Inciim.

De' (juiili intendere Aulo Gollio nel capo 20. del li-

bro quarto : Qui jurabat Cnvillator quidam , et ca-

nicula , et niniis ridicularius fuit , è dottrina del dot-

tissimo Lipsio nel terzo del secondo libro Electorum
;

ove doversi leggere Canalicola insegua , scrivendo Fe-

ste : CanalicoLe foreììses homines pauperes dicti ,

quod circa canales Fori consisterent

.

Poliola .
Presso la Cloaca essere stati i Dolioli , luogo par-

ticolare del Foro , in cui non si sputava , le parole

recitate di Varrone nel e. 32. del (quarto dimostrano;

ago'iuiita al VViiiikolmann ( ^Irli del Vis. Tom. 0. p. 4>o- )

pretende che V Equus Cunxfanfini della Noiiziu sia la sta-

tua equestre di M. Aurelio , che 0%?} forma T ornamento

principale della piazza del Campidoglio . Sarebbe a deside-

rarsi però che si provasse, che ai tempi di Teodosio II. a'

ijuali quella operetta appartiene si fosse di già obbliato il vc-

vo ritratto di Costantino , che era vivnto meno di un seco-

lo prima .

(1) Una parte della Cloaca Massima , che traversava il

poro si trovò nel 1742. a trenta piedi di profondità . I>a

sua costruzione era similissima a quel pezzo ,
che di que-

sta stessa Cloaca si vede presso S. Gigrgio in Velabro .
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Et lociis , c/ui vocatuv Doliola ad Cloacain Maxi-
inani , ubi non licct desfntcre a Dolioleis sub terra.

Eoruin diioì traduce InsLorice ; quod alii esse ajunt

ossa cadavcruni ; alii Nuvia' Ponipilii religiosa qme-
dain post mortern ejiis infossa . Diversamente se ne

scrive da Livio nel quinto e. 22. j ove narra, che per

la tema de" Galli Flairwn interim Quirinalis , ì ir-

giìiesaue fcstales , oniissa rerum suarum cura , (jua?

sacrorum secarli ferenda ,
quce ( quia vires ad omnia

ferenda dcerani ) relinquenda essent consultantes
,

qnis've ea lociis Jideli asservaturus custodia esset ,

oplimunt ducunt condita in Doliolis Sacello proxi-

nio a^dibus Flaniinis Quirinalis , ubi nane despuì

reli^io est , defodere . Ma di altri Dolioll parla Li-

vio j i qiiflli mm nel Foro erano, ma in un Sacello,

e forse su! Quirin.de, dove il Quirinal Flamine ave-

re avuta 1' abitn/.ione non è fuori del probabile ; su i

quali Dolioli parimente per memoria delle cose sagre

ripostevi non si sputava .

La Pila Oraria fu nel Foro . Era un pilastro , Pila Ho-

sul quale per trofeo furono poste da Orazio le spoglie

de'Ciuriazj da lui uccisi. .Si ha menzione di loro nel

primo di Livio , e piìi ampiamente nel terzo di Dio-

nigi ', da cui vi si aggiunge , che al suo tempo vi

durava ancora il pilastro , ma non le spoglie .

Più colonne furono erette nel Foro in Trofei , Columnse

1' uso delle quali essere stato più antico delle statue , J^*""'':

scrive Plinio nel quinto del libro 34- raccontando del" j^nióa 0.

la Mania , e della J^uilia : j-Jntiquior columnarwn si- Duilii .

cut C. Menio
5
qui devicerat priscos Lntinos

,
qui-

hus ex focdeìe lertias prtedce Romani Populi prce-

stabat , eodemque in Consulatu in suggestu rostia

devictis Antiatibus fixerat anno Urbis CCCCXf I.

Item C. Durllio
, qui primus na\>alem J^riumphnm

egit de Pivnis
, quce est edam riunc in Foro : Dal-

le cui parole ultime si può raccorrò , che la Colonna

eretta a Menio, in tempo di Plinio non vi era più.

A/i era bene l'altra , che un altro Menio nel \ende-

re la sua casa a Catone si riservò , come già dissi .

Vicino a questa solevansi da" Triumviri» Capitali ga-

slìgare i ladri , e i servi cattivi . Asconio nella Di-

vinazione e. 16. Ut fures , et servos nequam , (pii

apud Ti-iumviros Capitales a/nid Columnam 3Icniani

panili solent : di che vcggasi il Polleto nel quinto

02
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della Storia del Romano Foro al cap. i4. Ivi da Ner

rone essere stato fatto morire Plaazio Laterano
,
sem-

bra a me, che dica Tacito nel i5. e. òo. Raptus in

Inciim seivilihus pcenis sepositam etc. ,
e non

,
come

nitri crede , nel Campo Esciuilìno ;
ove essere stato

solito far giustizia , non de' servi soli si legge ,
ed

avervi Tiberio fatto morire Publio Marcio scrive

Tacito ,
come nella Regione quinta toccai .

Della di-

Colnonna rizzata a Giulio Cesare fa menzione bvetonio nell 85.

DiviJulii. p^.iea solidam columnam prope ingenti pedani ( che

fanno quasi vcntotto palmi "-^t-],^ > J,^/;''^'\5;"';"^r

ci in Foro staluit ,
scripsitqae PARLNl l

.

PATRIAE,

Aivid eam longo tempore sacrificare, a^ota suscipe-

J ^

controverslas quasdam interposto per Ccesarem

iureiurando distrahere perseveravit . E del a Colon-

na dirizzata a Claudio il secondo scrive IrebeUio-c. i.:

Columna ,'
, . ^^^-^^ q,j,ì, judicio in Rostris posila est colam-

"
^°'"d' Va cum palmata statua saperfixa Lihrarum argen-

ÌSZ^: „a//. [pun,.utarnm . Ancorché Santo Isidoro nel

Principio dell. Cronica de' Goti dica essergli slato po-

sto n..l Foro uno scudo, e nel Campidoglio statua

d'oro: ed Orosio nel settimo al cap. 23. Cut a òe-

natu Clrpeus aurens in Curia ; et in Capitoho sta-

tua (eque aurea decreta est •

.

Colu... Sopra una colonna presso i

^^^f
^

, ^^^ , ^^^^^^

cu- Sola- ^^ orluolo da Sole scrive Plinio nelP ulinno del set-

ri Hoiolo- . 1-1,.^. M Varrò primum statutwn in pubUco
timo lUJlvJ • ''-*• ' " 1 ,. 1 n Ti •

''"•

Icunduni Rostra in columna tradit ,
belo Punico

pi^no a M Valerio Messala ^on^^^^^
^f^^'^'^^^^^

in Sicilia : daportatum inde post AAA. amws ,

ru-am de Rapinano Horologio traditur anno Lr-

7
'• CCCCl ^^^ IJ nec congruehant ad lioras ejus

lincee Paruerunt lamen eis annis uudccentum
,
do-

ree O Marcius Philippns ,
qui cum L. Paulo JuU

rrnso" diligentius ordinatuni juxta posiiit .

V...U- ^11 'Putoàìe di Scribonio LiW si ^^^^^
to"^^- to m-cssoalP Arco Fabiano. Porfirio nell Epistola 19.

deprimo libro di Orazio v. . 3g. Puteal autem Li-

Toni sedes Prce.toris fuit prope Arcum lahianuni

dU^nnquequod a Libone illic prinnim 2 ribunal

T beliahcata sint. Ma che Tribunale fosse, da

Acronr/ posto in dubbio nella sesta Satira del secon-

do libro l 35.: Puteal locus Romce
,
ad quem .e-

neba^it /..neratores , ala dicunt ,
in quo Tribunal
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fiòlc^at esse Prceioris . Feslo diversamente ne scrive

lib. 19. Scriboiìiannni cwpellatur ante airia Puteal

,

quodjecit ScriLonius , cui ìiegotiiini (Intimi a Seiia-

tu faerat , ut couquireret Sacella attacta , isque illud

procuravit , quia in co loco attactuni J'ulgure Sacci-'

lum fait ; quod ignoraretur aiitem ubi esset ( ut qui-

dam ')futgur coitdiluin
,
quod quum scitur nefas est

integi sempcr foravnne ibi aperto caUuni patet . Per
quarto udiamo Dionigi , che nel terzo raccontato il mi-

racolo della cote di JNavio , soggiunge : J\cc nni/fum
ab ea ( dalla Statua di Navio) dicitur esse cadeni cau-
tis , et uovacula sub altari qucdam defassa , di-

citurque a jRotiianis ìocus iìle Puteal . Or fra tante

relazioni diverse a quale si ha a credere ? Essere il

Puteale stato Tribunale da Liti , sembra dichiararsi

dalle parole di Ovidio nel secondo De reniedio jiviO'

ris V. i65. :

(^ui Puteal , Janunique tiwevt , celeresque Coìeiìdas.

E meglio da Orazio nella penultima Epistola del libro

primo T. 8.

. . . Forum , Putealque Libonis

Manddbo siccis . .

Ma che nel tempo di Augusto , in cui vissero Orazio
<

e Ovidio , si decidessero ancor le liti sotto Cielo aperto

in c|uel Tribunale , mentre più Basiliche , e più Fori

erano fatti per ciò , non sembra fuor di dubbio , an-

corché nei tempi de"Ke, e della Repubblica sia vero

essersi soluto ivi , e non lungi molto dal Puteale te-

ner ragione a' litiganti -, ed alcune volte avervi tenuta

ragione l'Imperatore , come Dione racconta : onde po-

tè il Puteale per altro essere fatto, o esser luogo ful-

minato , secondo Festo , o serbante sotterra la cote ,

e il rasojo di Navio , secondo Dionigi . Essere stato
,

secondo; Acrone , luogo ,e ridotto d U-surarj , come tut-

to il contorno , è certo , e da quanto si seguirà a dire

de' Giani , e di INIarsia meglio apparirà 5 e tale da Ovi-
dio , e da Orazio ci si rappresenta . In due rovesci di

medaglie portate dair Agostini nel quarto Dialogo, una
di Libone ,

1' altra di Lepido
,
par delineato per un

Altare (i) .

(1} Si reda il num. 26. a. 26. b.
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Ondo non sarebbe strano Udire, che servisse nelle li-

ti ])er dare ivi li giuranienti, e le sieiirlà di stare a

ragione, giacché si soleva da chi giurava tenere l'Al-

tare . Cosi neir Orazione prò Fiacco e. 36. Cicerone

dimostra: Ergo is ,
qui si aratn teneri s jurarct , ere-

deret nenio
,
per cj)isLolam quod \>oIet iujiuaius pro-

Tribuna- j^^-^ ^ j] ^^^]^, Altare lungi dall' antico Tribunale
le antico, 1

, ^^\ •^ ' \ y ai r
essere stato , non è credibile ', sicché , se non Altare tu

il Puteale
,

gli fu congiunto , o almeno \icino, dicen-

df»si da Acrone , e da Porfirio nella sesta Satira del ])ri-

mo libro di Orazio ; yfd stataam Marsjre raduno-

ninni stntvehntìir ; la quale statua essergli stata ap-

presso immediatamente dirò . Intanto conchiudasi il

Puteale di Li bone , l'Altare de' giuramenti , el' antico

Tribun;de . quando anche tutti fossero cose diverse , es-

sere stati 1' uno all' altro appresso , se non congiunti
,

alle scale del Comizio vicini , come il fatto di JNavio

da Dionigi , e da Livio narratoci mostra , le quali sca-

le se furono nel mezzo di quel lato del Comizio , come
par credibile , o più verso la Curia: non sì lungi era-

no dair Arco Falnano , che il Tribunale posto fra quel-

. le , e questo non potesse all' uno , ed all' altro dirsi

vicino .

Tvlarsyas. La Statua di Marsìa essere stata presso al Putea-

le , e al luogo de' giudizj , e dove chi dava , e chi

pigliava ad usura negoziavano , s' accenna da Orazio

nella Satira sesta del primo libro v. i U). :

Deinde eo dormituni non aollicilus mihi quod cras

Surgenduju sit inane ; oheundus Marsja qui se

fldtum /erre negai ]Yo\.'ioruni posse nunoris .

Ove da Porfirio si soggiunge: Duo Novii fratres ilio

tempoie fnerunt
,
quorum uunor tumultuose fauìerator

fuLSse dicilur : Salyrice antem , et eìeganter hoc di-

ctum
,
quasi ideo manum levet Marsyas , quod in Fo-

ro sustinere non possit lume Novium . Obeundus an-

tem Marsyas
,
quia in Foro vadimonium sislendnm

apud signum Marsjce sit . Lo stesso dice ivi anche Acro-

ne : donde di vantaggio raccolgasi , che ivi stava Mar-
sìa colla mano alzata . Quindi Marziale nel!' Epigram-
ma 6/}. del libro secondo :

Si Schola damnatur
, fora litihus omnia fervent ,

Ipse potest fieri Marsja caussidicus .

Seneca nel sesto de' Beneficj al e. 32, fa parimente dì

Marsia menzione
, parlando di Giulia figlia di Augusto:
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Forum ipsuni , ac Rostra , ex (jiiibus pater lei^em

de adulterio tnlerat filice in stupra placuisse quoii-

dtanuin ad Marsyum concursuui , ipiuin , ex adulte-

ra in qucBStuariam l'ersajus otunis licentice sub igno-

to adultero qucereret ; le quali parole ,
ex adultera

in qucestuariam versa, dinotano a mio credere, clie

Giulia per trovare adulteri bisognosi di denari frequen-

tava quel luoc;o
,
quasi traflicando anch' ella denari ad

usura . Della medesima così scrive Plinio nel terzo del

21. libro : Apud nos exempluw licentice liujus non est

aliud
,
qua in JiHa Di\>i Augusti , cujus luxuria no-

ctibus coronalum Marsyani liteio' iltius Dei gewunt:

Della qual corona di Marsia il medesimo Plinio poco

sopra : P, Munatius cum dewptam 3Jor\yce corònani

e fioribus capiti sito intposuisset , rAque ob id duci eum
in vinnda l'riumviri jussissent , etc. ove «Ielle corone

da burla rfìgiona , Si coronava for^t' Mavsia da iì;i negli

interessi , cbe ivi si trattavano , otteneva il suo inten-

to , e perciò forse Giulia ottenuto 1' <';dultero , cbe de-

siderava , fé di notte coronarlo . La statua di INIarsia

colla mano alzata essere stato segno solito porsi nelle

Città libere scrive Servio nel quarto dell" Eneide : Òed
in liberis Civitatibus simulacium Marsyce erat

,
qui

in tutela Liberi patris erat . Idim T.jeus apte Urbi-

bus libertatis est Deus , unde etiam Marsjas Mini-

ster ejus per Civitates in Foro est
,
qui erecta nia-

nu testatur nihil Libi deesse: di cbe ampiamente Ce-

lio Rodigino nel cap. 12. dellibro 28. ed altri .

Fu nel Foro il Tempio di Giano ; ma di qual Gia-

no ? ^ i è cbi dice il Quadrifronte , ma vanantente
, j/Ji'f

**"

perchè egli era nel Foro Transitorio lungi dal grande.

Sono de" Giani controversie intricatissime iragli Scritto-

ri, ma noi per non incespare in equivoco distinguiamo

prima i Giani , e i Tempj . Quelli furono mere loggie
,

o transiti fatti per trattenimento di chi negozia
; que-

sti erano veri Temp") chiusi con porte . Che nel Foro
fosse un Tempio di Giano , il quale , o presso al qua-

le prima fu porta detta Januale della Città , dissi nel

primo libro coli' auterità di \arrone. Questo dilatate

altrove le mura di Pk ma , fu di porta latto Temniet-
to di quel Dio , di cui a\eva il ru-me , eia statua ;

ti si segni ne' tempi di pace a tener serrato . e ne'

tempi poi di maggior potenza fatto di bronzo , si

desofive a lungo da Procopio nel primo della Guerra
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Gotir.n e. 25. llahct vero ( Jnniis ) tcmpluìn in furo

prò Curia
,
paullo siipra Tria fata j sic eiiini Jio-

Tre Par- maììi trcs Parcas nppellant . Temphnn totinn cenciim
^ '^ * cxtiuctum quadrata' foi ma^ est , eaque lìiaguiludine

nuce vix temendo Jani Simulacro sufjìciat : •Sintu/a-

crum autem wiìcum est (piinque cubilos lotiguni cce-

tera (piidem honiitii simile ; sed hifrons caput liabet
,

Tultaque uno SoUin iìrientcm , Occidentem altero

prospicit ;
porla' quidem tcnece in allerutrani facieni

versce sunt eie. (i) . Il segno , o statua di Giono es-

sere ivi stnto posto da Rtmiolo , e da Tazio nella con-

cordia , clie ferono dopo la guerra , insegna Servio nel

(i) Si rileva da questo jìasso di Frocopio , che il Tem-
pio (li Giano , <li cui si tratta ora dinanzi la Curia poco jiiù.

oltre delle tre Parche , dette Tria Jcitu . IMa siccome si sa,

che queste erano si dappresso a S. Adriano, che questa Chie-

sa ne' bassi tempi appellavasi /// Trlhus Fciiis ., quindi con-

viene credere che per Curia Frocopio non intenda la Osti-

lia, la quale si è veduto essere fra S. Maria Filnralrice , ed

il Temjiio di F\omolo . Sopra due soli edifizj pertanto può
cadere ìldulibio, cioè sopra la Basilica Emilia poi ridotta

in Chiesa^di S. Adriano , e sopra il Sccrefariuni Scjìcifus ,

oggi S. Martina . Io inclinerei piuttosto per la prima ve-

ilendo , che la colonna di Foca eretta un uie/zo seco'o do-

po è rivolta appunto alla Basilica Emilia ; ma dalT altro can-

to il nome di Secret ciriuin Svnutus , e Fuso a cui quest' al-

tro edificio era consai,rato mi deciilono per esso . E creilo ,

che i Senatori divenuti Cristiani , rhborrcndo ni adunarsi

neir antica Curia considerata dai Gentili qnal Tempio , si

adunassero in quest'altro edificio, il <juale col tempo otten-

ne anche esso il nome di Curia . Comunque siasi però . è

certo , che il Temj)Io di Giano era da questa parte . La sua

vicinanza alle Trio Fata., o alle tre Parche gli fece dare in

seguito il nome di Tanplwn Fatale., come si ricava dall' Or-
dine Romano scritto nelP ii4o. Da questo si ritrae vieppiù

che il Tempio di Giano fosse presso il Secrctariinn Scna-
lus, e la Basilica Emilia. Imperciocché descrivendosi la stra-

da , che il Pontefice teneva nel tornare dal Vaticano al Pa-

lazzo Lateranense, si dice : iiitrat .mb arca triianphali

( cioè quello di Settimio ) inttr tcmpluìn Fatale , e/ tcni~

plwn Concordice . Da questo passo si dimostra ancora che

a queir epoca il Tempio di Giano , come quello della Con-
cordia esistevano ancora , se non intieri almeno tali da po-

tersi riconoscere .

Del tcm|)io di Giano si ha una medas,lia in IXcrone che

si riporta al num. 27. .
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12. dell' Eneide v. 19!-!. Postqiiam Bomulus , et Tiliis

Tatius in feedera cofu'eneriint , Jano simiilacrum

daplicis froiilis eff'cctum est tiunsi ad unnicincm duo-
rum j)oi)uloruin . Aver poi iSuma fatto un' altro Tem- Altro

pio a Giano nel!' Argiit-to dimostrerassl a suo tempo ,
Tempio

il quale essere stato Tcjnpio yrande , e capace di Sena- At[a"^'da
to dìcliiara Festo. dicendo esservi stato fatto il Senatus- Auma .

consulto , che i 3o6". l'ai)) andassero contra i \ ejenti .

Servio nel settimo dell' Kneide v. 60-7. dice anche ecli :

Sacrariuìu hoc Numa FonijìHius fecerat circa imum
Ars^letuììi ju.vla Th ratrum Marcelli , qttod fuit in
diiolnis bre.vissiniis J empiis , duobris autem propter
Januni hifrontem . IVIa come due Tenipj , se prima
dice un sol Sacrario nell" Argileto ? e come brevissi-

mi , se Festo di maggiore autorità esservi stato tenu-
to il Senato fa fede ? Confusissime sono le narole ul-

time di questo luogo di Servio . Noi però per ridurle

a senso ragionevole , e per concordar Livio , che nel

primo dice stato solito nella pace chiudersi il Tempio
dell" Argileto , con Varrone , e Procopio , che dicono so-

lito chiudersi quello del Foro
,
parliamone più distesa-

mente . 11 Tem|3Ìo di Giano fu fabbricato ivi da Nu-
ma , e forse allora Lievissimo , ed in due cappelle di-

viso , contraposte , e corrispondenti alle due faccie

del Nume; il quale Tempio poi da altri potè essere

ingrandito . Intanto era nel Foro la porta Januale , che
fu poi Tempietto del medesimo Dio . Se Numa in-

stitul , che le porte del Tempio dell' Argileto si chiu-
dessero in tempo di pace ; ordinò altresì

, che la por-
ta Jamiale fosse nello stesso Tempo chiusa

, testimo-

nio Varrone ; e dopo la prima guerra Punica non es-

sendo ivi più porta , ma Sacello , se Tito Manlio chiu-
se il Tempio di Giano nell" Argileto , non ò leggierez-

za il credere , che con superstizione cautelata il Sacel-
lo del Foro ancora chiudesse, come fu solito chiuder-
si quando era porta , e che così facessero poi anche
gli altri . In cotal senso non solo resta spiegato Ser-
vio , ma concordano \ arrone , Livio, Procopio, e tut-

ti . Il Giano Gemino, che si leg£?e in Svetonio nella vi- r- r-

d.
-\T r /"< •

"^^ 1 •
tetano 1*6

I iNerone , Janum Ueminum cLausit tam nullo mino.
quam residuo hello; e di cui Plinio nel e. 7. del li-

bi'o 34 PrcBterea Janus Geminus a Numa Rese
dicatus

, qui nacis , hellique argumento colitur etc. •

e Capitolino in Gordiano e. a6. ; Aperto Jano Gemi~
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no ( (luod sii^nuìn eroi ìndicti belli ) profectus est

coiitra Persas etc. , va p(MÒ faciliieate inteso per

l'uno, e per 1" .-iltro eirualmeule chiusi, o di quello

dell' Argileto , detto Gemino , forse quasi i<emello

dell'altro , gi^ccliè altri Giani dopo jNuma non bifron-

ti come (juii due , ma qnadrificuti funiiio f;'iti , co-

me daìl.T uiLclaglia d'Augusto presso Guglielmo Choul
sì racrorrì!'.; .

Quindi 0\idio nel primo de' Fasti v. 268., ove

dice :

Qiiiiin tot sint Jaiii , ciir stas saeratus in mio
Hlc , ubi juncta foris tempia diiobus /uibcs^

sembra a me male inteso del Tempio , che era nel

Foro Oli torio : per comniodità del cui scaso si sono

sforzati gli Aiiliquarj tirare il Foro Piscatorio presso

all' Olitorio , acciò contro ogni probabilità il Tempio
di Giano all' un Foro , ed all' altro fosse comune .

Quello del Foro Olitorio 1* edificò Ca]o Duilio dopo la

prima Guerra Punica ; n^ fu mai dedicalo fino fd tem-

po di Tiberio , come nt'lla decima Regione dirò ; sic-

ché Ovidio non di quello non ancora dedicato , ma
dell'altro , che era nel F'oro grande, parla , dicendo-

lo con ragione congiunto , cioè vicino a due Fori che

erano quel di Cesare , e quel di Augusto , oltre il

grande , in cui stava distintamente accennato nella pa-

rola Ilic ; ed i tanti Giani erano gli altri due, o tre,

che appresso gli stavano . Essere questo il vero senso

di Ovidio , dichiara egli stesso ne" versi , che in perso-

na di Giano soggiunge, dopo aver raccontato la guer-

ra Sabina ( Fasr, 1. v. ijò. ) .

Curn td'ilo veritus conimittere Numinc pugnavi
Ipsc mece movi callidus artis opus .

Oracjue
,
qua pollaiis ope suni

, fontana reclusi,

Sumque repentinas ejaculotus aquas .

Ante tanien niadidis subjecti sulphura renis
,

Claudel et ut Tatio fervidushumor iter;

Cujus ut utilitas pulsis perccpta Sabinis ,

Qua^fuerat luto reddita J ornia loco est .

Ara milti posila est pai vo conjuncta Sacello ,

llcec adolet flanimis Cam strue farra suis .

aut^u * Y^^ quali acque , benché favolose , essere isgorgnte nel

T einplum Foro , ove era la battaglia , è la sentenza di Ovidio
,

e derivale da quel luogo , ove fu poi la porta Janna-

le e quel Tempietto dissi con Macrobio nel primo libro :
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e Vàrrone vi è conlesie assai cliiaro noi quarto e. 'àu. :

Lautolce a lavando , tjuod ibi ad Janum Gcminuni
agliai calida; Jiierunt : va ecco la \erilà

, da cui eb-

be origine la rm/ìono . QuelT Acque crilide col luogo

detto Ldìiloìtv , liimno in quei pi imi truipi nella par-

te del Foro, iu cui Giaiio nveva il traccilo, da Ovidio

dichiaralo congiunto a due Fori , siccome .di quattro

Fori coni^iunti ivi fa menzione Marziale uell' Epigram-

ma 5i. del 10, libro, e sc-no il grande
;
quel di Cesa-

re ,
quel di Augusto , e il Transitorio ;

Std iiec Marcelli , Povipfjan unujiie , nec illic

Snnt Tiiplices J htivice, nec lorajuìictaquater.

Augusto
,
quando nell' universale pace il Tempio di

Giano Gemino chiuse , non potè non serrare questo

congiuntamente coli' altro di INuma nell' Argileto , onde

è , che questo a mio credere , da Svetonio in Aug.

cap. i22. si dice Giano Ouirino ; Janum Quirinum se- n. .'^.H^
j . j. rr 7 •

yuirin» ^

mei , atque iteruni a condita Urbe ante niemoriam
suam claiisum , in multo breviore teniporis sjuitio ,

terra , marique pace parta , tertio clausit ; così det-

to forse (lasciate per ora da parte le interpretazioni di-

verse , che a i cognomi di Giano si danno da Macro-

bio nel e. 9. del primo de' Saturnali ) a differenza dell'

altro di Numa
,

per essere questo opera di Romolo ,

e di Tazio. Piìi apertamente ciò si trae da Orazio, che

nell'ode i5. del quarto libro , Giano di Quirino l' ap- ^ «^' (?"'-

pella con aperta distinzione da quel di Numa .

.... Et vacuum duellis

Janum Qiiirinì clausit , et ordinem
Rectum , et 'vaganti frcena licentia'.

Infecit , etc.

Onde Vittore nella Regione nona del Teatro di INIar-

cello parlando , ed aggiungendovi , ibi erat aliud

Templum Jani , disse a distiuzione di questo , che era

nel Foro .

R^esta trovarne il sito , e none difficile. Benché .' f^''P,. 1 1 1 T-ì • T • c t Siimeli-
rocopio dica nel mezzo del roro , non intendiamo noi (^ ^^j^^

quel mezzo esattamente per il sito del Lago Curzio
,

volendo egli per il mezzo significare , che non era in

alcun de' lati a filo degli altri edifizj , ma nel mezzo,

cioè isolatamente nello spazio del Foro . Che poi fos-

se presso al lato Orientale , lo sgorgamento delle acque
calde, la Porta Tannale , e più di ogni altra cosa là

\icinanza agli altri due Fori spiegata da 0\idio il fan-
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no indubitato . 11 suo ritratto sì ha in una medaglia di

Nerone, portata nel quinto Dialogo dall'Agostini , 4

prima daiP Erizzo; la quale è questa (i) .

J»ni dno Oltre al Tempietto nel Foro , altri Giani furono
Celebris accennali da Ovidio nel luògo portato , cuni tot sint
*"^* Jani etc. i quali da Rufo son detti Jaui pablici , e da

^ ittore Ja/ii duo Celebris mercatorum locus ; il qua-

le anche nel Catalogo , che f;i nel fine , soggiunge : Jani
per oììines Regiones incrustati , et oniati signis , duo
prcecipui ad Arcuvi Fabianum superior , itrf'erior-

que •. de' quali Orazio dice nella prima epistola del li-

bro primo V. 54- , ragionando dell" attendere all'acqui-

sto della roba :

. . . Hcec Janus summus ab imo
Perdocet etc.

Ma esservi stato anche in mezzo , Cicerone mostra

nel secondo degli Offizj e. 25. ; Sed loto hoc de gene-

re , de qucerenda , de collocanda pecunia , etiam de

f"n^" stenda , commodius a quibusdani optimis anris ad

raj medium Janum seden tibus
,
quam ab ullis Pìiilosop/iis

lilla in schola disputatur ; e nella sesta Filippica e. 5.

Janus medius in Z. Anlonii clientela sii''. E parere del

Donati , che il Giano fosse una strada abitata da Ban-

chieri , e da Usura) , il cui principio , il fine , e il

mezzo summus , imus , medius , fossero detti . Ma il

Sommo e 1' Imo essere stati due Giani del Foro si-

mili a tanti altri , che erano per ogni Regione , cioè

loggie , o transiti per ridotti dei Mercadanti , e assai

chiaramente ci ha spiegato or ora \ittore . Acrone an-

tico Scoliaste nella terza Satira del 2. libro di Grazio

V. i8. ove il Poeta dice ;

. , . . . Postquam omnis res mea Janum
Ad medium fracta est , etc.

dichiara, che Jaìii statua; tres erant ; ad imam il-

laruin solebant convenire creditores , et focneratOf-

res, aia ad reddendum , alii ad locandum foenus .

Ma il medesimo nella prima Epistola del secondo li-

bro dice : Duo Jani ante Basilicam Pauli steteruut

,

ubi locus erat foencratorum : Janus dicebatur locus

in quo solebant convenire fa^neratores ; e Porfirio ivi

replica lo slesso anch' egli | on<le sembra a me poteir

(i) Si veda il citato n. 27.
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dire , die 1 Giani diel Foro fossero fornici conformi a

tanli altri , con staine di quel Dio , fatti in quella par-

te del Foro per commodi th de' negozianti , come in

cantone del Boario fu il Giano quadrifronte, che è an-

cora in piedi , Erano presso all' Arco Fabiano , dice

"Vittore, e perciò non lunt;i dal Pnteale di Liboue , e

dalla Basilica di Paolo ; onde Ovidio parlando de' de-

bitori delle usure disse nel secondo de Reinedio ^nio-
ris V. i65.

Qui Pute(d , Janunique tiiueiit , colcresqiie Cnlendos.

E Porfirio nella citata Epistola di Orazio ; Ovines ad
Januìii stabant in Basilica J'ceueiatores', s'ìccon\e anche

perone già portato . De' Giani Livio nel primo della

quinta e. ?.6. narrando , che nel Foro di una Colonia

Fulvio Fiacco Censore ne fece pur tre , compisce di

darci luce : et Forum porticihus taberniscjue clauden-

duin , trcs Janos faciendos . Ma se tre furono i Gia-

ni , come si dicono due ? forse il Tempietto di Gia-

no era il terzo ? era forse il medio , in cui non ne-

gozianti , ed usurar) , ma uomini da bene sedevano?

Ma essendo questo antichissimo , li tre raccontati da

Livio come fatti allora nuovi non possono comprender-

lo per uno di essi : Forse nel tempo di Vittore il ter-

zo era per terra ? Perciò forse il luogo de' tre Giani

presso la Basilica di Paolo , e 1' Arco Fabiano , e non
lungi dal Tempietto di Giano Gemino era da' Roma- j, p
ni detto ( come scrive Procopio ) le tre Parche

, che .

quasi che ivi si travagliassero , e s' innaspassero

le altrui vite . E perchè in alcuni testi d' Anasta-

sio Bildiotecario le Chiese di S. Adriano , e de" SS. Cos-

mo , e Damiano si leggono fri tribus Foris , in altri In
tribus Fatis ,

quando questa lezione ultima fosse la

vera ( che io non so ) li tre fati forse erano la mede-
ma cosa , che le tre Parche toccate da Procopio . Basti

a noi fra tanto conchiudere , che siccome oggi nel luo-

go delle liti , sogliono negoziarsi anche i cambj , i luo-

ghi de' monti , i censi , e: le compagnie di offizio , an-
ticamente ancora presso al luogo de" Htigj s" esercitava'

no li negozj delle usure (i).

(1) Fra ì monumenti che stavano in mezzo al Foro ,

inerita particolare menzione la colonna eretta all' Impcrado-
rc Foca , sulla t^uale

, prima ehe si sciirasse , tanti sogiii au-
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// quarto lato del Foro verso Oriente .

CAPO OTTAVO.
Olii principio del I?ito all'Arco Fabiano congiunta es-

sere stata la Regia , dissi nella quarta Regione , alla

quale appartenere congetturai , e perciò facilmente fu

tìquarj si fecero , cosicché si credette avanzo del Tempio d*

Giove Custode , del Grecostasi , del Peate di Caligola , dei

Propilèi del Campidoglio ec. ec.

Nel 18 13. scavandosi intorno alla base si scopri, che

poggiava sopra un alto piedestallo , sulla cui faccia rivolta

alla Basilica Emilia si legge :

foptIMO CLEMENTIS. felicissimOQVK

PRINCIPI DOAIINO II. fjcae imperatori

PERPETVO ADÓ CORONATO TRIVMPHATORI
SEMPER AVGVSTO

S5TARAGDVS EX PRAEPOS SACRI PALATII
AC PATRICIVS ET EXARCHVS ITALIAE

DEVOTVS EIVS CLEMlìNTlAE
PRO INNVMERABILIBVS PIETATIS EIVS

BENEFICIIS ET PRO guiETE
. PROCV'RATA ITAL. AG GOVSERvatA LIBERTATE

HANG STatuam pietatiS EIVS
AVRl SPLENDore miranTRM HVIG

SVELIMI GOLVmNae ad PERENNEM
IPSIVS GLORIAM niPOSVIT AG DEDICAVIT
DIE PRIMA MENSIS AVGVST. INDICT. VND

P~C. PIETATIS EIVS ANNO QVINTO

Come si rileva da questa iscriziojie , sì la colonna , che la

statua dorata che vi era sopra furono orette all' Imperador

yoca dall' Esarco Smaragdo 1' anno quinto dopo il suo Cou-
s>lato , cioè il 608. dell'Era Volgare a" di primo di Agosto .

I-a colonna però è j)iù antica , e forse fu tolta da qualche

fabbrica già roviiiala ; dallo stile pare , che possa apparte-

nere air epoca degli Antonini . I-a sua altezza è di palmi Ro-
mani 78. 8. oncieil suo diametro è di pal.Rom.6. on.2. dee. 4,

ed il piedestallo ha i5. palmi, 10, oncie e 3. decimi di altezza .

Questo monumento fu con un dotto opuscolo illustrato

dal chiarìss. Eilippo Aurelio Visconti , al quale rimando chi

vuole notizie più j)recise sopra di esso .

Si credè che col piedestallo questo monumento finis-

se , né si sapea comprendere come il livello del Foro fosse

in questo luogo cosi alto rispetto all'arco di Settimio ; tan-

to che alcuno suppose che la colonna stesse di già sul monte .
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SOI Y angolo della vìa , che <lal Foro passando alle Ca-

rine divideva la quarta dalT ottava Regione .

Congiunto, o incontro, o appresso alla Regia Signa Ve

fu il Segno di Venere Cloacina nel principio della

Via Sagra , e sul Foro presso ai Tribunale , e alle Ta-

herne , che nuove furono dette . Che sul Foro , e pres-

so alle Taberne , e al Tribunile fosse , ecco Livio nel ter-

zo e. 22. , ove da \ irginio chiesta ad Appio, che sul

Tribunale era assiso , licenza di tirare in disparte al-

quanto la figlia , seducit Jiiiiwi , ac nutricarli prope
Cloacììu^e , ad Tabernas , ipiihtis mine No^ns est no-

rnen , atque ibi ab lanio cultro arre.pto : Hoc te uno
,

quo possuni , ait modo filia in libertatein inndico : pe-

ctus deinde pnellaz transfigit , respectanstjue ad Tri-
bunal ; Te , inquit , .Ajtpi , tuunupie caput sanguine
hoc consecro etc. Che su la via sacra fosse presso al Co-
mizio , testimonio è Plinio nel e. 2<), del i5. libro ;

Quippe ita traditur , Myrtea verbena Homanos òa-
binosque

,
quum propter raptas f irgines diniicare \^o-

luissent , deffositis arniis purgatos eo in loco, qui nunc
signa f^eneris Cluacince habet : clucre eniin antiqui

purgare dicebant : la quale purgazipne , e congresso

essere stato fatto nel Coniiiio , scrive Plutarco in Ro-
molo , e nella Via Sagra Dionigi nel secondo ; le quali

11 celebre letterato Svedese Slg. Akorhlatl pieno di zelo per
le Romme Antichità insinuò a S. E. la Duchessa di Devon-
shire , Mecenate de^li Artisti, e de' letterati, d'intraprende-

re uno scavo a' piedi di esso, e mcrrè la ottima direzio-

ne , con cui è stato condotto si sono otteiuiti i migliori

risultati . Si è scoperto , che il piedestallo poggia sopra una
piramide di gradini di marmo , de' quali molti restano anco-
ra al loro posto : si è trovato che il j)iano , sul quale s' erge

tutto il monumento è circa 10. pahni più basso dell' Arco
di Settimio , che era già sul Clivo : si sono rinvenute parec-

chie iscrizioni , frallc quali due metà greche , metà latine di

marmo ; una aj;li Dei A^i-rrunci \ V altra a Minerva Averrun-
ca ; e tutte e due per oracolo . Queste sono :

AnaClKAKOlC
I

A0ANAI
GHOlC

I

AnOTPOIIAlAI
EX O'K V GVLO'

;
EX O'RA'CVLO'

Un' altri in travertino, del tempo della Republicft, dice;

M. CISPIVS L. F
PR
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autorità
,
posto il segno di Venere Gloacina ivi presso

all' angolo del Goraixio , su 1" iiubocco della Via S^gra ,

fanno concordemente vedere Romolo , e Tazio essersi

convenuti ivi ; e sembra non dissentirvi Plauto nel Cur-

eulione , dicendo quasi sul principio dell'Atto quarto :

Qui perjuriun convenire vutt hominem mitto in

Comitium ;

Qui mendacem , et g/oriosnm apud Cloacincis

Da quel- sacruni .

In delia g^ ^
^,j^^, jj gggj^Q di Gloacina , di cui Livio , e

nondiver- Pl^uto , e quel di Venere Gloacina, che in Plinio

so . si legge , dal Vives , e da altri son riputati Segni di-

-, ,, versi uno dall'altro; e so ciie dal i^anviniu si aunove-
iEies Ve-

. . ., „-i • i- tt /-.i • i\i -i

neiisCloa- ra anche quivi il 1 empio di Venere Gloacina . Ma il

Cina». luogo della Gloacina di Livio , e della Venere Gloacina

di Plinio scorgendosi uno stesso , mi fa arrischiato a

non presumervi più d' un Segno . Si opporrà la deri-

vazione della Gluacina da Cluere ; cioè di purgare se-

condo Plinio , e della Gloacina dalla Gloaca , secondo

Lattanzio, che nel primo delle Instituzioni e. 20. dice

Gloacina essere stata una statua trovala nella Gloaca

fnassima , e per non sapersi di clii fosse 1' efiigie , ave-

re sortito il nome di Gloacina : Cloncince simulacrum

in Cloaca maxima repertum. Tatius consecravit ; et

{juia cujus esset efjis^ies ignorahat , ex loco illi no-

inen imnosuit . Ma ben j)OSsono Plinio , e Lattanzio

dell' oi'igine del nome di una statua aver diversamen-

Je sentito , tanto maggiormente , che 1' uno , e V altro

fa di Tazio ijienzione j e dicendo Lattanzio essere sta-

to ivi consecrato da Tazio , nel cui tempo la Gloaca

massima non era fatta , dà indizio dell'equivoco che

egli prende , e accie lita quel , che da Plinio se ne di-

scorre . S. Agostino in conformità non men dv]V uno,

ohe dell' altro nel sesto della, Gituà , anzi Seneca in un

frammento da lui jìortato dice: Cloacinam T. Talius

dcdicai'it Deam . Forse il plural nome Signa , che si

legge in Plinio può far sospettare ivi più statue , di Gloa-

cina una ,
1' altra di Gluacina ? Per i Segni detti in

plurale più facile cosa è , che intenda Plinio con Ve-
nere la statua di Amore, se non anche delle tre Gra-

zie , le quali possono esservi state aggiiuite dopo Ta-
zio da altri ; e se pur furono più segni ivi di Gloaci-

na , non perciò segue , che li Segni fossero di Dee di-

verse . Come fosse espresso il Segno di Venere Gloaci-
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na , se ne adduce ijuì appresso la medaglia battuta dal-

la famìglia Mussidia , di cui fa menzione V Orsini , il

quale spiega quello , che denoti la parola Signa , e to-

glie ogni sospetto (i) .

Le Taberne dette Nuove essere state ivi appresso

dichiarasi dalle medesime parole di Livio., ed avere ser-

vito nel tempo de' Decemviri per beccherìe ; né diver-

samente si dice da Dionigi nell' undecimo , e piìi es-

pressamente da Varrone per relazione di Nonio in Ta-

bernas tit. De Doctorum Indagine : Hoc inteì vallo pri-

rniunfoiensis dignitas crevit , ntque ex Tahernis la-

nigni's ( certamente lanienis>^ (2) argentarite J'actce .

Di queste fa menzione Livio nel sesto della terza e. 21. :

Eodem tempore septeni Tahernce
,

qiice postea quin- Septem n-

que , et argentarice
,
qiice nane no\>ce appellantur , ar- Uas qui;i-

sere. Sortirono forse il nome di Nuove, quando tol-
«i"eTabfi-

. , . 1 • T 1 1 • r "* Ariien-
te a mestieri bassi , e sporchi di beccherie , e torse an- tari» No-
cora di altro, furono applicate ad uso più nobile di vas

.

Banchieri , e perciò rinovate , e nobilitate di fabbri-

che j il quale nome , ancorché poi fatte vecchie riten-

nero ; ma però esser durate beccherìe nel Foro fino agli

ultimi tempi della Republica , mostra Varrone citato da

Nonio nel e. De honestis , etc. in expulsim ; ove si

legge : Purgatum scito quoniam ^^idcbis Ronice in Fo-
ro ante lanienas pueros jìila expuhiin litdere ; e può
trarsi da Plauto nell' Epidico Atto secondo , Scena se-

conda :

Per medicinas
,
per tonstrinas , in gjmnasio , ac-

que in Foro

Per niyropolia , et lanienas , circumque argentarias

Rogitando siun raucus factus 5

Da che siamo necessitati a dire , o che non tutte in un
tempo le beccherie fossero fatte Taberne argentarie , o

che nel principio non tutte le argentarie fossero bec-

cherie . Appresso come già si è veduto , stavano gli

Usura] , i quali prima in tempo di Plauto solevano trat-

tenersi presso alle vecchie , siccome egli dice nel luo-

go citato ( Curcul. att. 4- se. 1. )

Sub veleribus ibi sunl (jui dant
,
quique accipiunt

foenore .

(1) Ved. num. 28.

(a) Ligncis Icggesi ne' migliori testi

Tom.II. p
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Nel medesimo tempo di Plauto vi stavano i Ruffiaai

|

^osì egli nella Scena prima del Truculento :

Nam nuscjuani alibi si siint circum argentarias

Cortes lenones quasi sederit quotidie .

Ma poi fatti i tre Giani non lungi dal Puteale , e da
Marsia

,
gli Usura) si ridussero presso a queste con

maggior comodità , onde è , che il contorno fatto ce-

lebre in conformità dell' altro sub veteribus detto , fu

comunemente nomato sub novis ', del qual luogo nel

quinto di Varrone si legge : Et sub novis dieta pars
in Foro cedijjcioìiaìi

, quod vocabulum ejus pervetu-
stuni est ; e nel secondo dell' Oratore di Cicerone e. 66.

Demonstrai>i digito pictum Galluni in Mariano Sca-
lo Cimbrico sub iVovis distortuni , ejectn lingua , buc-
cis fluentibus ; del quale scudo Quintiliano soggiun-

ge nel lib. 6. cap. 5. Tabernce autem erant circa Fo-
rum , ac scutinn illud signi gratia positura (i) •

Le sette poi ridotte a cinque , delle quali dice Li-

vio : Eodem tempore septem Tabernce
,
quce postea

quinque etc. in quale parte precisamente fossero non si

sa . Di loro disse Giovenale nella satira prima v. io5.

.... Sed quinque TaberncB
Quadringenia parant ....

SubNovis. Le stazioni de' Municipi poste fra le altre fabbriche

della Regione ottava da Vittore furono di necessità in

questo lato del Foro , e non lungi forse dalle Taberne
dette Nuove ; perchè Plinio nel i6. libro ale. ultimo

scrive , che il Loto albero piantato da Romolo nel Vul-
canale

, ed ancora durante al suo tenipo passava colle

radici per le stazioni de'Municipj al Foro di Cesare : f'e-

ruìu altera lotos in J^ulcannli
,
quod Botnulus con-

stituit ex Victoria de decumis , cequceva Urbi intelli-
Statipnes giiar , Ut uuctor est Massurius . Radices ejus in Fo-

rum .
^ ''""* usque Ccesaris per Staliones Municipiorum pe-

(i) Delle Taberne Argentarle si fa menzione nel se-

guente frammento degli atti del Senato Romano , riportato

anche da Muratori ( Thes. Vct. inscr. p. dcx. ) ;

Q. AVnDIVS . TVIENSARIVS
TABERNAE . ARGENTARIAE
AD . SGVTVM . CIMBRICVM

€ViVl . MAGNA . VI

AERIS . ALIENI . CRSSiT . FORO
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netratU; ed essendo stalo il Foro di Cesare dietro a

S.Adriano, o non molto lungi da quella Chiesa, la

linea dal \ ulcanale a quel Foro indica le stazioni tra

S. Adriano , e S. Lorenzo in Miranda . Ciò , che tali

stazioni fossero , non facilmente si indovina . Essere

state guardie, o quartiere di Soldati Municipali posti

nel Foro non quadra . Era forse il ridotto , e il posto

di essi Municipali , e degli altri forastìeri alla cittadi-

nanza aggregati
,
quando venivano a dare il voto nel

Comizio a qualch" elezione , o ad altro effetto 3 scri-

vendo nel 3^. di Nerone Svetonio : Salvidieno Or-
plìito ohjectuìn est

,
quod Tahcrnas tres de domo i<u.a

circa Foriun Civitalìhus ad stationeni locasset . Ul-

piano Giureconsulto cosi fa menzione delle Stazioni del

Foro nella /. Fulciiiius §. Illud scienduin jj'. tpùbus

ex causis possideatur . Denique euni quoque
,
qui in

Foro eodeni agat , si circa coluninas , aut Station es

se occultct , videri latitare K^cteres responderunt . Nel-

le Stazioni essere stati i Tabellioni detti oggidì Nota)
,

si legge più volte nelP autentica De tabellionìhus ; on-

de facilmente servirono a' Municìpi nelle liti del Foro j

delle quali alcun lume si trac dal Dialogo degli Ora-

tori di Tacito, oppur di altri , che vero autore ne fu :

Quuni tot aniicoru/n causce , tot Coloniaruni , et Mutti-

cipiorani clientelcE in Forum vocent i e presso al fine ;

Qualia quotidie antiquis (Jratoribus contingehant
,

quwn tot pariter , a(i.tain nohiles Joruni coarctarcut
,

quwn clientelce quoque, et Tribus , et Municipioruni

legationes , ac partes hai ice periclitnntibus assiste-

rent
,
quuni plerisque judiciis crederet Pop. Roni. sua

interesse quid judicaretur . Le quali Città avere so-

luto fra esse contendere avanti ai Consoli , o al Prin-

cipe dà indizio il jiosterior Plinio col lodar Trajano nel

Panegirico : () uere Principis , atque etiani Consulis

reconciliare reniu/as Civitates .

La Basilica di Paolo Etnilio essere stata presso a p^uii <

S. Adriano da Plutarco in Gilba sì mostra (i) ove di- fhiy
coìva

(1) Anzi la Chiesa stj'ssa di S. Adriano inoltra p
struttura della sua facciata essere stata una Basilica e ;)»>)• .-uu-
seg;urii/.a la Emilia . A rio si ap;^iiinge una prova di grrnn |ie-

so , ed è die nel lare i foudanienti della nuova tal«'.! '; 1

nel 16Ò5. , vi fu sco[icrta una base di niamio colla isciii'-

p -1
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ce , che i Soldati Pretoriani mandati da Ottone ad uc-.

cìdere Galba , venendo dagli alloggiamenti , cioè dal

Colle Viminale nel Foro ,
per Pauli Basilicam irme-

ne seguente riportata da Gualdo ( d<i Lap. Scpulcr. ) in un
manoporrtto della biblioteea privata di Sua Santità , che

quando esisteva al Vaticano avea il num, ^zbZ. (p. ji. a

tergo ) :

GAVmiVS . VETT[VS
PROBIAWVS . V. C. PKAEF. VRB.

STATVAM . CONLOCARI
PRAEGEPIT . QVAE . OR
LAMENTO . BASILIGAE

ESSE . POSSIT . INLVSTRI

Questo Gavinio Vettio Probiano è Io stesso Prefetto di Roma
che , come si vide di sopra , riparò la Basilica Giulia , ed an-

che là erse una statua . La diftcren/.a del nome Gav^inio ,

che si legge in questa, da quello di Gabinio , che in quella

si osserva non deve punto calcolarsi , sapendosi I" uso in-

distinto , che faccvasi di queste due lettere aflini .

La costruzione stessa della facciata mostra 1' epoca della

decadenza, onde può credersi che eUa sia stata rifabricata o

da questo stesso Prefetto di Roma , che risarei la Basilica

Ciulia , circa quelT epoca . Il solco che si vede nelF alto

di essa mostra esservi stato un bassorilievo di marmo , o di

bronzo , tolto ne' tempi della barbarie . II resto era decorato

a bugne di stucco e se ne vede ancora qualche traccia .

In origine come si trae dalla medaglia riportata al n.29.

la facciata di questa basilica era ornata di un doppio porti-

co di colonne , il quale essendo caduto , o per terremoto ,

O per altro', fu cangiato nello stato attuale . E siccome si no-
minano colonne frigie, cioè di paonazzetto , che I' adornava-

no si esternamente , che internamente , e se ne parla da

tut i gli antichi Scrittori con meraviglia, dubito che nel ri-

fare la facciata queste fossero tolte e trasportate poi nella Ba-

sìlica deir Apostolo S. Paolo sulla via Ostiense . Mi pare ,

che una congettura siffatta sia più probabile di quella , che

noie le coloiuie di marmo frigio della Basilica Ostiense tol-

te dal TViauiolco di Adriano , dove non si sa se mai abbiano

esistito . Ma tutto ciò si prenda per mera congettura . In

questa supposizione poro la facciata della Basilica di Paolo

Emilio dee dirsi cani;iata ai tempi di Teodosio 1. il quale

edifii'ò la odierna basilica Ostiense : e la sua costruzione co-

me si è osservato è precisamente di quei tempi .

L' interno della Chiesa attuale di S. Adriano è totalmen-

te moderno , e la bella porta antira di bronzo fu dal Pon-
tefi<e Alessandro VII. trasportata al Laterano ove al presente

si ammira . Quando poi la Ba&ilica Emilia fosse couvcrtitain
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Òant ; e molto meglio dal tante volte rammentato»

Cavallo di Domiziano s' insegna , del quale Sta-

zio iSìlv. 1. V. 2C).

y^t laLerwn passiis liinc Julia teda tuentur
,

IItine belligeri MI òlimis Jìcgia Palili ;

Poiché essendo la Basilica Giulia slata nel lato oppo-

sto , è necessità , che in questo fosse 1' altra di J^ao-

lo. Narra- il Marliano avere veduto ivi cavare colon-

ne , e Dif nni maravigliosi da lui stimali del Tc.mpio

di Castortl , e di Polluce; ma che della basilica di Pao-

lo fossero a me sembra certo . Plinio nel e, i5. del

lib. 36., ed Appiano nel secondo delle Guerre Civili

p. 44^' fi'3 i piw maravigliosi ediCzj di Roma 1' am-
mirano : Nonne inier magnifica Bnsilicain Pauli
colunmis e Phrjgibiis mirabileni ? dice Plinio ; od Ap-
piano : Et Paullus quideni ex hac pecunia Basilicam.

quas etiani hodie Panili dicititr dedicnvit , opus in*

ter urbana pulcherrimimi . Plutarco in Cesare , ed

Appiano nel libro citato la dicono fatta da Lucio Emi-
lio Paolo Console co'i5oo. talenti mandatigli da Ce-

sare dalle Gallie per tirarlo al suo partito . Emilio Le-

pido Console sotto Augusto averne riedificato il Por-

tico narra nel 49- Dione j del qual Portico l'immagi-

ne si ha nel rovescio di una medaglia , che il Donati

ha impressa fra le altre nel secondo libro , ed è la se-

guente (i) .

Un' altra volta essersi abbruciato , e rifatto in parole

da Emilio , ma in fatti da Augusto , e dagli Amici di

Paolo , il medesimo Dione scrive nel 54- Finalmente

un altro Lepido , benché poco denaroso , averla risar-

cita , ed ornata sotto Tiberio , scrive Tacito nel ter-

zo degli Annali .

La Chiesa di S. Adriano , che dalla struttura , e S.Adria-

più dalla sua bella porta di bronzo (a) si mostra an- "'^ *

Chiesa di S. Adriano non è ben noto . Certo e però, che Ana-

stasio Bibliotecario nella vita di Onorio I. ,
che fu Pa[)a dal

6iG. al 637. dice che questo Ponteficeycc?Y Ecclesia?}! òcato

Adriano Martyri in tribus fati.<; ,
qucon et dedicu^it et do-

na midta oòtulit : dunque almeno allora fu conv^ertita in

Chiesa .

(0 Si veda il n. 29.

(2) Si veda ciò che poco sopra si diss« .
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tica , ciò , clie fosse non può dirsi di certo ; onde non

consentendo noi dirla Tenijiio di Saturno , ed Erario ,

come parve ai più , altro non abbiamo da considerar-

vi , che il Foro di Augusto ivi prossimo da Adriano ri-

storato , come Sparziano scrive nella vita di quello

e. 18. : Romce instauravil Pantheuin , Sejita , Basi-

licani Nep tulli , sacras o'des plurimas , Forum Au-
Tcinplum

„j^^;j ^ Qic, ed il Tempio da Antonino ei-ett/:); al mede-

simo Adriano , da cui Capitolino e. 8. Operx ejus hcec

extnnt Rovice , Tcmplum Hadriani honcri Patria

dicatum etc. Il qual Tempio essere stato eretto nel Fo-

ro grande , e presso a quel di Augusto da Adriano ri-

storato , se non può aflermarsi per non aversene cer-

tezza ,
può almeno dubitarsene , non trovandovisi ri-

pugnanza , né indizio contrario . Quel poco di sospet-

to , benché debolissimo, il quale può aversene, si è
,

che siccome presso al Foro , ed al Tempio di Marte

fu dedicata Chiesa a Santa Martina, e l'antico di Re-

mo , che ancora da Romolo dove\a nomarsi , a" due

Santi Fratelli Cosmo , e D.'>miano fu applicato : così

forse il Pontefice , che al rito Cristiano lo consagrò
,

ebbe per motivo l'antico nome ; ma perchè leggiera è

la congettura, la verità resti pure nelle sue tenebre.

, . Nel sito della Chiesa di S. Martina Ci) si dice es-
iecretati- ^'^ -ile ^ ^t • •

!.in Sena- sere stato li Segretario del ^onato per una Iscrizione,

'"^ • che affissa al muro vi fu trovata , e di nuovo poi di-

scoperta molli anni sono
,
quando il Corpo di quella

Martire se ne disotterrò . Si legge presso al Grutero , ed

é questa :

SAL^SIS . DD. NN. HOAORIO . ET
THEODOSID . VICTORJOSISSIMIS
PRINClPiBVS . SECRETAR1\M
amplissi:mi . seinatvs . qvod
\1r . iklystris . flamanvs
institverat . et . fatalis

ignis . absvmpsit . flavivs . annivs
evcharivs . epiphanivs

v. c. praef. vrb. vice . sacra
ivd. reparayit

ET . AD . PRISTliSAM . FACIEM .

REDYXIT

(1) Neir antica Chiesa di S. Martina furono trovati i
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Ma che fabbrica pot^ ella essere ? Doilaraente se ne Segreta-

discorre dal Bulengero nel terzo De Iiiip. Boin. al c.p. '"'o ,
die.

dal Baronio iiell" anuo del Signore 332. dal Erlssoniò ^°^'^i'^"

nel 1^. De veib. signif. e dal Donati nel quarto del-

la sua Roma , al e. 3. Si apportano priinieraunerile pii!l

Atti de' Martin , e varie leggi , ed in specie 1" ultima

C. ubi Senat. rei Clariss. e la terza C. de ojjìc. div.

jud. ove Segretario si dice il luogo , in cui le Cause

avanti ai Giudici si agitavano 5 evi si possono aggiun-

gere le 11. a. e 5.C. de proxen. Sacr. Scrin. Uh. 10.

Ma il Segretario del Senato , di cui 1" Iscrizione paila
,

non potè con un luogo di giudizj avere che fare . Il

Bulengero, e con esso il Donati , benché prima dicano

in Costantinopoli essere stato un Archivio di scritture

spettanti a' particolari detto Secictum privatarimi , ed

un altro per le scritture di ragion pubblica , detto iSe-

cretiim pubLicarum , e perciò il Segretario del Senato

poter essere stato un Archivio di Senatusconsulti ;

nulladimeno più inclinano a dirlo una ntiova Curia
,

dove il Senato solesse adunarsi ; e il Donati soggiun-

ge cl'ediblle , che i Senatori Cristiani abborrissero il

congregarsi più nelle Curie Tempj inaugurati dei

Gentili , e che perciò da Flaviano fosse fabbricato un
nuovo consesso . Tutto giudiziosamente conchiuso ; ma
l'esser dato a questa fabbrica un nome, che a' luo-

ghi de* giudizj conveniva , ha qualche durezza j in ol-

tre fino al tempo di Teodosio si segui a radunare il

Senato nella Curia , come mostra Simmaco nell" Epi-

stola decimaterza del primo libro : Frequens Senotus

Tìiatunirne in Curiam ueneramus ', e verso il fine : Mo-
numenta Ciirice nostrce pleniùs tecìtm locjuentur ; e

la Curia essere stata purgata dalle superstizioni del gen-

tilesimo , e toltone peiciò V Altare , che vi era della

Vittoria , si querela il medesimo Simmaco nella 61. Epi-

stola del decimo libro
,
pregando per la riposizione di

quello gì' Imperadori Yalenliniano , Teodosio, e Arca-

dio , ma in vano ; poiché efficacemente gli si opposero

molti , ed in specie S. Ambiosio con due erudite epi-

«tole , e Prudenzio eoa due eleganti Poesie .

i bassorilievi rappresentanti i fatti di M. Aurelio, che oggi so-

no affissi nel piccolo cortile al primo ri[i<ino della scala nel

Palazzo de' Conservatori . Vacca ( Mem. n. 68. ) Aldroandi

( Man. n. 34. )
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Io nelle accennate leggi osservo, che non o£^nl lurt»

go di giudizj si diceva Segretario , ma i soli luoglii di

Criminali controversie ; e Cassiodoro , che uell' episto-

la ottava del sesto fa de" Segretari menzione
,
pur \i ra-

giona di cause criminali : né altrimente mostra Sim-

maco nell'epistola 36. del io. libro : Nani quuni exa-
minaìidos actus Bassi Prcejecfi Urbis poLcstas vica-

ria ad Secretaiiuni comiuune prodidisset , ete. e. per

appunto questa medesima Podestà Vicaria giudicante si

legge nell' Iscrizione portata Pra^f. Vice Sacra Jud.

reparavil , eie. donde traggo conseguenza verisimile ,

che se li giudizj civili s'esercitaron sempre, e si eser-

citano in luoghi aperti , anzi solevano gli Oratori an-

ticamente condur gente , che applaudisse , come Plinio

Cecilio nell'Epistola 14. del libro secondo narra , e de-

ride 3 nelle criminali richiedendosi interrogazioni se-

grete de' Rei , e de" Testimonj , e bene spesso tortura
,

la quale se ne' tempi della Repubblica si dnva solo ai

ser^i , fu dipoi sotto gì' Imperadori data indiflercnte-

mente a tutti , furono perciò fabbricati luoghi rom mo-
di , e detti poi Segretarj con nuovo nome . Del luo-

go , che destinato per l'esame de' Testimoni Segreto

era detto , chiara è la /. nidiimi C. de testibiis : il

qual luogo essere stato chiuso da Cancelli , ed indi

aver pigliato i Notai nome di Cancellieri
,
giudica il

Brodeo ne' Paralipomeni al quinto libro del Polleto .

TinYeìse- ^^^ H''" *^ tratta di un Segretario fatto perii Se-

nato . nato , non per i Giudizj . Che cosa potè essere dun-
que ? Posto da parte , che io tengo qua^i certo , che

Ù primi Cristiani del Senato sdegnosi di far più con-

servare li Senatusconsulli nel Tempio di Saturno in-

troducessero il conservarli in altro luogo ; che Segre-

tario del Senato potè nomarsi
; per non uscire dal si-

gnificato più comune considero , che nel Senato d' or-

dine degl' Imperadori si ventilavano anche Cause Cri-

minali . Testimonio chiaro n' è Svetonio nel 58. di

Tiberio, e noli" 11, di Domiziano , e Plinio Cecilio in

più Epistole . Quindi scrive Tacito nel quarto degli

Annali : Jam primnm publica lìcgotia , et priiiato-

rìim maxima apud Patres tractabantur , dabalur-

(fiie primoribus disscrere , etc. e nel terzo la Causa di

Pisone commessa al vSenato racconta, e nel i4> 1 «so

già introdotto di appellare dalle Sentenze de' Tribuna-

li al Senato ci spiega ; e Marco Aurelio aver coinmes-
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so al Senato molte , e gravi cognizioni Criminali ,

scrive Capitolino . Tntrodnsse Angusto di scegliere da

tutto il corpo del Jìcnato quindici , o venti Senatori
,

e con quei soli spedire molte cose , come nel 55. Dio-

ne racconta . Questi col tempo furono a distinzione

degli altri chiamati Patriz] , e del Concistoro del Prin-

cipe , come dalla citata /. utt. C de ofjic. Divin. Jud.

si raccoglie , e nel tempo d' Adriano abitarono questi

coirimperadore . Cosi Sparziauo e. 8. Optimos quoque

de Senatu in contuheiniuni Iniperatorice majestatis

ascivlt , Da ciò argomenterei , clic i Gludizj Crimi-

nali giri del Senato , fossero poi discussi da' soli Patrizj
,

e perciò in luogo dalla Curia diverso .

Inoltre al luogo de' giudlzj conveniva Tribuna-

le , ed altre commodità dal consesso della Curia dif-

ferenti , e particolarmente mi velo , o portiera , clie

tirato soleva prima della sentenza tenere celati i Giu-

dici Consultanti ; del quale gli Atti di S. Euplio di-

cono in sostanza , che ,
quum essct extra veluni Secre-

tarli , Euplius , . . Caìvisianus Consularis intra Telum
interius ingrediens sententiani dictavit , et foras e-

gressus afferens tabellam legit : Euplium Christia-

num edicta Principum conlemnenteni , etDeoshlas-

phemaiìtem gladio aniniadverli jubeo ; e gli Atti dei

SS. Claudio , e Compagni : Ljsias introgì^essus obdu-

xit velum
,
postea exiens ex tabella recitavit senten-

tiani . Del quale velo fa anche menzione la /. De
subniersis C. de Naufrag. lib. 12. Z>e submersis na-

inbus dccernimus, ut levato velo istce cavsw cogno-

scantur ', siccome ancora la 1. 18 1. C. Iheodos. de

Decurion. i quali essere stati più a dentro de' già det-

ti cancelli può inferirsi da Sidonio Apollinare , che

nella seconda Epistola dell' ii. libro descrivendo il Re
Teodorico vi dice ; Cìrcumsistit scllani comes armiger

,

pellitoruni turba satcllituni , ne obsit adniittitur , ne
obstrepat eliminatur ; sicque prò foribus immurmu-
rat exclusa velis , iìiclusa cancellis : Né cotal velo

alla Cin'ia conveniva , Ragionevole cosa è dunque , che

il Senato , o almeno i Patrizj avessero un particolar

Segi'ctario , dove colla maestà , e le commodità debite

giudicassero .

Non era lungi quindi l'antica statua colossea di Statnadi
Marforio , che per quanto appare , fu alcun fiume . Nel Mar/ori»

suo sito , che fu iacontro a S. Pietro in Carcere sull'
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imbocco della via , che salita di Marforio , si chiamaf

ancor oggi , si legge una memoria di marmo postavi dal

Marliauo , acciò si sappia , che di là fu trasportata sul

Campidoglio. Il Biondo la credette statua di Giove Pa-

nario, per alcuni tumori somiglianti a" pani , su i quali

parve a lui disteso j ma oltre, che quei tumori non sono

pani , a quel Giove si legge fatto Altare , non statua in

Campidoglio . Il Fulvio più acutamente ravvisandola , e

argomentando dalla somiglianza del nome , la credette il

fiume Nera
,
quasi JVar J/uvius : ma come il Marlia-

no dice , pare difficile , che o nel Foro grande , o in

quel di Augusto fosse fatta a si picciol fiume statua

si grande . Perciò stima egli essere statua del fiume

Reno , ch'era a pie del Cavallo di Domiziano , cosi

cantata da Stazio nel primo delle Selve v. 5i.

y£nea captivi crineni terit ungula hheni (^i^ .

Ma che il Capo di Marforio potesse con alcuna archi-

tettura soggiacere ad alcun piede di quel cavallo a me
par difficile

,
poiché stando egli disteso a traverso del

piedestallo
, poteva il petto , e non il capo soggiacer-

vi ; onde sembra più probabile , eh' ella fosse di akua
fiume , e servisse per fonto o nel prossimo Foro di Au-
gusto , o in quel cantone del grande incontro alla Car-

cere , ove ella per appunto stava , e a fronte del Lago
Servilio , il quale nell' altro lato dicemmo eh' era ; non
avendo soluto le genti de' secoli meno antichi traspor-

tar facilmente machine si grandi (2) . Aggiungasi , che

ivi era anche la gran tazza di granito , la qjiale si ve-

de oggi in mezzo del Campo Vaccino , come dalle rela-

zioni di molti , che ve la videro , vive la memori.1 |

onde a questa la statua di Marforio servir doveva (3) .

(i) Domiziano, che calca il fiume Reno può vedersi

nella medaglia riportata al n. 00. In essa però V Impcradore
non è rappresentato a cavalJo , come era la sua statua nel

Foro .

(2) jN'ulla può aggiungersi alle notizie sopra questa sta-

tua , e l'altra detta di Pasquino raccolte dall'eruditissimo

Sig. Ab. Cancellieri nel suo opuscolo intitolato Notizie delle

due famose siulne di unJìurne e di Patroclo dótte volgar-
ìtiente di Marforio, e di Fus(juino Roma 1789. A questa
operetta pertanto rimetto coloro, che desiderano essere più
ampiamente informati sulla storia di questa :^tatiia celebre .

(o) Si reda ancora il Viicca {Mem.n. 69.) . (^'ucsta
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Il Nome dal Marllano si sospetta corrotto dal Foro di

Marte ,
quasi Martis Fori , il che a me per alcun

tempo parve duretio, leagendosi sempre quel Foro col

nome di Augusto ; ma vedutolo poi negli Atti di San-

ta Felicita detto Foro di Marte, Sedit in Foro Mar-
tis , et jussit eam adduci ciim Jìliis siiis , ne formai

concetto di verisimile (i) . Strada

Presso S. Martina essere stata una strada , che al dal Foro

Foro di Augusto conducesse, è necessità, che si sup- ^^^"^-j^^

ponga
,

perchè da un Foro all' altro il transito vi era gusto .

di sicuro , la quale potè essere poco lungi da quella ,

che fra S. Martina , e S. Adriano è adesso . e ... ,.Ili* -UT f • • T Salita ai

L' altra , che salita di Marforio si dice , o se non Uarfori»

propriamente quella , altra vicina avere avuto nome
di Mamertina , forse dal prossimo Tempio, e Foro di

Marte, si addita da Anastasio, che in Anastasio Papa

dice : Ilio fecit Basilicam , quce dicitur Crcscentia-

Tìa , in Jìesione secunda in Pia Mamertinia in Tir- '^
^^'

, '
^

, . .y e 11 IT» mertina ,

be Roma ; avendo noi già iermato , che la seconda ne- ^^^ Vicnj.

gione delle sette Cristiane era questa ottava ; e si con-

ferma dall'antico Carcere di S. Pietro, il quale gli è ap-

presso , ed era come fan fede pivi atti de' Martiri
,

chiamato Carcere del Mamertino , cioè del Vico Ma-
mertino . Era facilmente piana , oggidì è alquanto sco-

scesa per le rovinate sostruzioni Capitoline, che l'han-

no alzata nel mezzo (2) .

tazza servirà di ornamento al Quirinale , dove insieme coi

cavalli ed obelisco , che già vi esistono adornerà V ingresso

al Palazzo Pontificio .

(1) li nome di Forum Martis lo ebl)e il Foro di Augu-
sto a cagione del Tempio di Marte , che ne formava il

principal ornamento .

(2) 11 Vico INIamertino fu no' secoli barbari chiamato
Clivus uirgentarliis come si ricava dal già citato Ordine
Romano : prosiliens ante S. JMarcimi ascendit sub arcu
manus carncce ptr Clivufn argentariwn , infcr insuluìn ,

vjusdein nominis e/ Capitolium, dcscendit cinte privatcan
'Mamertini . Verso la stessa epoca si chiamava ancora hi
scesa di Leone Proto , come si ritrae dalla Bolla di Anacle-
to II. riportata dal VVaddingo {Ann. min. T. Z. n. 4- p.256.)
ed illustrata dai Vaiesio ( Spiegazione di una Bolla d^ .Ana-
cleto li. Antipapa .Raccolta del Calogerà T. 20. p. 102 e

'^d6-) • " primo latere via publica aucB ducit per Clivum
mrgentarii , (jui nunc descensus Leonia Trothi appeUatur .



/ Fori di Cesare , d' Augusto , e di Trajano 4

ed altre cose aggiacenti .

CAPO NONO.
Forum x\-l Romano Impero in ampiezza vasta cresciuto 1* an-

tico Foro era angusto ; né potendo ampliarsi senza

rovina grande de' Tempj , e degli edifizj , clie il circon-

davano , Cesare ne fc'ibbrìcò uu altro vicino , e quasi

congiunto ; JVon quideni rerum venalium ( scrive nel

secondo delle Guerre Civili Appiano ) sed ad liles , out

negotia couveiiientium . Racconta il medesimo . clie

Templum Cesare fece ivi un magnifico Tempio a Venere Geni-

Genitricis li'cc , con uua famosa immagine di quella Dea manda-
Scutuadù tavi da Cleopatra ; a lato alla quale statua essere statai

f" enere un'immnglue di Cleopatra , scrive nel 2, delle Guerre

da Cleo- Civili il detto Autore : yid Dece latus e/yì.^ieììi Cleo-

patra . patrce statuii , ance hodieque juxta 'visitur . Al qua-
Inimagi-

j^ Tempio aggiungendo egli un Atrio sontuoso dicLia-

patra . l'ollo per Foro , L' atrio dunque al Tempio aggiunto

fu la Basilica , in cui tenevasi ragione , la quale più del-

la piazza , che gli era avanti fu detta Foro . L' Atrio
,

e la Basilica essere ivi stata una cosa stessa , non pa-

ja strano; poiché Atrio essere stata una gran sala di-

visata da colonne già ho provato, e 1' antiche Basiliche

de" Gentili non aver avuto forma diversa dalle prime

Chiese Christiane , coli' esempio di vS. Giovanni Latc-

rano , di S. Paolo , di S. Maria Maggiore , e di altre ,

mostra dottamente il Donati ; onde dai compartimenti

dell" antiche nostre Cliipse in più navi possiamo raccor

noi la forma delle Basiliche , e Fori de' Gentili , e con-
Basihche chiudere , che gli Atrj non erano da quelle dissomi-

tiU non glianti ; ma torniamo noi a parlare del Foro di Cesa-

dijj'erenti re interamente . Da Dione si dice nel lib. 48. Roina^
dalUCri-

^^^ pulchrius . Svctonio nel 26. di Cesare così ne scri-
stiane . ' _ , ,...,.

ve ; J^orum de manuoiis inclioavit , cujus area super

H, S. millies constitit ; e si conferma da Plinio nel

i5. del lib. 36.

Il suo sito si dice essere tra S. Lorenzo in Miran-

da , e il Tempio della Pace ; ma come ciò , se non so-

lo il Tempio della Pace, ma e S. Lorenzo in Miranda,

anzi ed altri edilìzi più di S. Lorenzo vicini al Foro

grande , e al Campidoglio , erano della quarta Regio-

Ufi , ed il Foro di Cesare da Vittore , e da Rufo è con-
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tato nell' ottava ? Il Foro di Nerva , che dietro a S.

Adriano si vede , fu nella quarta , dunque malamente
tra S. Lorenzo , e il Foro di IVerva potè verso il Tem-
pio della Pace entrare una sottil lingua dell'ottava Re-
gione . Vi si aggiunga , che Cesare troppo discosto dal

grande 1* avrebbe f;Uto , né avrebbe potuto dire Ovidio

il Tempietto di Giano congiunto a due ; perciò repli-

cato , che tra S. Lorenzo , e S. Adriano fosse una stra-

da verso le Caiiue , dividente le due Regioni , segue,

che per essa s' entrasse nel Foro di Cesare , il quale . w'V
"

posto dietro a quello spazio , cu è tra le due Lniese rogrand&

suddette , si potè con ragione dire quasi un Foro stes- ^ 1^*^^ ^*

so col graìide , a cui era a lato dirittamente , e così
^•^^"'"^ *

Saul' Adriano si potè dir propriamente In Tribus Fo-
ris ; come in Anastasio si legge pili volte .

Eravi nel mezzo avanti al Tempio dì Venere la „ ^
statua equestre del medesimo Cesare di bronzo dora- c«saris in

to coli' effigie del suo maraviglioso cavallo j il quale im- ejusForo

paziente di avere sopra , altri che Cesare , aveva l'un-

ghie davanti intagliate in fwma di denti umani . Co-
sì scrivono Svetonionel ()i. di Cesare , e Plinio nel 42.

dell' 8. libro . Quel cavallo di bronzo essere stato gik

ritratto dal Duiefalo di Alessandro , opera dì Lisip-

po , ad Alessandro donato , e trasportato poi da Cesa-

re nel suo Foro , fattogli aggiustare prima 1' unghie a

somiglianza di quelle del suo , raccoglie il Donati da
quel che Stazio scrive nel primo delle selve quan-
do del cavallo di Domiziano ragiona v. 84- ;

Ccdat equus , Latue qui conLra Teiìipla Diones
desaiei stat sede JFori . Quem tradere es ausus

Pellceo Ljsip])e Duci , inox Ccesaris ora
Aurata ceri'ice tulit .

Tra le pitture superbe vi erano Ajace , e Medea af' p.

fissi avanti al medesimo Tempio di Venere • Plinio statm di

nel 4' del libro 35. Tra le altre statue, delle quali era quclForo

adorno, una ve ne fu di Cesare armato di giacco eret-

tagli da altri: della quale Plinio nel 5. del 34- Aver-
vi il medesimo Cesare dedicato un usbergo di perle

Britanniche, e sei giojclli , scrive Plinio nel 35. del

nono libro , e nel primo del 3y. Esservi stata una Co- ^i perle .

lonna Rostrata Quintiliano nel Hb. i. e. 7. ci dà con-
tezza : Ut Intinis l'eteribus D. plurimis in verbis ul-
tiììiuììi adjectam ; quod vianifcslum est etiani ex Co-
lumiìa rostrata

,
quce est Julio ( meglio C. Duellio )

in Foro posila ,
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Atrio del Neil' Epistola 16. del quarto libro di Cicerone
la Liber- ad Attico si fa menzione dell'Atrio della libertà pres-
* • so al Foro di Cesare , benché il testo apertamente ap-

paja scorretto : Itaqiie Ccesaris Amici ( me dico , et

Oppiuin , disrumparis licei ) in monumentum illud
,

quod tu tollere laudibus solebas : ut Forum Inxa-
remus , et usque ad Atrium Libertaiis explicaremus

,

contempsimus sexcenties H. S. cum, pvixiatis non po-
terat transigi minore pecunia . Piace al Manuzio , che

del Foro di Cesare Cicerone parli da distendersi all'Atrio

della Libertà, Il Lambino è di opinione , che si tolga

la parola Forum, giudicando notarvisi l' ampliazione

disegnata della Basilica di Paolo Emilio . Ma se Cice-

rone ivi proprio scrive ad Attico, che quella Basilica

sì fabbricava: Paulus in medio Foro Basilicani jani

pene texuit iisdem antiquis columnis : illam autem
,

ijuam locavit
, facit magnificentissimam. . Quid qucB-

*'is ? nihil gratius ilio monumento , nihil gloriosius .

Jtaque Ctnsaris amici , etc. non potè Cicerone dir

ivi di quella monumentum illud
,

quod tu tollere

laudibus solebas , come di molto prima vista , e lo-

data da Attico . Ma lasciata noi cotal disputa , l' Atrio

della Libertà , che da Cicerone si accenna presso al Fo-
ro di Cesare , fu sull' Aventino^ né di altro Atrio del-

la Libertà si ha notizia , Si legge posto da Vittore in

Atrium questa Regione Atrium Minerr^ce ; il che pare ad un
Minerv». altra correzione del luogo di Cicerone tirarci j né gran

fatto sarebbe , che il Testo per V antichità corroso nel-

la parola Afinervce , fosse dal Trascrittore supplito

coli' altra Libertatis
,
per essere il famoso Atrio del-

la Libertà piìi cognito di gran lunga . Ma o della Li-

bertà , o di Minerva , o altro famoso Atrio , eh' egli si

fosse
, possiamo noi cavarne di lume , che sul Foro di

Cesare era un Atrio più dì quel del Foro antico
; pres-

so a cui fu prima un edifizio celebre , fatto atterrar

poi da Cicerone , e da Oppio di valuta un millione
,

e mezzo ; e se tanto valse ivi una fabbrica sola , in-

mane confermato quel , che Svetonio , e Plinio dico-

no di tutto il sito cujus area super H. S. millies con-

stitit , cioè a dire più di due millioni , e mezzo (1) •

(1) Di «n atrio della Liberia nel foro di Cesare , e die-
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Del Foro di Augusto non si ha dubbio. Era die- ForumAu
tro alla Chiesa di S. Martina poco meno , che a lato g^^ti .

di S. Adriano , sicché la strada , la quale oggi va tra pgr^cuivi
1' una , e l'altra Chiesa diritta verso il Foro di N cr^ si andava

va , ha assai del facile fosse l'antica , o dall'antica ^"^ ^'^^^

poco lungi
,
per cui dal Romano Foro in quel di Au- ^

gusto si entrasse , e più in là si pervenisse a quel di

Nerva , che in faccia si vede ancora . Cosi nella la-

titudine del Romano contenendosi fuori di esso gli altri

due , erano con una triplice contiguità si uniti , che co-

me di uu Foro di tre membri se ne faceva concetto .

Stazio nel quarto delle Selve §. 9. v. 14.

JYec saltevi tua dieta co/itineriteni

Quae trino juveiiis Foro lonabas .

Marziale nell' Epigramma 38. del terzo libro :

Caussas , inquis , agam Cicerone disertius ipso
,

^tcjue erit in triplici par miài nenio Foro .

E nel 64. del settimo :

Lis te bis decima; numerantem frigora brunice

Conterit una tribus Gargiliane Foris .

Ancor questo fu picciolo , ma bellissimo , dicendolo

Svetonio nel 2c). una delle belle opere , che Augusto
facesse . La cagione di farlo ( soggiunge il medesimo)
J'uit hominuTìi , et judiciorwn niultitudo

, quce 'vide~

bntur , non sujjicientibus duoòus , etiani tertio indi~

gere . Itaque J'estinantius , necduni perfecta Martis

yF.de publicatum est , cautumque ut separatim in eo

publica judicia , et sortitiones Judicum Jierent . La
cagione di farlo picciolo dallo stesso Svetonio nel 5ò\

si riferisce : Forum angustius fecit , non ansus extor-

quere possessoribus proximas domos . Ebbe due por-

tici
, ( i quali probabilmente furono in due lati oppo-

sti , mentre in un altro era il Tempio di Marte , nel

quarto la Basilica perii giudizj ) ne' quali portici era- statue ne
no statue di Capitani Romani . Svetonio nel ò\. Et sta- portui .

tuas omnium triumpliali effigie in utraque Fori sui

porticu dedicavit . Professus est Edicto eommeniiun

tro la Basilica Emilia non vi può esser dvibbio trovandosi la

sua pianta ne' frammenti della icnografia . Da quei frammenti
apparisce chiaramente , che questo atrio esisteva ancora ai

tempi di Settimio Severo e Carac^tlla , sotto i quiiii qucU.i

|)ianta fu fatta .
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id se , ut illorwn velut exemplar , et ipse dutn vi-

vcret , et insequentium cetatiun Priiicipas exige.rentiir

a civibus . Da Plinio nel quinto del 36. libro si com-
puta fra' quattro più maravigliosi edifiz) di Roma . Il

medesimo nel 53. del settimo libro fa menzione d' un
Apollo di avorio , cbe era in questo Foro : AnteApoi

-

lineiti ehoreum ,
qui est in Foro Augusti ; e nel quar-

to del 35. dice in una parte riguardevole avervi poste
Pitture. Augusto due pitture; in una si rappresentava una guer-

ra , nell' altra un trionfo ; Super omnes Divus Auqu-
stus in Foro suo celeberrima in parte posuit tabu-

las duas
, quce belli pictam Jaciam habent , et tri-

-, ,. wnphurn .

Màesmìr- ' ti m •
i • • /v i- ^/r tti i

tisUltoris. -Il Tempio , che ivi le di xM.'irte Ultore, o secondo

noi Vendicatore nella guerra civile da lui votato fu

di forma rotonda ; e in due roversri di medaglie del

medesimo Augusto impresse dall' En'zzo , e dal Dona-
ti nel libro secondo , se ne vede il prospetto , come ap-

parisce (i) .

Gli ornamenti suoi , e le statue degli Dei , che aveva

sopra il cornicione , l' armi , e le spoglie de' nemici sul-

la porta , e le statue , che vi erano de' Re di Alba , e

di altri Romani , con altre particolarità , diffusamente

si cantano da Ovidio nel quinto de' Fasti , In questo

Tempio Augusto determinò , che si tenesse il Sena-

to
,
quando si doveva trattare di guerre , o trionfi .

Svetonio'nel 29. Sanxit ergo, ut de bellis , trium-

phisque heic consuleretur Senatus . Essere stato il

Foro ristorato da Adriano già si è detto ,

Ortodet- Srive il Martinelli nella Roma Sagra , che il luo-

tomirabi- go dietro a S. Martina fu ne' secoli antico-moderni det-

^* • to Hortus Mirabilis . Io perciò mi figuro , che nel

sito del Foro di Augusto in quelle Infelici età fosse or-

to , nel cui recinto durando parte delle colonne, ed al-

tre antiche magnificenze di quel Foro , nome di mi-

rabile ne apprendesse 1' Orto .

Vicus Si- Lo stesso Martinelli nel medesimo Trattato , ove
gillarius della Chiesa de' SS. Apostoli scrive

,
portando una Co-

"^''°*^ ' stituzione di Giovanni Terzo descrivente i confini del-

la Parocchia di quella Chiesa , in cui si legge : Usque

ad Arcwn Elagentariorum , cioè senza scorrezione ^r-

(1; 5i veda il II. 01.
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gentariorum , dichiara quel luogo , o arco presso S. Lo- ^rco e

renzolo lungi dalle radici del Cainpidoglio , tra il Fo- Clivo da-

rò di Augusto , e quello di Trajaiio . Giovanni III. ^f^'i^'^'^'*

fu nel tempo dell' Imperatore Giustino ; onde 1' esse-
'*"

re stati ivi gli Argentieri in quel tempo può dar qual-
che motivo , se non di concludere , almeno di sospet-

tare , se r antico Vico Sigillario maggiore fosse ivi
,

siccome il minore di là dal Foro Trajauo verso la Piaz-
za do' SS. Apostoli , o almeno in quel contorno essere

stato, nella Regione settima si è discorso . Anastasio
in Benedetto Terzo descrivendo una inondazione del

Tevere, col dire, che 1' acqua dalla \ìa Lata ascendit
per plateau , et f'icos usque ad Cliviuìi Argentarii

,

sembra additare apertamente la salita , che 0:ggi dì

Marforio si additnanda . Gli Argentar) non andare in-

tesi qui per Banchieri , ma per fabri di cose di argen-

to , dichiara Javoleno Giureconsulto nella /. ^/ uxori

ff.
de aur. et arg. leg. ove dice : Sì 'vascidarius , nut

fahev argefìtarius uxori ita legaret , etc. eFirrniconel

e. 1. del lìb. 2. ISIatlieseonfacit eiiim aurificos , inau-
ralores , hraclearios , argeritarias , etc^

La Basìlica Argentana , che nella Notizia si ìes^^e , Basìlica»

fu forse quivi ; nella quale essere stati venduti orna- 4'^S^"'^"
.

menti femminili di argento fa fede la /. pediculis Forum Ar

§. item cuni quceritur
ff\

de aur. et arg. /e,"'. Il Pan- gentariun»

\inio vi aggiunge Forwii argentarium , ma con qua-
le autorità , o luce non mi è noto . Nò dalla Basilica

,

che ho accennata , si può far conclusione , che con
quella fosse anciie il Foro . Vittore ne registra più di

una , se il testo , in cui si legge Basiliccc Argenlarice
,

non è scorretto ; ma nemmeno la pluralità fa necessa-

rio , eh' elle fossero in alcun Foro particolare (i) ,

Esservi stato anche il Portico detto Margarita- Margarita
ria , che in Vittore si legge , ov' è egualmente facile ria .

si vendessero gioje , e cose preziose solite vendersi

ne' luoghi detti Sigillaria , colla stessa ragione io di-

rei ; ma tali pensieri , come semplici dubbj , restino

accennati , e non più (a) .

(i) Dq\ Clivus Arg^entarius
., o Arganiaril sì reda ciò ,

che fu detto di sapra .

(2) In un cortile a mano destra
, presso la Chiesa di

S. Giuseppe «le' Falegnami aj]' entrata della salita dì Marforio,
2'om. 11. n



242 FOKI DI CES. D'AUG. DI TRAJ. ce.

Forum, Ne]]' estremità di questa parte del]a Rei;ione fu ì\

Trajani Foro di Trajaiio (i) . I] suo sito si mostra dalla mira-

^c' Innna ^^^^ Co]onna Trajana , die durante in piedi vi fa spet-

chioccio- facolo , scolpita tutta intorno della guerra Dacica fatta

'<* • da quell' Augusto , e con una scala , eli' ella chiude in

se, conservaTite la salita fiuo alla cima . L'Iscrizione

la dicliiara opera non di Trajano , ma del Senato eret-

ta in onore di luì ; su la quale , o sotto , come Gas-

sìodoro nella Cronica , ed Eutropio nell' ottavo scrivono

,

Postaptr furono poste le sue ossa in un' urna : prerogativa non
misura ^^ altro Imperadore per prima concessa di essere se-

nolem^óv^^^^ dentro la Città per testimonianza di Eutropio

pel libro citato : solusque omniuni intra Urbeui se-

vidtus . Insegna l' Iscrizione essere la colonna misura

dell'altezza del terreno levato ivi per dare al Foro

maggior sito :

SENATVS . POPVLVSQVE . ROMANVS

•IMP. CAESARI . DIVI . NERVAE . F. NERVAE

TRAIANO . AVO. GERM. DACICO . PONTIF

MAXIMO . TRIS. POT. XVII. IMP. yl. COS. VI. P- P

AD . DECLArANDVM . QVANTÀE . ALTITVDINfs

MONS . ET . LOCVS . TANTi5 . OpeKllìWS . SIT . EGESTVS (2)

reggonsi gli avanzi di alcune tabernc appartenenti all' antico

foro di Angusto . Alcuni le hanno senza veruii fondamento
credute del Foro Romano ; ma questo non si estendeva fi-

no là .

(i) Circa le ultime scoperte fatte in questo Foro si ve-
da r Appendice posta in fine di quest.-^ Regione .

(2) Sarebbe inutile insieme , e superfluo volersi diffon-

dere in questo luogo sopra i so2,geltì de' bassorilievi della

Colonna Trajana avendolo fatto con molta erudizione il Fa-
bretti nella sua opera in foglio sopra questa stessa colonna .

Lo stesso dicasi del merito dell' arte, che in quc' bassorilievi

si ravvisa, il quale fu discusso da VVinckclmann, e da altri

Scrittori , il cui scopo è stato trattare delle Arti del disegno .

Wli basterà solo indicare , che questo monumento è stato in

ogni tempo riguardato con tanta stima , che il Senato Ro-
mano , il quale reggeva Roma nel secolo XII. in un rescrit-

to dato in favore del Monastero di S. Ciriaco esistente pres-

so la Colonna Trajana Y anno 1162. investi il monastero del-
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Il terreno dell' estremi tu del Quirinale essere stato

levnto , e portato altrove è certo ; da che V antichis-

sima vicinità fra il Quirinale , e il Campidoglio si può
comprendere .

Fra tutti i Fori di Roma eccedeva questo in

ricchezza , bellezza , e magnificenza . Onde Ammiano Bellezze

dice di Costanzo nel lib. lò", e. l'j. : f- eruni quum ad
^-^^J

^

Trajani Forum venisset singulareni sub ornili dvlo
structuram , ut opinaniur , edam Nuininiini asseti tio-

iie mirabilcvi , luerehat attonilus per gisranfeos con-

textus circumferens vientem , nec relatu efjabiles , ncc

rursus mortalibus appetendos . I qnrdi encomj chi li

vuol vedere non iperbolici , fìssi lo sguardo nelle tre

gran colonne restate al Foro di Nerva , le quali erano

senza comparazione minori
,
poi le parole recitate di

Ammiano consideri , e Costanzo attonito si figuri , men-
tre nel Foro di Trajano stupiva j)er gignnteos conte-

xtus circumferens meutem , e bisognerà , che conchiu-

da essere stata quella fabbrica veramente gigantea . \i
è chi crede le colonne avere di altezza , e grossezza

uguagliato la Trajana , che vi è restata ; ma a cotal

vastità , anzi mostruosità di fabbrica , sotto cui gli no-

ia poKsessìotie della Colonna , e della Chiesa dì S. "Niccolò ai

piedi di essa , che prima hi j)osscdev a , e nel tempo stesso de-

cretò , che , (jui varo cain ( columnam ) minuere tcmpiave^
rit , persona tjus ultlinwn patiatur sii/>pltciiini , et bona
cjus omnia Jìsco appLicentur eie. ( Galletti Friniic. della

S. Sede uppend. n. lxi. p. Z-iZ. ) . Una tal curi presa dal

Senato ìu rjae' tempi di ferro hapreserv^ato questo monumen-
to dalla sorte sofferta da tanti altri . Risorte finalmente le

Arti , Paolo HI. dissotterrò il piedestallo di questa colonna.

( Tempesti rila di Sisto (^. lib. 10. n. 27. ) . Sisto V,

distrusse alcune case che le stavano troppo dappresso , cin-

se dì muro il piedestallo dissotterrato da Paolo III. rìstaurò

la Colonna , e vi collocò sopra la statua dì S. Pietro , s(ien-

dendovi in tutto scudi i4b28. ( Fea Diss. sulle Ro^. di Ro-
ma p. oi<i. ) .

Dal suolo fino alla sommità della statua attuale questa

Colonna è alta circa pahni 19B. ; 11 fusto è dì circa 16. pal-

mi di iliametro nella estremità inferiore
i
e di i4' inolia estre-

mità superiore : esso è composto, dì 20. massi dì marmo posti

uno sopra 1' altro , come altrettanti cilindri , dentro i quali

nel masso stesso sono stati scavati i t^radini .

Di questa colonna si ha un monumento nella medaglia ri-

portata al num, o4-

7 2
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mini sarebbono parsi mosche , io non mi soscrivo
,

non persuadendolo, né soffcrendolo la veiisimilitudine
,

]a proporzione , la comniodità , né il disegno , che pur

fu di Apollodoro insigne Architetto . I cornicioni ,
gli

archi , e le volte ,
per relazione di Pausania nel 5. e

nel IO. erano di bronzo (i) , e le statue , che aveva in

cima , essere state pure di bronzo , si argomenta dal

Donati per le parole di Gellio nel 2^. del i 3. libro ; In

Jctsìifitìs Fori Trajani sumilacra sunt sita circum

lindi fine inaurata equorum , atque signorum niilila-

rium ; subscriptunique est : Ex manubiis . Non perà

concede il Donati , che di bronzo fossero gli archi , e

le volte , stimandolo , come ancora a me pare , incre-

dibile^ anzi neppiire i principali cornicioni credo io

di bronzo , a' quali colonne di bronzo tutte facevano

di mestiere . Ben può essere , che e fregi , ed archi

,

e volte fossero di superbi lavori di bronzo ornate , ed

arri rei lite ; ma 1' indovinare lascisi pure al senso di

ciascheduno

.

Basilica II Foro di Trajftno ebbe , come gli altri , Basi-

Tiaianiin lìca , e Tcmpio . Della Basilica si dà cenno da Lam-
Forotjus- pj,jjjQ ji^ Commodo e. 2.; Aiìhuc in prmtcxta jnic-

liquus ''^^^ congì(irinni dedit , at(juc in Basilica Trajani
seneusTra prcesedit j e da Ammiano nel luogo citato , mentre
''^"^

egli narra , che il gran cavallo di bronzo con Traja-

no sopra era , non nella Piazza del Foro , ma nel mez-

zo dell'Atrio , e ioè della Basilica ; e perciò vantandosi

Costanzo di voler fare un Cavallo simile
j

gli rispose Or-

misda Persiano : At prius stabiilum tale condas (2) .

S'ella poco si nomina dagli Scrittori , avviene perchè

,

come del Foro di Nerva dissi ,
più con nome di Foro ,

Basilica ^^^^ ^^ Basilica era chiamata . Così non si dice impro-

detta fo- priamente da Claudiano nel sesto Consolato di Onorio
^o verso il fine :

dcsiielaque cingit

lìegivs auratis Fora J'ascihiis Ulpia lictor ;

cingendosi dai Littori la Basilica , non il Foro in cui

(1) Circa il vero senso delle parole di Pavisania si veda

ciò ohe fu dello nella Regione IV. ove si trattò del Foro di

TNerva .

(2) Di questa stittna equestre se ne ha la figura nella

medaglia riportata ni nuiu. 06.
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stavano . E perciò ancora da Gellio iKel ai. del libro i3.

il Foro stesso di Trajaiitì si dice Piazza del Foro .

Qucerehat P/iavo/inus quuin in area Fori ambula-
ret eie. e da Simmaco ncll" Epistola 3j. del libro se-

sto , si dice parimente piazza : In Trojani platea mi-
na unius Insula; pressit hahitantes . Della Basilica si

mira oggi delineata la faccia in un rovescio di meda-
glia del medesimo Trajano impressa dal Donati fra Tal-

tré nel libro secondo, ed in un' altra dall'Agostini nel

quarto Dialogo , sotto le quali FORVM . TRAJANl .

si legge , ed eccone la copia (i) •

La qual faccia essere della Basilica , non di tutto

il Foro, mostra la struttura medesima. Sulla cima vi

si veggono le statue , che sul fastigio del Foro si di-

cono da Gellio . L' altra medaglia portata ivi ap-

presso dal Donati , in cui egli dice essere la Basilica
,

si scorge , che è 1' Arco eretto a Trajano nel Foro , sic- ArcusTra

come narra Dione ; le lettere , che vi si leggono intor- P"' ^aes,

no ,S. P. Q. R. OPTIMO . PBirvClPI . ninggiortnen-
^"^*

te lo dichiarano , essendo la Basilica di Trajano eretta

per comodo del Popolo ; l'Arco all' incontro dal popo-

lo in onoro di Trojano . Uno in tutto simile ne mostra

parimente in una medaglia di Nerone 1' Erizzo . Nel-

la Basilica essere stati soliti i Consoli tener ragione , ^«/^«B«-

si ha da Gellio nel luogo citato : Quiim in area Fo-
^^ev^ "ra-

ri ambularet ( parla di quello di Trajano ) et amicum ^ione da'

siium Cos. opperirr.tur , cnusas prò Tribunali co^:no- Consoli

scentem etc. ; e da Clandiano portato poc' anzi . Per-

ciò fu ivi solito farsi da' Consoli le manumissioni dei

servi , come di Antemio Imperadorc , e Console can-

ta Sidoiiio Apollinare , e dal Donati si osserva ;

Nani modo nos jani festa vocant , et ad Ulpia

poscunt

Te Fora , donabis quos liberiate Quirites
,

Quorum gaudentes cxceptant verbera niahe .

Ferge Pater Patriotfelix , atque amineJ'austo

Captivos vincture novos absoh'e vetustos .

t.a quale funzione aver soluto fare i Consoli il primo

di Geunajo , scrive Ammiano nel 22. libro e. 9. : Al-
lapso itacpie Kal. Jan. die . . . Dein Mamertinolu-

(2) Si reda il nuin. o?.. e T appendice .
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clos edente Circc?ises maniimitteìidis ex more indù-

ctis per admissionumproxiviuni, ipse lege agi dixe-

rat ut solchat .

Tempio I^ Tempio a qual Dìo dedicato fosse non si sa e

diquelFo percliè Sparzìano nella vita di Adriano e. 18. dice ave-
''" '

re quel!' Augusto eretto a Trajano un Tempio , co-

me a Divo : Qiaim opera uhicpie infinita J'ecisset ,

numqnani ipse , nisi in Trnjani Patris l'empio , no-

mcn suum scripsit , si giudica essei'gli da Adriano fat-

to nel Foro suo , e così pare , che esprimano quelle pa-

Templuin rolc della Notizia : Temphim D. Trajani , et Coluni-
D. Traja- yiani Cocìidem , età. A che non posso io non fare re-

' * plica dubitativa . Duncjue Trajano sovra tutti gli altri

pio 5 e del culto degli Dii zelante ebbe premura di fa-

brìcare un Foro così superbo , né curò , come in ogni

altro Foro era stato fatto , fabbricarvi un Tempio ed.

alcuna Deità ? Ben può essere , che oltre al Tempio da
Trajano falibricatovi , un altro poi a Trajano da Adria-

no vi si facesse 5 e la Libreria , che del Tempio di

Trajano si dice, e da Trajano fu fatta, dà indizio, che

egli la facesse col Tempio , come fé prima Augnsto

,

e prima di Augusto Asiuio Pollione . Io riraanendonii

fra' motivi lascio ad altri il risolvere . Nel rovescio di

una medaglia di Trajano, che é fra 1' altre dell'Istoria

Augusta dell' Angeloni , sembrano a me effigiati il Tem-
pio , ed i Portici de' due lati del Foro , la quale è la

seguente (1) .

Biijiioihe- Della libreria Ulpia fanno menzione molti. Vopi-
caTernp:i

g^^ j^^ Aureliano , in Tacito , ed in Probo ; ove in spe-
D. Traja- . .

.' t t-i r • • 1 •
^

ni .
eie 1 Libri J^inlei , e gli h^letantnii , che vi erano, soii

toccati . Gellio nel 17. dell' 11. libro, ove libreria del

Tempio la dice : Edicta veterum prcetoram , sedenti-

bus forte nohis in Bibliotheca Templi Trajani età. ;

e riferisce avervi letti gli editti degli antichi Pretori .

^ . Sidonio nel!' Epigramma 10, del lib. q. che la dice
Doppia . , .

•^ ^ -' ^
'

' doppia :

Cum meis poni statnam perennem
Statue , Neri:a Trajanus titulis inderei
chev era- r . ^ ^ ^
jiQ ^

Inter auctores utriusque Jixani
BibliotheccB 3

(1) Si reda il num. "óZ.
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Ove essere stato uso di dirizzare statue a' Letterati si

può raccorre , ed essere state queste di bronzo lo di-
chiara egli stesso ne' versi , che indrlzza a Prisco Va-
]eriano ;

Ulpia quoti rutilet porticus cére meo .

IVè è meraviglia , clie a Claudiano ancora fosse posta

ivi statua da Arcadi© , e da Onorio , come la seguente

Iscrizione dimostra : della'quale Iscrizione scrive il Mar-
liano Cujus Titulus in huniili quadain domo in Con-
stantinianis Thermis sita reperitur :

CL. CLAYDIANI . V. C.

CL. CLAVDIANO .V.C. TRIBVNO .

ET . NOTARIO
INTER . COETERAS . VIGENTES .

ARTES . PRAE
GLORIOSISSIMO . POETARVM
LICET . AD . MEMORIAM

SEMPITERNAM . CARjNIINA . AB
EODEM . SCRIPTA . SVFFICIAàNT
ADTAMEN . TESTIMONII . GRATIA

OB . IVDICII . SVI . FIDEM
DD. NN. ARCHADIVS . ET . HO
NORIVS . FELICISSIMI . AC
DOCTISSIMI . IMPERATORES

SENATV . PETENTE
STATVAM . IN . FORO . DIVI

TRAIANI . ERIGI
COLLOCARIQVE . IVSSERVNT

EIN . ENI . BIPriAlOIO . NOON
KAI . M0Y2AN . OMHPOT
KAÀYAIANON . PHMH. KAI

EA2:iAH2 . E0E2AN

Così avervi meritata statua \ittorino Retore nel tem-

po del Imperadore Costanzo , scrive S, jGirolarao nel

supplemento alla Cronica d' Eusebio ; Victorinus eliam
statuam in Foro Trajani meruit . Dione ancura in

Trajano due Librerie scrive , come Sidonio : Biblio-

thecas Trajanus exlruxit , nani ducefuerunl in eo-

dem Foro , le quali dal Donati si giudica , e bene
,

essere state una di libri Greci , V altra di Latini sepa-

ratamente disposti , nò altra distinzione essere stata ira
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1' una , e 1' altra j donde possiamo noi fare concetto,

essere avvenuto , che da altri con singoiar nome Biblio-
'1 raspar- theca , da altri col numero di due si trovi nomata . Fu
lernuDi <^11''^ trasportata da Diocleziano nelle sue Terme . Vopi-
oclezìanc sco iu Probo e. a. l/sus niitem siim . . . prcecìpue li-

hris ex Bibliothccn Ulpia celate rnea Theniiis Diocle-

tiaiìis , item ex flonio Tiheriana . Così a poco a poco

ogni eserciicio , o studio si ridusse nelle Terme .

•Statue w Poro di Trajano più statue furono da diversi

Imperadori ag?;ìunte : poiché oltre le tre di Sido-

nio , di Claudiano , e di \ ittorino (i) ' S^'^ delle,

Marco Aurelio
, per testimonianza d' Eusebio nella

Cronica , ve le pose a tutti ì nobili , che nella

guerra di Germania morirono : ed Alessandro Se-

vero , secondo Lampridio , vi trasportò da altri luoghi

le statue di persone insigni . D' una che vi era di Au-
gusto fatta d' ambra , ed' una di Nicomede Re di Biti-

nia d' avorio , scrive Pausania nel luogo citato . Qui-
vi Adriano per lare cosa grata al popolo aver fatte ab-

bruciare le Polize de' deljltori del Fisco , Sparzlano di-

ce; Aureliano per quiete de' privati aveivi fatto dar

fuoco alle tavole pubbliche , scrive Vopiaco . INIarco

Aurelio volendo far guerra a" Marcomanni , ed essendo

esausto 1' erario
, per jion imporre gravezze nuove , aver

fatte vendere le più preziose supellettili dell'Imperiai

guardaroba, narra Capitolino . Quivi finalmente aver
soluto recitare i Poeti , accenna Fortunato nell' Elegia

a Bertrammo Vescovo Ccnomanense , come dal Dona-
ti si osserva ;

/7.r modo tam nitido pomposa poemata cultu

Audit Trajano Boma verenda Foro .

forse nella Libreria si recitava , come nella Palatina

fu prima usato .

Strada H Foro di Trajano nella Regione ottava a più del
fliindente Quirinale , e quel di Nerva nella quarta a pie del me-

L. efed"?,.
^^6simo , apertamente mostrano confine dell' una Re-

(i) Io vai-ie epoche si sono trovati i piedestalli <Ii altre

statue di uomini illustri del temiio della decadenza, tra i quali
merita di essere 'ricordato quello riarenuto negli ultimi
scavi con iscrizione a Flavio IVIeroIjande

,
personaggio cele-

bre del secolo V. Questo monutuento venne publicato con il-

lustrazioni dal eh. Sig. Avv. Fea ,
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glone , e dell' altra ; come anche della sesta essere sta-

to quella via stessa , o non lungi , benché angusta
,

che a pie del monte a lato del Monastero di Sani'

Eufemia va sotto il monte dalla piazza della Colonna

Trajnna verso Santa Maria in Campo Carico ; donde

trall' antico Foro di Nerva , ed i due d'Augusto , e di

Cesare seguendo diritta , torceva poi verso il Foro

grande . La vicinità del Colle e di questi quattro edifi-

zj , ne fa evidente la distinzione .

Ben chiaro appare qui l'errore delle Regioni, ^^^^

che si leggono nella notizia ; ove nella Regione otta-

va t> registrato il Foro di Nerva , benché prima col

nome di Transitorio sia posto nella quarta , della quale

è veramente .

Dall' estremo dell' orientai parte della Regione

convien ormai , che all' opposta , cioè all' occidenta-

le si faccia un salto .

Form

N

// F^elabro , e le cose aggiacenti .

CAPO DECIMO.
el Velabro essere usciti il Vico Giugario , il Tu-

sco , e la via Nuova
,

già sì è visto ; ma ciò , che il

Velabro fosse non è per anche ben chiaro . Ne' lem- f'tlabrm

pi precedenti a Tarquinio Prisco fu una Palude
,
per

^^^^^

cui colle barchette si passava all'Aventino, ed altro-

ve , detto perciò Velabro a veliendo , secondo Varro-

ne . jSIa dopo diseccato quel piano , e ridotto abitabi-

le , ancorché il nome di Velabro a tutta la Valle re-

stasse , col tempo ( come del Vico Tusco dissi ) essere

stalo ristretto da' nomi di più fabbriche , o strade ,

o contrade particolari non è solo verisimile , ma da

molle particolarità , che ivi poi furono , cioè dalla Via

Nuova , dal Foro Boario , dal Piscario , dall' Argileto ,

dal Vico Tusco , e forse ancor da altri , si mostra es-

presso ', onde a due sole strade , o contrade , o piaz-

ze resta , che si creda ridotto . E per divisarne più,

sottilmente , essendo il Velabro dopo gli accennali ri-

slringimenli giunto dal Vico Giugario sotto il Campi-
doglio , al Foro Boario sotto il Palatino , essere stata

piazza aperta fra 1' uno , e 1' altro di quei due termini

non si consente dal Vico Tusco , dalla Nuova via , dal

Foro Piscario , o da altre cose , che parimente furoa©
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ili quello spazio . Che fosse dunque strada , o stradd

fra l' un colle e l'altro distese, ha più del sicuro , e

leggendosi essere stali due Velabri , Maggiore , e JMi-

nore , e ponendosi da Vittore il maggiore Velabro nel-

la Regione contigua verso il Tevere , che era 1' unde-
cima , e leggendosi ( come vedremo ) il minore in questa,

che è l'ottava , resta che il Velabro si conchiuda una
contrada di due vie quasi parallele fra esse .

Comuni- Il Velabro avere comunicato col Vico Turario ,

^^^^ j^ sì raccoglie da Vittore, e da Cicerone: Vicus Juga-
rario che fius ( Vittore dice ) itevi etTliurarius , ubi Arce Opis ,

V incerse- qi Qerei'is cuììi signo Vertunini ; il quale seguo essete

stato sul Velabro nella seconda azione contro V erre

Signum lib. I. e. 59. , da Cicerone si accenna; Qui a signo
Vertum- f^ertumni in Circuin Maxinnini veiiit

,
quin is uno-

quoque gì adu de avavitia tua commoneretur ?ove Asco-

nìo ; signum p^ertumni in ultimo 'vico Thurario est

snb Basiliccé angulo flectentibus se ad postremani

dexteraiìi parteni ; e dal segno di Vertunno essere sta-

te per il Velabro condotte al Circo le pompe , si è det-

to nel trottare del Vico Tusco , e dirassi meglio . Se
dunque dal Turario , che parte era del Tusco , i Ve-
labri venivano intersecati , e le pompe , che dal Foro
passavano per il Vico Tusco ai Velabri, dal segno di

Vertunno piegavano, e s'indirizzavano al Circo , ben
può essere , che il V elabro sopra il Tusco dal Giu-
gario cominciasse , e le pompe dal Foro per il ^ ico

Tusco passando ai Velabri , senza toccare il Giugario

,

dal segno di Vertunno piegassero . Ma qual de' Velabri

potè giungere al \ico Giugario? Del maggiore cosi si

legge nella xi. Regione di Rufo; J^elahrum majus in

Foro Olitorio ; e se questo fu in quel Foro , non eb-

be che far col Vico Giugario , il quale oltre la porla

Carmentale non passava j ma del maggioi'e più piena-

mente nella Regione xi. si parlerà . Intanto stabilisca-

si il minore tra il Vico Giugario , e il Foro Boario,

il cui principio potè essere poco lungi dalla Chiesa di

S, Oraobono
,
portante verso S. Eligio , e S. Giorgio j»

detto in Velabro

.

Sepul- Nel Velabro , ove colla nuova via incontravasi ,

C3e"u'ren- ^^^ '^ sepolcro d' Acca Laurenzia ', nel qual luogo si

ti» in via celebravano le Ferie Laurentine , come nel quinto ^^^r-
Nova

. rene al e. 3. ; Hoc sacrijicium Jit in T'elabro
,
qua

in Novam viam exitur , ut ajunt quidam , ad se-
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pulcrum Accce , dalie quali parole , Ut ajimt quidam ,

osservisi non essere stato ivi di Acca sepolcro visibi-

le , ina solo era opinione , che vi fosse : eravi però Statua.

d'Acca la statua , o altra scoltura , come nel primo ^^«-<-^ •

de' Saturnali al cap. decimo scrive Macrobio : Et ideo

ah Anco in Felahvo loco celeberrimo Urbis sculpta

est (i) , ftc solemne sacrijiciiim eidem constitutum età.

Cicerone fa menzione ancluMk-l l'Ai tare nell'Epistola i5. Ed Aita-

a Bruto In coque sum majorum exemphun scquutus ,
re .

qui Itunc honorem mulieri Larentice tribuerunt , cui

vos Ponti/ices ad Aram in f^elahro facere solelis . Delu-

Ivi appresso essersi sagrificato ancora alle anime servili brum La-

Varrone soggiunge al luogo cit. : Ut quod ibi probeJa-
'"'"'

ciunt Diis manibus sers^'ilibus Sacerdoles ,
qui uter-

que locus extra Urbem anliquam fuit non longe a
Porta Romanula etc. Eravi il sacello de' Lari secondo

il medesimo lib. 4- e 7. Cujus K^esligia ,
quod ea qua

tu ni ilur f elabrum , et un de ascendebant ad rumani

Nova via , lucus est , et saceUum Lanini . Il quale

essere stato lungi dalle mura di Romolo , e perciò an-

che da quel sacello de' Lari , di cui parla Tacito nel

delineare quelle mura , appare manifesto . Con nome
di Delubro , Delubrwn Larum , da Rufo ò notato .

Il Tempio della Fortuna fabbricato da Lucullo , Templura

fu a mio credere nel Velabro , poiché Svetouìo nel 87. Fortunae

dì Cesai-e dice : Gallici triumphi die Velabra tran- \^^^^
^

scendens , altrove si legge , T elabrum prcetervehcns ,

pene carni excussus est axe diffracto . Il c[ual caso

cosi è da Dione scritto nel lib. 4^- Prima igitur trium-

phalium die signum haud faustum opperuit •, axis

enini ipse currus triumphalis fractus est prope Teni'

plani Fortunce a Lucullo ccdificatum , ita ut ipse su-

per alio cuna residuum triumphi compleverit . Il qual

caso concordemente riferito da ambi gì' Istorici ,
per non

immaginarci noi conlrndizione dove non appare , con^

vìen credere, che nel Velabro presso a quel Tempio av-

venisse j o ad ogni peggio stava il Tempio della Fortu-
na da Lucullo fabbricato sulla via de' Trionfi .

Fra un Velabro e l'altro ò necessità , che si pon- Forum
ga il Foro Piscario , se non si vuol contradire a Vit- Piscatium

(i) W ha ehi inT«c« di sculpta crede dorer<i legger»
sepulta .
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tore , ed a Rufo , dai liliali è concordemente posto iri

questa Regione : mentre il maggior Yelabro si fa dell'

undecima . Da Varrone lìb. 4- e. 3a. si dichiara vi-

. j T • cino al Tevere: secunclum Tiberini ad Jiiniiim , Fo"Ad Juni- IT».
um secun- funi Piscai'iwìi sfocaìit . Ideo alt PlauUis , apud Pi~
dùmTibe- scariuni , jihi varia; rcs eie. ove la parola ad Jiiniuin

m.o\\\\v.x!X'^n\vi ad Juìiùfliuni , n\tTi ad Janiim : ponendo

perciò (|ne?lo Foro presso ìvjl Oli torio , in cui fu il Tem-
pio di Giano , né per altro, che per avverare ne' due Fo-
ri il detto di Ovidio nel primo de' Fasti v. i63.

cur stas sacratus in uno
Hic , ubi jancta Foris Tempia dnobiis habcs ?

le quali cose col sito , e colla divisione delle Regio-

ni non si confanno. Quanto a Varrone, Dio sa qua-

le scorrezione sia nelle sue parole , il cui senso non
camina cliiaro . Forse la miglior lezione è ad Jimo-
niuni

,
per 1' Edicula di Giunone , che da Rufo nel-

la Regione undecima è posta ; nella quale è registra-

to ancora il Vico Piscario, di cui in quella Regione

diremo . Ma lasciato ciò a giudizj più maturi
, quan-

do tra un Velabro e l' altro il Foro Piscario si stabi-

lisca , non si potè d,ir lungi dal Tesere j e fu facil-

mente poco lungi da S. Eligio , e da S. Giovanni de-

collato .

Per il Velabro si solevano condurre dal Foro al-

Pompe la dirittura del Circo Massimo le pompe de' giuochi
Circensi /r
rondone Circensi .

dal foro Qua l' elabra solent in Circum ducere pompas

,

al Circo. JYil prceter salices . crnssaque canna fuit .

disse Ovidio nel sesto de' Fasti v. 4o5. ; le quali pom-
pe descritte da Dionigi a lungo nel fine del settimo

si dicono dal Foro condotte al Circo, e probabilmen-

te per il ^'ico Tusco
,
per il quale dal Foro al Cir-

co la più battuta via essere stata Dionigi nel quinto

dichiara; Tuscus k'icns Romana lingua Tocatur

,

qua transitur a Foro in Circum Maximum , sul cui

angolo essere stato il segno di Vertunno si è detto,

dal quale aver piegato le pompe , le parole più volte

trascritte di Cicerone contro Verre sono chiare j e se

ne può anche trar lume d^ Livio , il quale nel setti-

.rao della terza e. 21. un'altra pompa, benchò non

Gircease , narrando partita dal Foro , e per la via
,

che audava al Circo ,
passata , dice ; In Foro pompa

eon£titit et per manus reste data , } irgines sonuùt
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vocis pulsu peduni ììiudulantes ùicesserunt . Inde Vi'
co Tusco , rtdahroquc

,
per Bonriam Foiuni etc.

Welle pompe Circensi essere stato solito ornare le stra-

de , acccenna Cicerone colle parole , che soggiunge in

quella Verrina ( Act. 2. lib. 1. e. 59. ) : (Jaain tu Stradag*

viam tcnsaruni et poinpce cjusinodi exegisti , ove liteomar

Asconio segue: Exigerc ariani dicuiitur Magistratns
, /^^f^^'V

ciirn viciiiiain cogunt tiiunire , (jiiani diligcìitissinie

sunijìtu facto: tensce autcni sunt sacra 'Vehicuia .

Vampa ordinarti , et hostiaruni . Il munire , o orna-

re delle strade facevasi o col vestire le mura di pan-

ni , o col coprire le strade con tende in tal guisa
,

che alle finestre si togliesse la vista all' ingiù, o foiv

se anche coli' una , e V altra diligi^nza congiuutanien-

te 5 scrivendo cosi Macrobio nel sesio del prim.o libi-o

de' Saturnali : Ferrius Flaccus ait ; (Jauin Populìis

Jioiiiaiius pestilentia lahoraret , essetnue respousnni id
uccidere

,
quod Dii despicereriLur , anxiam Urbein

Juisse ,
quia non intelligeretur Oraciduftì ; evenisse-

que ut Circensium die puer de ccciiaculo poinpaìn

superne despiceret , et patri rej'erret : quo ordine scr-

creta sacioruni in arca pilenti composita vidisset .

Qui cuni rem, gestam Senatui nanciasset ; placuisse

'velari loca ea
,
qua pomjui veherelur . E Plutarco

in Romolo riferendo l' opinione di coloro , che disse-

ro il \ elabro aver tratto il nome da' veli , co' quali

coprivasi , insinua lo stesso : Quidam dicunt p ela-

brum aditum esse eum , quo in Circuni ex Foro
itur

,
queììi qui ludos exhibjiìcnt lune cxorsi velis

operile soliti fuerint .

Gli uomini soliti trovarsi nel Velabro da Plauto

nella prima del quarto atto del Cureulione sono det-

ti i seguenti ;

/// ì clabro rei Pistorem , vel Lanium , vel Haruspicem,

Vel qui ipsi vortant, vel qui aliis ut versenfur prcebeant.

La Porta Carmentale essere stata in capo del Vi- PortaCar-

co Giugario , si ha dal settimo della terza di Livio ,

"'^"'^^'s •

come già dissi : Prcetextati a Porta , Jugario tìco in

Forum etc. , e forse anche non molto lungi dnl ca-

po del maggior Velabro può sospettarsi , ancorché
quello nell'undecima Regione si legga, questa nell'ot-

tava si registri da \ittore . Di essa nel primo libro

si parlò a])bastanza ; onde resta solo rammentami
,

che dopo il niiovo recinto d'Aureliano restala seu/.a
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mura la ìsola , e senza uso di porta , fra le altre par"
ticolarit?» della Regione Vittore l' annovera j né molto
lungi da S. Niccolò in Carcere potè essere . Le fa

Ara Car- ^pprcsso 1' Altare di Carmenta , da cui piijliò il no-
mentje . me , secondo Dionigi nel primo , e Virgilio uell' otta-

vo V. 337.

.... dehinc progressiis , monstrat et aram
,

Et Carmentaleìn Romano nomine portnm
,

Quam memornnt Njniphce priscum Carmentis
Itonorem età.

ove Servio : Est autem juxta portam ,
qiue primo a

Carmenta Carmentalis elicla est eie. Fuvvi anche

Tempio della raiedesima , secondo Solino nel secondo:

Pars autem infima Capitolini montis habitaculwn
Tanamse^ Carmejitis fuit , ubi et Carmentis nunc Fanum est

,

sace um ^ ^^^ Carmen tali portce nomea datum est: E Gel-
darment^ti tit /^ 7t-« /~r

Ilo nel 7. del lib. 18. Quam forte apud Fanum Car-

mentis obviam venissent etc. Da Festo gli si dà no-

me di Sacello nel 18. Scelerata porta eadem appel-

latur a c/uibusdam
,

quce et Carmentalis dicitur
,

quod ei proxime Carmenta^ saceUum fuit ; siccome

ancor da Ovidio nel primo de' Fasti v. 635. :

Scortea non illi fas est inferre sacello
,

ove edificato si dice dalle Matrone Romane , ricupe-

itìto eli" ebbero 1' uso de' Cocclij . Lo stesso racconta

Plutarco nel 56. Problema .

Intemdio Nel contorno del Velabro essere stato Tlntemelio

pare si possa cavar da Livio , che nel terzo della

quarta e. 8. scrive : Lupus Exquilina porta ingres-

sus frequentissima parte Urbis quum in Forum de-

currisset , Tusco vico alquc Intemelio per portam

Capenam prope intactus e\>aserat . Molti leggono ;

atqae inde Melio , argomentandone , che dal \ ico

Tusco per l'Equimelio ]>nssasse j Ma oltre che l' Equi-

melio fu Piazza , non Vico , e fu fatta nel Vico Giu-

gario , come già si è visto , dal Vico Tusco alla Por-

ta Capena per 1' EL|uimelio non si passava; e s'aves-

se voluto dir Livio, che senza dirittura di cammino
si andava il lupo aggirando per più Vici , e strade

con isregolato allungamento di viaggio ,
altro che il

Vico Melio vi avrebbe nomato . Ciò , che Litemelio

fosse io non so 3 e poter' essere nome scorretto non

nego ; anzi e che fo.sse in questa Regione non è cer-

to ,
polendo fra il Vico Tusco, e la Porla Capena
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essere stato altrove ; ma ciò che fosse lasciandolo noi

indeterminato , ci basti averne qui discorso
,

perchè

col Vico Tusco si tocca da Livio.

Dall' altro capo de' Velabri si entrava nel Foro „^ inFr-

Boario , dove è oggi la Chiesa di S. Giorgio detta in laLro .

Velabro , la quale yld Vcllus aureuììi è slata ancor

nomata, e l'Iscrizione, che è sul portico non dice

altrimente , ma per errore de' secoli meno delle anti-

chità eruditi, o per la solila corruzione della favella.

Fin lì essere giunto il Foro Boario mostra l' Iscrizio- pomm Bo
ne del picciolo Arco marmoreo a quella Chiesa ap- arium,Ar-

poggiato : quaP è la qui appresso ,
cusSeven,

tonini ili

F. B.%
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Nel qual' Arco (i) oltre le figure degl' istromenti de' sa-

grifìz) , e de' segni militari scolpiti , due curiosità ha

notabili 1' Iscrizione . Una si è nella parola LOCI ; a

cui sono aggiunte sopra due altre nello spazio tra

verso , e verso , cioè QVI . INVEHENT . le quali

danno sospetto , cbe discordando alcuni di que' nego-

zianti , e usando renitenza di contribuire nella spesa

dell'Arco , vi fossero dagli altri fatte agginngere , e

risoluto, che i ricusanti, almeno prima di avere con-

tribuito , non potessero più introdurre ivi roba a ven-

dere come gli altri . La seconda è , che sotto le pa-

role AVG. PARTHICI . MAXIMl . BRITANiMGI .

MxlXIMI il marmo cavo, e più basso, che altro-

ve , dà segno essere state ivi prima altre lettere , e

quelle poi rase , esservi state fatte queste , le quali

sì leggono , e ciò avere avuto effetto dopo la morte
di Severo, in vita di cui non ebbe Caracalla aguo-

me di Partico ; né può essere , che simili encomj a

lui si scolpissero , e non al Padre . Era ivi sicura-

mente dunque intagliato prima il nome di Gela , il

quale essere stato da tutte le Iscrizioni raso d'ordi-

ne di Caracalla .Sparziano scrive^ (2) ; e nell' Ai'co

di Settimio sotto il Campidoglio già si è osservata

l'altra rasura. Così anche nelle due insegne militari,

che sono ivi , osservisi sotto le immagini di Severo
,

€ d' Antonino Caracalla restare tanto di luogo vacuo
colle sole aste, quanto un'altra immagine poteva ca-

pire ; segno, che anche l'immagine di Gela ne fu

scarpellata (3) .

(i) Questo arco fu eretto un anno dopo quello do] fo-

ro , cioè iieir anno 204. dell' Era Volgare , nel «jualc rade la

XIL tribiinitia potestà di Severo e la VII. di Caracalla .

(2) Si veda la nota all' arco di Settimio nel Foro Ro-
mano .

(o) Oltre queste insegne , vedesi poco più sopra della

iscriziojie Ercole , e dall' altro lato , che è incastrato nel mu-
ro dì S. Giorgio , vi dovrebbe essere Bacco , Divinità tute-

lari di questa famiglia, siccome ricavasi dalle medaglie . Sotto
l'arco poi da una parte è Settimio Severo che sagrifica con
Giulia sua moglie , la quale tiene il caduceo ; sotto è un sagrifi-

cio . Incontro havvi un sacrificio con bue , e sopra è la figura

di Caracalla , che sagrifica; dove è da osservarsi il vano, che
occupava la figura di Gcta. Sulla faccia laterale poi che riguarda

I
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Fu quel Foro detto Boario da una Immagine di e ti malo-.

Bue di bronzo , che vi era : gìadi'jti<l

Art^a
,
quce posilo de bove iiomcu ìiabet

,

*• oro .

dice Ovidio nel sesto de' Fasti v. 478-, e Tacito

nel 12. degli Annali e. i/'\. scrive aneli" egli : A Fo-
ro Boario , ubi cereuni Tauri simuiacrum aspici-

nius etc. , e Plinio nel a. del libro 34- parlando

delP Isola Egina : Bos cereus inde cnptus in Foro Bue di

Boario est Roma; . llic est axemplar Aisinetici l"'onro

,, , . -..,' JL- portato
ceris . JMa pero essersi anco ivi soluto vendere buoi ^„//' /j^_

appare dall' Iscrizione , di cui poco fa ; e Livio nel lu ditgi.

8'condo della terza Deca raccontando prodigj dice :
"^ *

Foro Boario boveni in tertiani condgnatiotieni sua

sponle scandisse , atque , inde tuniu/tu habitaforuni

territum se se dejecisse . Sicchò quell'immagine di bue
doli" Isola di Egina portata, fu posta ivi come inse-

gna , nella guisa , che altre insegne tali poste sopra

pilastri avere a colali eflelli servito già dissi . Essere

anche stato detto Forum Tauri , si legge negli Atti H F'yn

di S. Bibiana , ove dicono , che il corpo di quella . f"^"^
e . . . • 7-- ^ ^. ., *. .

detto an-
fanici martirizzata giacque m roro lauri più giorni cAeForum

insepolto , ed illeso .
Tauri

.

I suoi confini sogliono essere fatti troppo ampj
^^^^.

dagli Antiquari , volendo eglino , che da S. Giorgio ji,ii ,

in \elabro, anzi e da S. Anastasia giungesse al Te-
vere , e al Ponte detto Palatino , il quale oggi è rot-

to j spazio non solo troppo smisurato, n^a di più im-

possibile ; perchè stando il Foro Boario nella Regio-

ne ottava , fra esso , ed il Tevere , anzi e fra esso ,

e l'Aventino correva l' undecima del Circo Massimo
fino al Ponte dell' Isola nomato di Quattro Capi ; nel-

la quale Regione il più del Foro Boario sarebbe sta-

to . Che egli non pervenisse al Tevere , dalle stesse

parole di Livio nel (quinto della quarta e. 3i. , che

altri apporta per prova contraria
, può inferirsi ; In-

cendio a Foro Boario orto diein nocteniqiie cedifì-

V Arco dì Giano veflesì un soldato Romano che conduce in-

catenato un prigione , e sotto vi è un bifolco , che guida

l'Aratro, e che allude forse alla fondazione di Roma . Im-
perciocché da ciò che dice Tacito verso questa parte Ro-
molo cominciò il solco delle mura della sua Roma qua-

drata .

Tom.IL r

->i con-
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eia in Tiberini versa arsere tubernwqve omnc! cimi

magni pretii niercihus confiafiraverunt . Se l'iucen-

clio , col quale arsero gli edifizj vicini al Tevere
,

nacque dal Foro Bonrio , dunque non era il Foro ap-

presso al Tevere, ove fece le maggiori sue forze l'in-

cendio , ma nel luogo, donde Livio cominciato lo di-

ce ^ e perciò distinto dall'altro, in cui crebbe. Pas-

si gran fondamento in Ovidio , che nel 6. de' Fasti

V. 477' ^^'^^ •

Pontibus , et magno jiincta est celeberrima Circo

Area quce posito de bove nomen habet .

I quali ponti dicono il Sublicio , e il Palatino ; Ma
dato , che al Palatino oggi detto di Santa Maria fos-

se il Foro con ogni mostruosità di grandezza potuto

giungere , al certo non potè aver col Sublicio , non
dirò congiunzione , o comunicazione , ma né vicinan-

za dimostrabile anche alla lontana , se fu il ponte

sotto il lato deirAventiuo opposto al Trastevere , ove

si veggono ancora i pilastri . Tra il Foro Boario , e

il ponte Sublicio fu quasi uu quarto di quel monte
frapposto, e potò dir' Ovidio Pontibus juncta area?
Meglio da altri si legge Moniihus , che sono l'Aven-

tino , ed il Palatino , fra' quali ancora il Circo , che

si dà per terzo confine , sta chiuso . In oltre dicendo

Ovidio il Foro Boario congiunto anco al Circo , do-

mando io se veramente perveniva al Circo quel Foro.

INiuno 1' alVermerà , credo io , poiché nella Regione

undecima vedremo quanti e Tempj , e Vici, ed altro

erano tra il Foro, e il Circo: e vorremo noi con ri-

gore maggiore interpretando le parole di Ovidio di

«fuello , che s' intendono da questa parte , immaginar

del Foro Boario verso 1 ponti sproporzione mostruo-

sa ? Anzi ancorché congiunto si dica a due monti
,

neppur congiunzione esatta con quelli si deve inten-

dere ', poiché il Vico Publicio ( e lo vedremo ) dall'

imo , e dall' altro Monte diviso teneva quel Foro .

Cominciava egli non molto lungi dall'antica porta del

Palazzo , dove il primo solco di Romolo principiò se-

condo Tacilo Annal. lib. la. e. i\. : Igitur a Foro
Boario etc. sulcus designandì Op])idi coepjus , ma da

S. Anastasia tanto in là verso l'Aventino si potè sten-

dere , che con quel suo lato pervenisse appena alla

metà della larghezza del Circo massimo : di che la

ragione è chiara j perchè la Uegione undecima del
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Circo massimo, passando da quel Circo sotto T Aven-

tino , e dilungandosi lìu presso al ponte de" Quattro

Capi , dovette pur avere qualche spazio tra 1' Aventi-

no , e il Foro Boario , eh' era dell' ottava . Tra il

Foro dunque , e l'Aventino , ed il Tevere erano di

necessitai le fiibbriche dell" lunlecima Regione. Vadasi

poi a dire , che egli perveniva ai due Ponti . Cosi

quel lato del Foro Boario non giunse alla Scuola Gre-

ca , e seppur \i giunse , che io non credo , non lo

passò , dovendosi alla Regione undecima dar tra l'A-

ventino , e il Foro qualche larghezza , e non imma-
ginarlavisi un collo di Grue . ^è perciò quel Foro ri-

mane angusto , dovendosi considerare di ampiezza pro-

porzionata , e propria di un Foro degli antichissioìi
,

e non principale dì quella Roma , i cui principi fu-

rono umili , siccome poi grandi i progressi . Non al-

trimente può discorrersi degli altri lati . L' orientale

dal Palatino potè dilungarsi appena sino a S.Giorgio,

che detto In T'clabro , il termine del minor Yelabro

ci addita ivi. Sicché quel Giano quadrifronte, che gli

è vicino , o fu su 1' imbocco del Yelabro nel Foro ,

o forse il Foro non giungeva fin lì , con tutto che

l'Iscrizione di Severo , che gli è appresso , da' nego-

zianti Boarj si legga f;itta, potendo quell'Archetto es-

sere stato da quelli dirizzato in vicinanza del Foro ,

ov' era forse stanza , o fornice servente a' loro negozj .

Ivi forse s' annotavano gli animali , o le vendite , o

vi si esìgevano le gabelle , o piuttosto da' negozianti

lungi da' contratti sagrificavasi
,
giacché in quell'Arco

non altro è scolpito , che un sagrifizio , ed i sagrifi-

ziali istrumenti non senza alcun mistero vi sono espo-

sti . Anzi essendo 1' Arco non da' soli Boarj , ma an-

che dagli Argentar) eretto comunemente , chi sa , che
il luogo non fosse presso gli Argentar] fuor del Foro
nel \ elabro ? Ma che dico io chi sa , se la Chiesa di

S. Giorgio , a cui quel picciolo Arco sta appoggiato

,

in Yelabro fu detta ; e perciò non é stiratura il cre-

dere 1' antico Yelabro giunto fin 11 ? Sì conceda
, per

finirla , essere stato ivi un orlo di quel Foro , se co-

sì piace . Il dilungarlo ancora più oltre sarebbe trop-

po eccesso .

Fu nel Boario un Tempietto rotondo d' Eàxole cl1ì$ vi-"

Vincitore . Così Vittore nota , e Livio scrive nel io. ctons in

e. 16. Insignem sunplicationem fecit certamen in f j
'°"

*-' ' ' «^ tunda , et

r 2 parva .
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sacello Pndicitiiv Patiiticp
,
quce in Fcno Boario es^

ad yfUdein rotundani Herculis iriter viatronas or-

tum , e Solino nel secondo : Hoc Sacelliun Herculis

in Foro Boario est ; in quo nrgumenfa et convivii

et Icetce majestatis ipsius remnnent . Nani divinitus

ilio neqne cnnibus , neque nniscis ingressus est ; ete-

nim qunrn viscerationeni sacrijicolis daret , Mya^
f^rum Deiim dicitur imprecntus : clavani vero in

adita reLiquisse , cujus olfactuìn re/'ugerunt canes .

Id usque mine diirat . Così anche Plinio nel 29.

del IO. libro. Qnesta pensarono alcuni essere la ro-

tonda Chiesetta di S. Stefano , che è sul Tevere ;

ma colà non poter' essere giunto il Foro Boario as-

sai si è discorso. Dal Marliano s'insegna presso la

Scuola Greca , dicendolo gittate a terra nel tempo dì

Sisto Quarto : e soggiunge esservi stala trovata la
Statua statua ^{ Ercole , che si vede in Campidoglio nelle

che è in^ Stanze de' Conservatori . Ma uè ivi giunse il Boario;

Campido e quella statua , si scrive dal Fulvio trovata presso
g IO

. j» ^|,g Massima in una grotta sotterranea nel suo tem-

po , a cui, siccome a Scrittor di veduta, si dovreb-
be del ritrovamento della Slalua dar maggior fede .

11 gittato a terra in tempo di Sisto Quarto potè es-

sere Tempietto di altra Deità delle molte , ch'erano

in quel contorno ; ed il Tempio di Ercole essendo da
Vittore posto nell'ottava Regione, certamente non fu

ivi; poiché quando pure il Foro Boario fosse giun-

to lin là , necessariamente quel lato sarebbe stato del-

la Regione undecima , non dell'ottava ; e se final-

mente fu ivi, dicasi , che fu sull'estremità del Foro
,

e della Regione da quella parte . La Statua di bron-

zo indorata , che è in Campidoglio , non è necessità

indovinarla del Tempio rotondo
,
potendo essere al-

tra eretta parimente ad Ercole presso l'Ara Massima,
ove la dice il Fulvio ritrovata : e finalmente se tro-

vata in una grotta , come si vuol giudicare , che
Statua fosse di un Tempio rotondo ? La posta da Evandro

rf- f-jrcrde g- ^^. trionfale da Plinio nel n. del 34. libro :

pasta zia
. '/,• r »•

Evandro Jfuisse autem statuariani artem Jainiliarem Jtali ce

quoque et vet.ustnni indicant Hercules ab Evandro
sacratus in Foro Boario , qui Triumphalis vocatur

,

atque per triumphos vestitur habitu triumphali etc.

Donde può inferirsi essere stala non in alcun Tem-
pio , ma nel Foro a pubblica vista, e perciò ne" Trion-
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fi sì soleva forse adornare , come la statua di Pasqui-

no si adorna spesso oggidì . Il Tempio di Ercole es-

sere stato dip.into da Pacuvio Poeta , scrive il mede-
simo Plinio nel 4- <lel 35.

Erano nel medesimo Foro i Tempj di Matuta , iCdesMa-

e della Fortuna . il primo fu fatto da Servio Tullio; '"'*'

testimonio Ovidio nel sesto de' Fasti j rifatto da Ca-

millo , secondo Livio nel quinto , e poi da' Trium-
viri

,
per ciò creali nel tempo della seconda guerra

Punica , secondo il medesimo nel quinto della terza .

Il secolido , opera parimente di Servio si dice da Ovi-

dio , e rifatto da' medesimi Triumviri si narra da Li-

vio nel luogo citato . Il Donati crede esser quello
,

che oggi è Chiesa di Santa Maria Egiziaca presso al

Ponte rotto ; ma la lontananza del sito mostra l'op-

posto . ÌSel Tempio della Fortuna fu 1' immagine di

legno dorata di Servio Tullio , che nelP incendio del

Tempio esser restata sola intatta , scrive Dionigi nel Siatuadi.

quarto , concorde con Ovidio nel sesto de' Fasti , che
''§erviO'

la dice coperta con toghe . Fu chi lo disse Tempio iuLUo .

della Fortuna Seja , ma con errore manifesto , aven-

do noi veduto questo nella quarta Regione . Altri

1' hanno creduto della Prospera , o della Buona , ma
qual cognome in questo Tempio la Fortuna avesse

veramente , essere stato duhbioso ancora <igli antichi
, ^^

si cava
,
per mio credere , da un frammento di Var-

rone portato da Nonio nel tit. De honeslis , et no- Tempio

ve etc. , nella parola Uiidulatum ; il quale è questo ;
'i^^'-^^^''-

Et a quibusdauL dicìtur esse fiii^iiiis Forliuice si- pj>j^

,

mulacrinii ah eo
,
quod duabus undululis logis est

opertuni
, proinde , ut oliui Jieges nostri undulatas

,

et prretcxtas togas solili sint liabere . Ove appare
,

che altri lo credevano della Fortuna A ( rgine , altri

d'altra , il cui cognome per la perdita del libro ci re-

sta incognito , e fu per tal dubbio taciuto ancora da
Ovidio , da Livio , e da altri . Della Fortuna Vergi-

ne essere stato Tempio in Roma scrive Plutarco nel

Problema r^.
, e nel libro della Fortuna de' Roma-

ni , soggiungendovi , che era presso al Fonte Mu- FontcMu
scoso . SC050 .

\i fu il Tempietto della Pudicizia Patrizia vici- ^ ,,„„,

no al rotondo Tempio di Ercole . Livio nel decimo padicui»

e. 16. : Insigneni supplicationeni fecit certanien in

Sacello Pudicitice Putritila
,
quce in Foro Boario
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est ad (edeni rotundain Ilevculis , inLer 31alronas

orlum (i) •

Giano Dlcesi , clie nel Foro Boario fosse il Giano Qiia-

fnmu' cl'''fi"onte condotto in Roma da Falerio ; il quale Ser-

vio nel settimo dell' Eneide scrive posto nel Foro

Transitorio. Due sono gPindizj di ciò: uno il non

essere stato il Transitorio in Roma n«l tem[)0 , che

Falerio fu soggiogato : da che hanno cbinierizzato gli

Anti([uari , die Foro Transitorio fosse prima dello il

Boario: l'altro quell'Arco quadrifronte , che presso a

San Giorgio si vede , dal quale si argomenta quel

Giano Qsiadri fronte essere stato prima ivi j ma tutto

essere vanità dissi a pieno nella quarta Regione .

j, o L'Arco quadrifrfinte dunciue presso a San Gior-JrcoQua
. e rr> • ^^ n- r- A- i

dri fronte gio nou lu Icmpio di (junio , ma un Vjiano di quel-
pres.fo S. li ^ q\]q essere slati per ogni Regione Vittore dice; i
Giorgio.

g]j git-come anche i bifronti , ne' luoghi de" traffici

servivano di comodità ai negozianti . Questo non è

Fornlx strano che fosse uno de' due Fornici , o Archi , che
ttrtinu

*5tertinio avere fatti nel Boario scrive Livio nel ter-
in toro ,..,_,..
Boario. zo della 4- c. 8. : et de manubiis diios rornices in Fo-

ro Boario ante Fortunce cedein , et Matris Matutce
,

unian in Maximo Circo fecit ', et his fornicibus si-

gna aurata imj)Osuit : i luoghi de' quali segni erano

facilmente i nicchi, che nell'Arco si veggono, dodi-

ci in ciascheduna faccia , cioè a dire òtto finti , e

quattro veri capaci di statue (2) j sicché sedici sla-

(1) La Chiesa di S. Maria in Cosmcdin detta volgar-

mente la Bocca della Verità viene comunemente supposta ,

come edificata sulle rovine di questo tempietto . Altri credo-

no che ivi fosse il Tempio della Fortuna , altri quello di

Matuta, ma niuno può addurre alcun fondamento in so-

stegno della sua opinione . Se ne parlerà pure nella Regio-

ne XI.

(2) In dne sole faccie di questo arco si vcf^gono quat-

tro in'cchie vere ed otto false : ma nelle altre due sono tut-

te vere. Qualunque però sia stato Taso di questa fabbrica,

del che non vanno d' accordo gli Antiquari , Tojànione del

Cardini , il quale la suppone del tempo della seconda guer-

ra punica è inammissibile . Imperciocché prescindendo dal-

la sua architettura , che in tutte le parti resjiira la decaden-

za del buon gusto , questo monumento è di marmo greco ,

e si sa che il marmo greco non cominciò ad usarsi in Ro-
ma che negli ultimi tempi delhi Repubblica . Il Signor Abba-
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tue poterono ivi essere di bronzo ( per quanto io

mi penso ) dorato non molto grandi . S. Gregorio

nell'Epistola 68. del nono libro fa menzione dì una
Chiesa di S. Giorgio posta in loco

,
qui ad sedem

dicilur ', la quale se fosse questa del \ elabro , o al-

tra ha molto del dubbioso j ma se fu questa , è an-

cora probabile la vicina sede essere questa quadrifron-

te residenza di Gabbellierì , oppure di altri .

3Nel Boario essere stati fatti £;ìuoclii gladiatorj ^^^ ^^*'

narra A alerìo nel quarto del secondo libro , ed esse- no "icci

re slata solita l'antica superstizione Romana sotler- S"'<'l.'iì.

rarvi un Greco, ed una Greca , o di altra nazione,

con cui si guerreggiava , racconta Plinio nel secondo /^,-^,- ^^/^

del 28. libro : Boa/ io vero in foro Orcecum , Grce- vano scp.

camqiie defossos , aut aliarum gentiuin , cinn qui- ^^'''^'^V

bus tuin res esset , etiani nostra cetas indit (1). tr\nazio-

Per compimento dell' ottava Piegione ci resta or- "^ •

mai di salire sul Campidoglio .

Le diverse Salite del Campidoglio .

CAPO UNDECIMO.
JlJA Foro si ascendeva al Campidoglio per tre vie 'fresante

diverse . Così dal terzo dell' istorie di Tacito e. 71. Aoito^^'^

apertamente s' inferisce . Racconta ivi Tacito primie-

ramente , che i \ itelliani per assalire Sabiuo fuggito

sul Campidoglio
,

passando frettolosamente il Foro ,

te Uggeri ( Journ. FUtor. Tom. 2. ichn. Tub. XIII. ) ne
ha data una descrizione, ed una pianta assai esatta, onde a

quella rimando , chi vuole averne una più estesa notizia .

Intanto aggiungerò, che ogni lato di qvieslo edifizio ò di

cento due palmi , onde il totale della sua circonferenza è di

quattrocento otto ; che V opera laterizia che vi si vede so-

pra è un avanzo delle fortificazioni che vi fecero i Frangi-

pani ne' tempi bassi , e lìnalmente , che essendo ingonibro

di terra fu negli anni scorsi dissotterrato , e reso nel suo

totale alla pubblica vista .

(1) Di questo sacrificio parla anche Livio lib. 02. e. 01.

Interim ex fatcdlbus libri^ sacrljìcia ulii^uot extruordinii-

rlafacta , intcr qua; Gcdlus et GcUla , Grcvciis et Grieca
in Foro Boario , sub terra l'h'i deniissl sunt in lucimi sa-

xQ conccssurn , ibi ujiti; hostiis /lumanis miniuie Romano
sacro iinbutuin .
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erigimi aderii per aclversurti collcvi , usque ad pri-

mas Capitolinoe arcis fores ; il qual primo assalto

essere stato fatto per la salita detta Clivo Capitoli-

no , si spiega nelle parole , che seguono . Eraitt an-
tiquitus pordcus iti latore CUtì ', dcxtrte snbeunli-

bus . Quindi perchè i soldati v' incontrarono difficol-

tà
,
passarono a due altre vie : Titm diversos Capito'

Hi aditiis iiìvadunt
, juxta hicum Asyli , et qua Tar-

pcja. rupes centimi gradihus aditur ; delle quali tre

salite cominciamo pur noi dall' ultima
,

per ricer-

carle :

1 co. <rradi ^ ccuto gradi della Rupe Tarpeja controversi fra

della B.U- gli Scrittori ove fossero , con il trovar prima la rupe
^^ '

rr.
può sapersi facilmente . Rupe , e Sasso Tarpeio , e

KupesTar- > J A .. ,L tpes

peja ilj3j sasso di Carmen ta fu detta quella parte nel monte
.^aicumCar naturalmente appiombata dall' alto al basso alla porta

Carmentale , ed a piazza Montanara sovrastante, don-
de i rei solevano essere precipitati , evidentemente ad-

ditata , e descritta da Plutarco in Camillo, e da Li-

vio nel quinto e. 26. , ove 1' animoso fatto racconta-

si di Ponzio Cominio , il quale inde qua proximum
Jìiit a ripa ( del Tevere ) per pra^ruptuni . coque
neglecluni ìiostiuni custodice saxum in CapiLoliuni

evadit ; della quale rupe , e sasso oggi neppure un
ombra , non che un vestigio si riconosce (1) . Consi-

derata quivi la rupe , li cento scalini , che ne' tempi
seguiti vi furono fatti , certo si è , che non poterono

sul sasso con diverse rivolte , 3 branche andare ser-

peggiando ; perchè di una rupe appiombata troppo
gran parte tagliata , ed atterrata si sarebbe ; onde la

probabilità persuade , che con una sola dirittura , ben-
ché talora quasi tondeggiante con la rupe , salissero

sempre , e se pervenivano , ove la rupe , o sasso di

(1) Se ne vede un beir avanzo verso la piazza della Con-
solazione , ed un altro pezzo verso Torre de' Specchi ; ma
questo appartiene piuttosto alle rupi del Campidoglio , che
al sasso Tarpeo . Ficoroni che misurò quest' ultimo pezzo
dice ( Vestigio di Rom. Ant. e. X. pag. 42. ) che è al-
to ottanta palmi , elevazione , che anticamente dovca esser
doppia, se si consideri 1' interramento della parte inferio-
re della rupe, eia diminuzione che per le rovine, il tempo-<
e le piog^ie deve aver sofferto nella sua parte superiore .
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Carmenta presso la Piazza Montanara perpendicolar-

mente si ergeva , si deve anco fare conseguenza , che

cominciassero poco lungi dal mezzo del Foro , ove per

appunto noi dicemmo il Tempio della Concordia . Cominì-

Quindi non paja strano , come parve al Donati
, che davano

dei medesimi cento gradi , e non d' altro intendesse 'i"^'i§'«'^*

Ovidio , c[uando nel primo de' Fasti v. 643. e seg. Tempio
disse : dellaCon

Candida te niveo jìosuit lux proxima Tempio,
Qua J'ert subliines alta Moneta gradiis .

lYunc bene prospicies Latiani Concordia turbam eie.

È pensiero del Donati , the il Tempio della Concor-

dia da Ovidio descritto nel principio degli scalini di Tempio

Moneta , sia non 1' antico fatto da Camillo inter Cu- fahhrica-

pitolium , et Forum , ma un altro fabbricato da Ti- ^ ,,"' '^'

1 • IT» 1 • 1 d~f miUoapit
berlo su la Rocca non lungi da Giunone Moneta; del del Cam-
quale dice parlar Svetonio nel 20. di Tiberio: Dedi- P'dogUo,

cavit et Con cordice cedem , iteni Pollucis et Castoris trochei
suo

,
fratrisque nomine de manubiis , e nel 56. li- sulla Roc

bro Dione : yinno sequenti , Concordice cedes dedi- ''^ •

cala est a Tiberio , ipsiusque nomine ac Driisi fra-
tris quamans vita functi inscripta , e perchè ì versi

seguenti di Ovidio al luogo citato , mostrano favella-

re dell'antico di Camillo da Tiberio rifatto;

Furius antiquam populi superator Hetrusci

T oveiat , et voti solverat ille Jìdem .

Causa
,
quod a patribus sumptis secesserat armis

^l'igus
, et ipsa suas Roma timebat opes .

Causa recens melior : sparsos Germania cnnes

Porrigii auspiciis Dux veverande tuis età.

J' interpreta egli
, che siccome Camillo votò ,

e fab-

bricò I' antico Tempio ^'^^h Concordia per 1» dissen-

sione della Plebe
, così Tiberio per la Germania pa-

cificata votò
, e fé' 1' altro, di cui si ragiona •

Inge-

gnoso spiegamento
! ma alle parole d' Ovidio non be-

ne aggiustato mi sembra . Narra il Poeta fabbricato il

Tempio da Furio Camillo;
Funus antiquam populi superator Hetrusci

l orerai, et voti solverai illa fidem
e soggiunge la cagione.

Causa
,
quod a patribus sumptis secesserat armis

f iii^us et ipsa suas Roma timebat opesseguendo poi col dire ;
^ '

Causa recens melior
, sparsos Germania crin^
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Porrigit auspicìis Dux venerande tuìs .

Inde triumphalce libasti niunera gentis
,

Templaque fecisti ,
quam colis ipse , Dece .

apertamente adduce la cagione più fresca , e migliore

del rifacimento in più bella forma , di cui Ovidio

cantava quel dì la festa ;

Qua fevt suhlinies alta Bloneta gradus .

lo stesso appunto dichiara prima fabbricato da Furio,

e meglio se ne fa intendere con i due versi prece-

denti ;

JYunc bene prospicies Latiam Concordia turbavi ,

Nunc te sacrata^ constituere manus .

Ove quella fabbrica imminente al Foro dichiara , e

non su la Rocca chiusa dai muri . Vi si aggiunga
,

che colassù fu alla Concordia fabbricato il Tempio da
Marco , e Cajo Attilj Duumviri , e votato prima da

Lucio Manlio Pretore j del quale scrive Livio noi ter-

zo della terza e. 16. Et Duumxnri creati M. et C.

Attila csdem Concordia^
, quam L. Manlius Prce-

tor voverat , dedicaverunt : e nel sesto dell" istessa

Deca e. 1 8. ove dice ; In cede Concordice Victoria ,

quce in culmine erat , fulmine icta , decussaque ad
P^ictorias

,
^ucb jam ante Jìxce erant , haesit , ncque

inde procidit , non di altro Tempio potè intendere ,

che di quello . Or che su la medesima Rocca fosse

poi da Tiberio fatto anche un altro Tempio della Con-
cordia , non solo non si legge , ma per non moltipli-

care colassù più Tempi di quella Dea , senza certez-

za non si dee dire; ed intanto basti a noi, che Ovi-

dio canta rifatto da Tiberio non quello della Rocca ,

ma l'altro fatto prima da Camillo inter Capitolium ^

et Forum . Accresce forza alla fede , che l'Arco eret-

to a Tiberio per le ricuperate insegne di Varo , fu

presso al Tempio della Concordia , ch'egli per la me-
desima cagione rifece

.

Si vale di più il Donati , di quel , che Cicerone

<lice nell'orazione prò Domo sua e. 38. ; Ergo ejus

( AI. Mania ) domum eversavi duobus lucis conve-

stitam videtis ; i quali due boschi dice l' interraonzio

dell' Asilo , dove è oggi la statua equestre di Marco
Aurelio ; e perchè il sito basso non concorda colla

sommità della Rocca, in cui fu il Tempio di Mone-
ta , argomenta , che il Tempio fosse su la Rocca sì ,

SUA presso 1" iatermonzio , cioè presso al moderno Pa-
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lazzo de' Conservatori , e che dove eraao 1 due bo-

schi , cominciassero li suoi scalini ; ma qual proprie-

tà di frase Tullififia sarebbe stata dire quella Casa

cori\^estitain diiohus hicis solo perchè 11 principio del-

la lunga scalinata , che non lungi da lei terminava
,

era presso a due boschi ? e c[uel , che atterra ogni

pretesto , non poteva il Tempio di Moneta stare pres-

so air Intermonzio ; perchè volato da Camillo fu fat-

to nel silo della Casa di Manlio presso al sasso di

Carmenta . I due boschi , che vestivano il sito di

cjuella Casa , più convenientemente devono spiegarsi

il bosco dell" istessa Moneta congiunto al Tempio , se-

condo l'antico uso, ed alcun altro di altra Deità po-

stale contigua , come esservi stato il bosco di Bello-

na si legge ; o piuttosto il medesimo della Concordia

votato da Lucio INIanlio su la Rocca era fatto in mez-
zo a due sagri boschetti '. Con sillogismo franco dun-
que conchiudasi ; Per cento gradi si saliva alla Rupe
Tarpeja , e per gradi scrive Ovidio , che dal Tempio
della Concordia si andava a quello di Moneta . Era
il Tempio di Moneta sulla Rupe Tarpeja ; dunque
per 1 medesimi conto gradi andavasi all'una , e all'al-

tra . Vi si aggiunga , che dal piano fino al sommo
della Rupe cento soli gradi non sarebbono bastati

,

siccome oggi , benché sotto il Campidoglio il piano sia

assai ripieno , cento venti non bastano per salire alla

Chiesa dell'Araceli, dunque non cominciarono i gra-

di dal piano infimo , ma su qualche altezza , dove
eonn'nclavano anche a sorgere le sostruzioni; e pei'ciò

probabilmente dietro al Tempio della Concordia, che

assai più alto del Foro si ergeva . Par duro al Dona-
ti , che essendo il Tempio di Moneta fatto ventiquat-

tro anni dopo le sostruzioni , fossero elle per fare

c[uei gradi al Tempio tagliate , e divise , e scemata

con gradi la fortezza alla Piocca ; ma chi dice , che

allora fossero fatti li gradi , e non prima ? Chi dice
,

che per il Tempio di Moneta fossero fatti ? Mentre
questi non furono divisi dai cento dal Donati conces-

si , l'Incredibile si converte in evidenza, e ne segue,

che colle sostruzioni fossero fatti i cento gradi per

fortezza maggiore , serbandosi in essa più facilmente

la scoscesila , e più difficilmente superandosi , che per

l'altre salite; onde il giudicarli anche come scalini

di fortezza angusti , ed erti non $arà vano j e perciò
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delle tre salite questa ai Vitelliani riusci la più ma-
lagevole ; i quali gradi furono anche detti di ^Moneta

,

perchè presso alla loro somma estremità fu fatto quel

Tempio . Al Donati piace , che ì cento gradi non sa-

lissero continuati, ma vi si frapponessero spesse piaz-

zette per comodità di ripigliar fiato , come in (piei

di San Pietro , e dell' Araceli ; né il pensiero è sprez-

zabile (0 •

ClivusCa- Dell'altre due salite una fu Clivo Capitolino co-
pitoliuus

. Illunemente nomata . Questa Giusto Riquio niega es-

sere stata diversa dai cento gradi della Rupe ; ma con

poca fatica si confuta dal Donati , ed è pur troppo

chiaro Tacito allegato sopra . Biondo Flavio da tutti

rifiutato per alcune parole di Livio nel sesto della

terza e. 6. confonde il Capitolino col Pubblico dell'

Aventino ; Oiios quuin ex arce , Capitolioque , Cli-

vo publico in equis decurrentes quidam vidissent ,

captimi Aventinum conclamaverunt
,

prendendo il

Clivo pubblico per luogo non de' correnti nell'Aven-

tino , ma de' riguardanti sul Campidoglio ; e perciò

pensò fosse nella parte volta al Velabro , donde l'A-

ventino potesse vedersi ; ma il Clivo Pubblico esse-

re stato neir Aventino è fuori di dubbio , ed in quel-

la Regione se ne dirà .

11 Baronio nell' Apologia aggiunta alle annotazio-

ascetid"^ tii da lui fatte al Martirologio 14. Martii dice ave-

fasL al re errato coloro , che credettero il Clivo Capitolino
somniodtl strada ascendente al sommo del Campidoglio , affer-

rlio^!"
° niaudolo una strada già erta ; ma poi facile

,
per cui

da Santa Maria in Portico lungo le radici del Cam-
itidoglio verso la Consolazione si andava : ma contro

la sentenza di sì grand' uomo gli Scrittori antichi par-

lano pur troppo chiaro . Tacito già citato , nel pri-

(1) Questi cento gradini esistevano ancora verso T an-

no ij3o. trovaiitiosì mciiziotiali nella bolla dclf Antipapa

Anacleto n. colla quale fu ceduto il monte Capitolino ai

Monaci Benedettini : exinile descciidit per hortuin S. Ser-

vii iiS(iuc in hortuin ijui t;st sub CanccUaria , t^'enicns per
^n-aJus ccntuin usque ad primum ufjìnam . Si veda il Pa-

dre VVaddingo Ann. Min. T. Z. n. l^i.pag. 266. anno i25i.

e la Diss. del celebre Valesio \ Spiegazioìit^ d' una bolla di

Anacleto 11. Antipapa nel'."- raccolta del Calogero T . 2u.

pog-, 102. e seg^.

gtio
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dO assrslto dato dai Vitelli'ani al Campidoglio per il

Clivo , è cliiarissimo . Livio nel terzo , ove narra la

l'icuperazione fatta del Campidoglio occupato prima

da Erdonio , dice i Romani aver salito colà su per il

(ìlivo . Il medesimo nel quinto scrive , i Galli per

espugnare 11 Campidoglio averlo salito fino alla me-
ih , ed i Romani averle con il sortire fuori fatta stra-

ge . Da Ovidio nel quinto de' Fasti si dice scosceso

,

ed apertamente dichiarasi , che per quello si discen-

deva idalla Rocca; luoghi considerati, ed apportali

già dal Donati ; a' quali può aggiungersi , che sotto

le radici del Campidoglio tra la porta Carmentale, e

la Consolazione fu il Vico Giugario di titianiera con-

giunto al Colle , che spiccatosene un sasso essere ca-

duto in (piel Vico scrive Livio nel quinto della quar-

ta : sicché la via di Santa Maria in Portico fu più

lontana del Vico Giugario dal Campidoglio , e per-

ciò non Clivo Capitolino ,

Il Marliauo seguilo dalla caterva di quasi tutti

gli Antiquari , Clivo Capitolino dice essere stato la

salita ancor durante
,
per cui dal Campo Vaccino , e

dall' Arco di Severo si va al Campidoglio . I suoi ^" divcr-

molivi sono i seguenti . Primo il Tempio di Saturno ^^nl^jì,:
posto da Servio cuite Clivuni Capitolii juxta Concor- modema-
dia3 Templuin , e da Varinone in fnucibus : il quale '"^"''f

"/^
rr • 3' e .

' 1 »
peri /Ir-

1 empio ai Saturno si suppone modernamente esse^-e \,^ ^^ ^^_
S. Adriano , Ma dove il vero Tempio di Saturno fos- vtro .

se pure assai ho detto . Secondariamente sr vale dell'

azione 2, Hb. 5. e. 3o. di Cicerone contro Verre -,

ove de' Trionfanti parlando dice: At etiam qui trium-

phant tamen quum de Foro in Capitoliinn

currum flectere incipiunt , illos ( i prigioni ) ducere

in carccreni jubent : idcmque dies , et victoribus ini-

perii , et. victis TitcE fìnein Jacit , e deli' antico car-

cere dura ancora il residuo presso l'Arco di Severo.

Ma senza dire , che ai Trionfanti tornava egualmen-
te comodo nel piegare il carro dal Foro verso il

Campidoglio , da qualnut^ue parte del Foro si co-

minciasse la salita , mandare i prigioni a quella Car-

cere , tanto maggiormente che dallo slesso Clivo alla

Carcere , fosse pure il Clivo da qnal parte si vuole

,

era comodo il scntrero , rispondimno , che concesso
,

che i Trionfanti passassero per 1' arco di Severo , non
era ivi il Clivo Capitolino . Salivasi per il Clivo al-
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la Rocca , ed era scosceso , e però non buono per i

carri ; così dice Ovidio nel primo de' Fasti v. aò'j.

Utque levis ciistos arniillis capta Sabinis

Ad sununce tacitos duxeris arcis iter .

Inde velut nane est
, per quein descenditis , inquit

,

Arduas in Valles
,
per- fora Clivus erat .

Ove il velut ììunc est non alla sola esistenza , ma al-

la qualità espressa arduus ha relazione . Oltre alla

scoscesi tà , angusto ci si predica da Dionigi nel de-

cimo . Et qui fortitudine prmstant ceteris ordinibus

per adverswn Clivwn , et vinm manufactani in ar-
cem tendebant . His nec nutnerus proderat

, quo
longe superabant hostem

,
per angustam enim viain

ascensus erat etc. , la \ia de' Carri de' Trionfanti

all'incontro, come più piacevole, ed ampia, fu altra

dal Clivo, e fu facilmente la terza
,
per cui all' Asi-

lo , come a luogo più basso si ascendeva più facil-

mente . Terzo dall' Ai'co di Severo fa il Marlin no con-

seguenza essere ìndi stati soliti salire li Trionfanti j da
che secondo la risposta fatta prima si trae il contra-

rio in prova del Clivo ; ma vi aggiungo , che avanti

al Clivo Capitolino, ed al Tempio di Saturno fu l'Ar-

co eretto a Tiberio per le ricuperate insegne di Va-
ro, siccome già provai , il quale in minore spazio di

duecento anni non potè essere affatto per terra , sic-

ché Severo avesse poi campo di alzarvi il suo ; ed il

dire atterrato quello nel tempo di Severo a fine di

erigervi questo , avrebbe del temerario , come teme-
rario saria stato il fatto. Sulla I)occa dunque del Cli-

vo Capitolino fu 1' xArco di Tiberio in un capo del

Foro , siccome poi nell'altro capo , ove un altro im-
bocco era di salita , ne fu dirizzato un altro a Seve-
ro . Altri in favore della medesima opinione d»;! Mar-
liano si vale di Plinio , che nel capo primo del K).

libro scrive ; Mox Ccesar Dictator totum Forum Bo-
manuìu intexit , viamque Sacram ab domo sua ad
Clivuni usque Capitolinum : argomentandone , che es-

sendo la Via Sagra in faccia all' arco di Severo verso

S. Lorenzo in Miranda , ben dicesse Plinio da un' e-

stremo all' altro di quel lato tutto il Foro coperto di

tende ; ma all' incontro se quel lato solo della larghez-

za fu coperto da Cesare , non potè dirsi da Plinio

tutto il Foro coperto . Ben sono estremi più dimo-
strativi i due angoli orientale , ed occidentale , de'
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quali presso al primo verso S. Lorenzo era la via Sa-

gra
,
presso al secondo verso la Gonsolazioue il Clivo

Capitolino . Così dall" uno all'altro angolo diametral-

mente opposti tutta la lunghezza , e larghezza del Fo-
ro si dice coperta . E che la Via Sacra dall' Arco Fa-
biano , che era presso S. Lorenzo iu Miranda, imboc-

cata nel Foro passasse per lo mezzo di esso al lato

occidentale fino al Tempio di Vesta , e quindi al Cli-

vo Capitolino piegasse
,

già si è detto .

Resta chiaro dunque , che il primo imbocco del

Clivo Capitolino dal Foro era presso all'Ospedale del-

la Consolazione , ove il Tempio di Saturno si disse

essere stato , ed il Milliario aureo , che era in capite

Fori presso quel Tempio ( e si è abbondevolmente

provato, che fu in questo angolo) n' è prova miglio-

re . Vi si aggiunga la Porta Stercoraria , che era nel

Clivo , uhi snrdes ( Festo dice ) ex Tempio Vestas

sublatre condebantur , in Tiberini mox transfereii-

dce . Essendo stato il Tempio di Vesta nel lato occi-

dentale verso il Tevere , non potè il Clivo , e la por-

ta essere presso l'orientale dal Tevere lontanissimo.

Trovatone il principio , devesi ricercarne il prò- Cotteg-

gresso . Non sia però chi s' imprima , che il Clivo ^'f^'f*

anticamente salisse a dirittura , siccome le due salite

d'oggidì, una da una parte, l'altra dall'altra del Pa-

lagio Senatorio si veggono dirizzate a filo . 11 piano

del Foro allora molto più basso , ed il Colle più al-

to di oggidì non davano tal comodità ; onde fa di me-
sliero supporlo costeggiante a branche le sostruzioni ;

col quale supposto della prima branca sì scorge il ter-

mine . Il piano dell'antico Tempio delle otto colonne

restate in piedi comune all' altro delle tre poco lon-

tane , nel cui fregio sono restate queste poche lettere

ESTITVER , si mostra piazzetta , che ivi tra il Fo-
ro, e le sustruzioni dilatandosi facevano al Clivo la

posata primiera. Quindi il rimanente, che da Ovidio

si dice scosceso , da Dionigi angusto , e manufatto
,

costeggiando le sustruzioni a lato del Tempio delle

già dette tre Colonne su la parte destra del colle ,

ov' era la Rocca , portava ; se diritto sempre ovvero

serpeggiante , le mine grandi non possono mostrarne

segno . Ben può dirsi quasi di certo , che senza pas-

sare per 1' Intermonzio saliva immediatamente alla

Rocca . Cosi oltre Festo , da cui la via sagra si di-
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stende a Megis domo usqiie ad sacellwn Stronice
,

et rursus a Jiegia usqae ad Arccin , e Varroue , che

nel quarto e. 8. dice della medesima; Quce pertinet

in arcem
,
qua sacra quotquot niensibiis feruntuv

in arcem , et per quam Augures ex arce profecli

solent inaugìirare . Hujus sacrce vice pars sola vol-

go nota ,
qua; est a Foro eunti proximo Clivo ;

apertamente sì può raccorre da Tacito già portato , il

quale delle tre salite contrasegnando una col bosco

dell'Asilo, a cui ascend(n^^ , esclude l'altre due aper-

tamente dall' Asilo , e perciò anche dall' Intermonzio
,

in cui 1' Asilo era ; sicché mentre dice il medesimo

porta del Tacito Hist. lib. 3. e. ^1. erigunt aciem per adver-
la Bocca, vwwi collein usqiie ad primns Capitolina; arcis fo-

jì Clivo.
''^^ ' ^^^ intenderò io per le prime porte della Roc-

ca quelle dell' Intermonzio a differenza delle altre , dal-

le quali poi la Rocca chiudevasi ; ma se il Clivo an-

gusto , ed erto costeggiando le sostrnzioni saliva , ave-

va indubitabilmente nel manco lato parapetto di mu-
ro servente alla Rocca d'antemurale, nel cui mezzo,

o prima , che si pervenisse alla sommità , essere sta-

ta fatta porta da ogni ragion di fortificazione si per-

suade j o piuttosto se la parte superiore del Clivo en-

trava ( come è cosa facile , ed usata nelle Fortezze

poste sopra scogliere ) in alcuna fissura di sasso , o

apertura di terrapieno , fu di necessità la prima por-

ta più bassa nel principio dfH' apertura , alla quale

giunti i Vitelliani trovarono 1' ostacolo della porta

chiusa , e colle statue terrapienata , Fortificazione giu-

diziosa , ed insuperabile ,
poiché in quelle angustie

,

benché rotta la porta , chi avesse voluto levare le sta-

tue, non poteva farlo che con gran tempo , e scomo-

dità , ed intanto era a man salva offeso da quei di

sopra .

,.^,. Per trattare orinai delle cose , che erano nel Cli-
liClivn f. ... .

, 1
.

i gradi vo » Conviene primieramente osservarvi, che ia prima
della TU- branca , avanti che arrivasse al piano , incontravasi
pcsincon

necessità negli scalini, che dal Tempio della Con-
taravano

, ^ ,. . ^ „ rr • U !•

f s' inier- cordia poggiavano nella rupe larpeja j oltre 1 quali

secavano- passando 1' intersecava , se però non cominciavano

questi ( ne è inverisi mile ) giusto su quell'incontro.

Crradidel Che presso la Concordia passasse il Clivo , Cicerone

ìaConcor nccenna nelle Filippiche , dicendo nella settima e. 8.
fiiixpresso

^^^ Eciw^cs Romani qui frequentissimi in
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gradihus Concordia? steteruìit , e parìa di quando nel
Tempio della Concordia si teneva il Sen.ito contro Ca-
tilina . Il medesimo nella seconda e. y. dice quei Ca-
valieri nel Clivo Capitolino ; Quis euiin Ei/ues Ro-
ììianus quum Senatas in hoc Tempio essai

,

in Clivo Capitolino non full ? e nell' orazione prò
Scxiio e. li.: Equites vero Romanos daturos illius

diei poenas
,
quo me Constile cuni gladiis in Clivo

Capitolino fuissent : Ove pare , che intenda i Cava-
lieri armati essere stati dietro al Tempio della Con-
cordia sulla prima branca del Clivo, ov"cra la piaz-

zetta , e presso i gradi , che dalla Concordia portava-
no a Moneta , ed alla Rupe Tai'peja (i).

(i) Anche questa gran questione del Gliv^o Capitolino e
ormai definita . Sua Eccellenza il Signor Conte di Funchal,
Arabasciadore straordinario di Sua ^laestà Fed«Iisbima pres-

so la Santa Sede , personaggio noto per le sue cognizioni ,

e per Y amore , che porta alle Arti , ed alle Antichità , ha
aperto a sue spcs.e uno scavo fra il tempio creduto di Gio-
ve Tonante , e (luello della Fortuna , ed ha ritrovato V an-

tico Clivo Capitolino , che cominciando dal Foro presso l'Ar-

co di Settimio , e il Tempio dì Saturno , toccava il nuova-
mente scoperto Tempio della Concordia , passava avanti i

due citati detti di Giove Tonante, e della Fortuna, e quin-
di saliva air Arce . È lastricato di larghi massi poligoni di

lava basaltina detta volgarmente selce , ed in tpiello spazio

scoperto ha una pendenza di diciafiuove palmi sopra circa

duecento palmi di estensione, il che dovè renderlo assai ar-

duo, cerne dice Ovidio citato di sopra ( Fast. i. i^. 2.61.)

Jlrduus in Galles per /ora Cli^us crut .

Ciò pare escludere, ohe per questo salissero i carri dei

Trionfanti , tanto più , che la salita più va verso il Campi-
doglio , e più diviene ardua . L'arco di Tiberio però dovea
esser posto sopra V imboccatura di una via, come lo era
quello di Settimio posto sopra il CLivus Asyli ; e quale es-

sa fosse è ciò che resta a definirsi . lo credo pertanto ,

che il Clivo Capitoliiio avesse due i;nbocchi nel Foro ; uno
per r Arco di Tiberio presso la Consolazione , e Y altro pres-
so l'Arco di Settimio , che è (lucilo ora scoperto, e che
questi due rami si andassero poi ad luiire dietro il l'empio
della Fortuna presso Y angolo del Tabularlo . Kd infatti pa-
re indicarsi questo dalla via , che attualmente si vede comiii-
ciare alla piazza della Consolazione , e tenere questa stessa

direzione ; e si sa che su i monti le vie si mantengono po-
co più

, poco meno le stes?e
, per la difficoltà , che si iui

di tagliarne delle nuove ; e spicialmcnte si verifica questo

Tom.II. s
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Porticus Nel Clivo essere stato fatto portico narra Livio

in Clivo nel primo della 5. Censores eie. Cliviun Capitolinuni
Capitoli»

silice sternendum curaverunt , et porticum ab cede

Saturni ad Senaculum , et super id Curinm strave-

runt ; del quale non è poca la difficoltà . Glie andas-

se quel portico al lato del Clivo continuamente salen-

do , come par credenza comune , è vanità
;
perchè a

nulla serebbe servito , come non buono per passeggia-

re , né per trattenersi ; e per salire copertamente sa-

rebbe stata superfluità non fatta ne' piani delle strade

di maggior bisogno ; nel qual caso meglio sarebbe sta-

to coprir di volta il clivo medesimo j il che essere

stato fatto mai non si legge . Anzi scrivendo Tacito

nel terzo delle Istorip e. 71.: erant antinuitus porti-

cus in Intere Clivi dextrce subeuntibus , in (pianini

tectum egressi ( i difensori del Campidoglio ) saxis

,

tegulisque Vitellianos deturbabant , apertamente disci-

fra , che i Vitelliani , i quali per il Clivo se ne sali-

vano , non potevano sotto i portici ricoverarsi . Onde
mio pensiero è , che il portico di Livio raccontato so-

pra il Tempio di Saturno ( che stando nel piano del

Foro , e il Tempio della Concordia sopra molti gra-

di
,
questo necessariamente fu pii^i allo , e più indie-

tro ) a destra del Clivo cominciando più alto andas-

se piano fino al Tempio della Concordia , ed al Senatu-

lo, servente per uso del medesimo Seuatulo , acciò ivi

i Senatori , o altri avessero comodità di trattenimento .

Le altre parole , che seguono , et super id Ciiriam , o

s' intendono di nuova Curia fattagli sopra , o piutto-

sto ( come la parola straverunt sembra insegnare )
sottointendendovisi replicato 1' Ad cioè ad Curiam

,

parlando d' un altro portico fatto più in alto avanti

alla Curia ( sia la Calabra , o piu^e altra ) a cui per

il Clivo stesso si andava ; del quale portico si può
dire, che parli Tacito nelle parole portate : erant an-

liquitus porticus in Intere Clivi dextrce subeunti-

bus etc. ove le parole erant antiquitus di più sug-

j;eriscono , che nella ristorazione del Campidoglio fat-

ta poi da Vespasiano quel portico non fu rifatto ; ed

sul Campidoglio , il cui masso è formato da un sasso assai

duro .
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io , die pensava essere lo stesso , di cui oggi sotto il

palnzzo del Senatore si vedono residui di colonne .

ed. architrave Dorico , serrate , e sostenute con muro
frappostovi , sento rafTroddarniene il pensiero , aacor-

cliè quel portico dopo Tacito sia potuto rifarsi .

Il Tempio di Giove ToJiante fu nel medesimo Miei Jo-

Clivo . Vittore : yFdes Jouis Tonantis ah Augusto ^'^Tonu.-

dedicata in Clivo Capitolino . Svetonio nel 29. d'Au-
gusto : Tonanti Jovi /Edeni consecravit liberatus

periculo
,
quuni expeditione Cantabrica per noctur-

niun ilei' lecticam ejus fulgur perstrinxisset , ser-

a'unifpie prcelucentcni exaniniasset ; e nel 91. Quuni
dedicatam in Capitolio JEdem Tonanti Jorn assi-

due Jrequentaret , somnìavit quceri Capitolinum Jo-
vcni Cnttores $ibì ahdiici , sapie respondisse Tonan-
tcìH prò Janitore ei appositutìi , ideoque max tintin^

ìiabulis fastifiium cedis rediinivit
,
quod ea fere ja-

nuis dependebant . Dione poco differentemente nel 54-

libro narrando il medesimo sogno scrive , che rispose

Augusto d' avere ivi posto il Giove Tonante per an-

tiguardia , e perciò fece la mattina porre alla statua

il campanello solito usarsi dalle guardie , per dar se-

gno degli avvenimenti . In conformità di Vittore Dio-

ne dice incontrarsi quel Tempio prima di pervenire

sul Campidoglio ; le quali cose tutte lo ci dipingono

dove per appunto si giudica comunemente , cioè a

dire nel mezzo della piazzetta ; ove ancora durano le

tre colonne scanalate , nel cui fregio la non intera

parola ESTITVER dà indizio di risarcimento. Se ne

vede l'effigie in una medaglia di Augusto portata dal

Donati nel cap. 10. del lib. 2., ed in un'altra, ch'è

nell'Istoria Augusta dell' Angeloni (1).

(1) Si veda il nurn. 07. Quanto alle tre colonne , delle

quali parla il Nardiiii, furono esse scavate e raddrizzate ne-
gli anni scorsi . In quella occasione si è por la prima volta

osservato , che una parte delle gradinate di questo edificio

erano negli intercolunnj, e non davanti come fino allora era
stato creduto . Ciò si era pratticato a cagione della ristret-

tezza della via fra questo monumento , ed il preteso Tem-
pio della Concordia . La inscrizione .... ESTlTVER mo-
stra , che fu rifatto da [)iù Imperadori insieme , e forse da
Settimio Severo e Caracalla , che risarcirono molti edificj

pubblici . Che poi sia il Tejupìo di Giove Tonante si dedu-

s 2
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Fotti Ster ^* Porta Stercoraria essere stata nel Clivo ho
coraria . detto pììi volte . Fu ella poita di un ridotto , in cui

le iinmondixie scopato dal Tempio di Vesta solevano

in un particolare giorno dell' anno condursi . Festo

nel lib. 19. cosi ne scrive : Stercas ex yE'r/e P^estce

Scopata- Xf^II. Kal. Jid. defertw in Angiportum medium

\'o diVe-f^^^ CIi^n Capitolini
, qui locus clauditur porta ster-

xta dove, covaria . Tanice sanctitatis majores nostri esse ju-
e quando dicavere ; e nel 18. in Quando dice lo stesso . Nel

''

Calendario Maffeiano sotto il dì i5. di Giugno si leg-

ge Q. ST. D. F. cioè a dire ( come nel quinto da

Varrone s'interpreta ) Quando Stercus de.latumfasj

le cui proprie parole sono : Dies
,
qui vocatur quan-

do Stercus delatum fas , ab eo appellatus
,
quod eo

die ex rede f^estce Stercus ei^erritur , et per Capito-

Unum Clivwn in locum defertur certiiin ; da che , e

dalle parole di Festo dicente quel ridotto medium
fere Clivi Capitolini ; può congetturarsi presso la

ce dal redorsi fra i varj istromcnti di sarrifif io , il galero

con falminc ; ma se fu tempio , molto breve ne dovè essere

la cella , poiché assai poca distanzia liarv-i fra queste colon-

ne e le sostruzioni del Tabulario . Non sarebbe forse im-

probabile che le tre colonne fossero avanzi di uno de' por-

tici , che dextra subcìiiifibus fiancheggiavicn il Clivo Capi-

tolino , e che incendiati per la guerra Vit'^lliaiia furono ap-

presso rifatti . Ala Plinio ( Hist. iVat. Uh. 36. e. 6. )

dice che i marmi componenti il Tempio di Giove Toiia;ite

nnn erano segati , e ncU' edificio in questione ciò apparisce

chiaramente: inter hos pri/num, ut arbitrar ^ ìnarinoreos pa~
rietes hubuit Scena ^T. Scauri non fac'de dixerlin secfos

,

cin solidls glebls pos'tos , stenti est hodie Joiùs Tonantis

wdes in Copitolio . Comunque però sia , la statua di Giove

Tonante era opera di Leocrate , ed era di eccellente lavoro :

Lcocras ( fecit ) . . . . Jov'unjue illuin Toaantem in Ca-
pitoLio ante ciincla laudabilani . ( Plin. loc. cit. lib. 34-

e. 8. ) • Dentro vi era ancora un altro Giove di bronzo

deliaco opera di Policleto : Deliaci uutem ( exemplar ) Ju-

piter in Capiiolio in Jovis Tonanti^ teda ; illoqua cere

( Acgiiietico ) Myron usus est, hoc ( Deliaco ) Poljcle-

ius etc. ( Plin. lib. 34- e. 2. ) Davanti poi vi erano le

statue di Castore e Polluce , opera di Egia : Hegice ....
et Custor et Pollux ante ccdc/n Joi'i.s Tonantis ( Plin. lib.&!^.

e. 8. ) Circa le dimensioni e la pianta di questa fabbrica

possono vedersi il Palladio ( lib. IV. e. XIX. ) il Desgodetz

( e. XI. p. 1Z2. ) ed il Milizia ( Roma p. 08. ) , sebbene

non siano esatti .
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sommità della prima salita del Clivo , dove la piaz-

zetta col Tempio di Giove Tonante avemo riconosclu~.

ta . Ovidio nel sesto de' Fasti v. yid. , discordando

alquanto da \arrone , e da Festo dice nel dì i5. di

Giugno essere stato solilo portarsi lo sterco non dal

Tempio nel Clivo , ma dal Clivo in Tevere :

II<vc est ilici dies
,
qua tu purgamina Pestce

Tibri per Hetruscas in mare mittis aquas

.

E fu forse equivoco preso da Ovidio , il quale scris-

se i Fasti nell' esilio lungi dalle feste Bomane . ,p ^

Presso a Giove Tonante avere avuto 1 empio la Fortuna;

Fortuna
,

gli Antiquarj traggono da alcuni antichi '" Clivo

versi , eh' erano nel Tempio della Fortuna di Pre- ''^ °
'"

neste :

Tu
,
qucp Tarpejo coleris vicina Tonanti

Votoriun vindex scmper Toìtuna meorum etc.

Ma perchè più Tempj della Fortuna furono in Roma
con diversi cognomi , e specialmente in Campidoglio,

de' quali vedasi Plutarco nell" operetta della For^Mna

de' Romani
,
questo , di cui li versi Prenestini parla-

no , essere slato Tempio della Fortuna senz' altro co-

gnome si giudica , come era quello di Preneste
,

giac-

ché in Roma essere stato un cotal Tempio , si ha d*
Livio nel terzo della quinta e. 12. In Urhe Roma-
na duo editui nuntiarunt , alter in cede Foitunce

anguem jubatum a compluribus tìsuui esse , alter

in cede Primigeìuce Fortuna;
,
quce in Colle est etc.

Ma o senza , ovvero con cognome , se fu presso al

Tempio di Giove Tonante , io per me direi essere

stato della Fortuna quello, di cui le otto colonne so-

no oggi in piedi ; a che le parole di Livio alter in

cede Primigenice Fortunce . quce in Colle est etc.

accrescono fede
,

quasi dette a distinzione della For-

tuna , che non era sul colle, ma a'ginochi di esso,

e che il Tempio della Piimogeni-a fosse sul Campido-
glio , scrive nell' operetta citata Plutarco . Anzi quel

della Fortuna essere stalo congiunto all' angiporto ster- Congiuri-

corario , sto per credere coli' autorità di Clemente ^^^^
^
"

Alessandrino: il quale nel Protreptico dice: Bom.ani stercora-

autem
,
qui res maximas , et proiclare gestas For- '""' •

tunce attribuunt , et eam esse Deam maximum exi~

stimant
, posuerunt eam in sterquilinio , dignum Dece

Templum secessutìi tribuentes . All' incendio , che ne

racconta 1' Iscrizione Óenatus Populusque Romanus
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incendio consumptum rcstituìt , assai corrisponde quel,

che scrive Zosimo nel lib. 2. Narra egli essersi nel

tempo di Massenzio abbruciato il Tempio della For-

tuna . Quindi il leggersi ristorato non da alcun' Im-
peradore , ma dal Senato , e dal Popolo accresce con-

gruenza : poiché vinto iNIassenzio , Costantino fabbri-

catore di Chiese Cristiane , e tanto schivo de' Tempj
degl' Idoli , che per detto di Eusebio nel 4- della vi-

ta di lui e. 16. : Etiani lege interdixit , ne quis ejus

signa dedicaret in liicis , et sncellis Idoloruni , ne

vel adiunhrala dellneallone spccieni inqninarent etc.

non è immaginabile , che lo rifacesse , e sofferlsse di

esserne letto restitutore ; ed all' incontro il Senato , e

il Popolo , la cui maggior parte durò per qualche tem-

po gentile , e superstiziosamente timido della Fortu-

na , non è strano, che ne prendesse l'impresa (1).
Sell-p Pa- Alle sordidezze toccate sopra non so contenermi
iiociianae.

^j aggiungerne un' altra . Delle Selle Patrocliane fa

menzione Marziale nell'Epigramma ^8. del lib. 12.,

e le accenna a pie del Campidoglio . Queste io pen-

so fossero una delle cento quarantaquattro latrine pub-
bliche registrate da Vittore in ultimo, Patrocliana for-

se detta da alcuna pittura , che vi era di Patroclo
,

o piuttosto da alcun servo dì cotal nome , che l'ave-

va in cura . L' Epigramma di Marziale eccolo :

jMultis dum precibus Jovem salutai

Stans surrimos resupinus usque in itngueis

yEtlion in Capitolio pepedit .

Riseruìit comites : sed ipse DÌK'ùni «^

Offcnsas Genitor trinoctiali

AJfecit domiuenio Clientem .

Post hoc flagitium miscllus /I^thon

Quiun viilt in Capitolium venire ,

Sellas ante petit Patroclianas :

(1) Ciò si rende tanto più. certo dopo che si è deter-

minata la vera situazione del Tempio della Concordia , di

cui questo portala il nome senza alcun fondamento . Ed è
tanto più sicuro, che il portico ili otto colonne, che si er-

^e sul Clivo Capitolino sia dell' epoca di Massenzio , o po-
steriore ancora , che Io stile n' è assai cattivo, e che si ve-

de rifatto con spoglie di altri edificj , tanto che le colonne
sono tutte di diametro diverso , diverse sono le basi ,

pes-

simi i capitelli

.
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"Et pedit deciesque , viciesque
,

Sed quamvis sihi caverit crepando ,

Compressis natibus Joveni salutai .

Nel medesimo Clivo fu la Casa di Milone
,

per ComusT.
tìuanto Cicerone riferisce nell' orazione , che gli fa in Annil Mi-

difesa : Domus in Clivo Capitolino scutis referta ,
^""'^ *

la quale perciò colle altre , che essere state parimente

nel Clivo si leggono , sul piano de' Temnj pure ora

detti sotto le suslruzioni fu verisìmilmente j uè altro

può dirsene .

La terza salita , la cjuale portava all' Asilo sì è Salita

fatto ormai facile il rintracciarla . Perche ^iJ;to dove <»^^''^5'^

furono le altre due, segue, che la terza fosse nella si-

nistra parte del Colle . Il suo principio s' indica dall'

Arco di Severo , dal quale non essendosi potuto sali-

re a dirittura, come si disse, convien dire, che pie-

gando a sinistra ascendesse anch' ella alla piazzetra di

Giove Tonante
,
perchè alla destra gli avrebbe ostato

il Carcere . Da indi in su , che appoggiasse anch' el-

la alle sustruzioni non può dubitarsi ; Onde al lato

sinistro di Giove Tonante ricominciando, né potendo

aver poggiato subito alla platea
,

già sotterranea , ma
oggi discoperta , della moderna salita di grosse pietre

quadrate , la quale scoscesi tà non sarebbe stata da

varcarsi senz'ali, è conseguenza necessaria , che sopra

la Chiesa di S. Gioseffo verso l'Orto del Convento

deirAraccli agiatamente salisse, e quindi voltando an-

dasse a terminare sull' Interraonzio . Essere stata que-

sta la via solita
,
per la quale ì Trionfanti erano por-

tali ne' Carri al Campidoglio , non so che possa ne-

garsi , né porsi in dubbio . Pria
,

perchè la scoscesi-

la , e l'angustezza delle altre due salite non era capa-

ce . Secondo
, perchè poggiandosi per essa al più bas-

so luogo del Campidoglio, segue essere stata la salita

pili agile , e perciò unica per i Carri . Non però con-

cedo , che per 1' Arco di Severo i Trionfi passassero

almeno tutti , non essendo inverisimile , che per il

principio del Clivo , dov' era l'Arco di Tiberio, ascen-

dessero alla piazzetta , donde con più dirittura sfug-

gendo una svolta
,
potevano alla terza salita procede-

re. Cosi da Orazio si accenna nella seconda Ode del

quarto libro;:

Concines majore Poeta pitetro

CiCiarern : quandoquc trahet fei oces
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Per sacrum clwiim vierita decorus

Fronde Sicambros .

Ove Acrone con Porfirio concorde sogi^iunge : F ict.o-

reni Cce^arem per sncrn/n Capitola CUtuiu capt.ivos

Sicambros trahentein prò triumpho . E di quel solo

principio del Clivo doversi intendere Orazio , ed i suoi

Interpreti è certo ; poiché i Prigioni non si traevano

più oltre in trionfo fino alla cima del Campidoglio
,

ma dalla piazzetta si mandavano in carcere ; come con

Cicerone già fu detto : Qiiuni de Foro in Capitoliutn

currum Jìectere incipiiint ( nel ([ual punto i prigio-

ni , che andavano al carro , dovevano aver fatto il

principio della salita ) duci illos in carcerem jubcnt .

Scrivono il Marliano , ed il Fauno essersi a loro tem-

po discoperta questa terza salita fra la piazza del Cam-
pidoglio ( clr era 1' Intermonzio ) e l'Arco di Severo

distorta , lastricata , e selle piedi larga , di cui pia-

cesse al Ciclo se ne discernesse oggi alrsieno una par-

te; che gran lume se ne trarrebbe dagli studiosi; ma
giacché in questa , come in altre cose siamo giunti a

lume spento , ancorché a tentoni diciamo pure non

potere in guisa alcuna essere stata quella una parte

della salila trionfale del Campidoglio , mentre meno
di una canna fu vista larga . Per essa non solo anda-

rono i carri de' trionfanti , ma anche gli Elefanti eoa

i doppieri , come nel ò'j di Giulio Cesare scrive Sve-

tonio : Ascenditquc. Capitolium ad lumina ( altri te-

sti dicono ad lirnina ) quadraginta Elepliantis dex—
trd , aUnie sinistra Ij cnuchos gestantibus . Anzi ed

Elefmti congiunti ai carri , come de' Trionfi di Pom-
lìrimo di peo , e di altri so di aver detto: donde la discoperta

"carcere.
^^ "" ramo di essa facilmente , o un' altra , che dal

i. il' Asilo piano delle sustruzioni , e delle case , che vi erano ,

calava al carcere , ed alle scale Gemonie ; la quale

nel 58. di Dione così è descritta ; cuvique in Capi-

tolio sacrijicnsset , atqiie inde in forum descende-

ret , servi ejus stipatorcs cum propter turbam sequi

non possent , in viam
,
quce ad Carcerem ducil di-

veitcrunt , ac per gradus , in quos damnati pìoji-

ciebaìitur , descendentes Lapsi sunt , et ceciderunt ;

la quale nel trattare del Cai cere si diluciderà meglio

in breve .

Porla ^^ *-^P° della salita del Campidoglio fu di neces-

Paurlann siià una porta , che essere stata la Paudana è a-isai
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facile ,
per quanto ne dissi nel primo libro . I cardi-

ni delle porte del Campidoglio essere stati fatti di Cardini

bronzo dopo il tradimento di Tarpeia , acciò il loro , . Z^^'
. -, . j. 1, . • e • ^ . tedi broli

Stridere indicasse J aperimento, scrive oervio nel pri- 20.

mo dell' Eneide . Non molto in là dalla porta aver

Scipione Africano fatto un'arco , o fornice scrive Lì- . . .

.

\io nel settimo della quarta e. 4- P' Cornelìus Sci- cani eu.

pio ^'4Jricanus , priusciuain projlcisceretur fornicem
in Capitolio aclvetiiis vicini

,
qua in Capitolium

ascienditur , cum signis xeptem auratis , duobus equis,

et marmorea duo labra ante fornicem posuit . Ove Cum la-

non senza mistero dicendo Livio: 'viam
,
qua in Ca- "^ '

pitolium ascenditur , in vece di dive Clivum Capito-

Unum , come è solito dire , e come con più brevità

,

chiarezza , e proprietà poteva dire , dà non oscuro in-

dizio di questa terza strada , o salita diversa dal Cli-

vo , eh' egli altrove , ed altri dicono tendente non in

Capitolium , ma alla Rocca . Di tutto il discorso fin

qui , e di quc^llo , che si avrà anche a discorrere del

Campidoglio, pongo per alquanto di chiarezza la pre-

pente figura .

// Carcere Tulliano (i) .

CAPO DUODECIMO
S i è j:ià cominciato a far menzione del Carcere , ed

è ormai tempo di ragionarne pienamente . Di esso è

ancora in piedi una parte ( né di ciò si ha dubbio )

sotto la Chiesa di S. Giosefìò detta S. Pietro in Car- 5^ Pietro

cere j perchè ivi è tradizione certa essere stato prigio- in Carce-

ne S. Pietro , ed avervi fatta miracolosamente scatu- ^' '

rir r acqua , che ancora vi dura
,

per battezzare il

Carceriere convertito alla Fede ; nel qual Carcere fu

da S. Silvestro Papa in onore di S. Pietro consegrato

un picciolo Altare, e si vede di presente. Ma perchè

negli Alti di S. Pietro chiamasi Carcere di Mamerti-
no , questione grave è fra gli Anliquarj , se il Tul-

(1) Le memorie sacre e profane di questo carcere fu-

rono con molta precisione rintracciate dal chiaris. Signor
Abate CaiiccUieri nel suo opuscolo intitolato Notizi<; dui

Carcere Tulliano poi Mainertino ec. Roma lybS.
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llano sia il medesimo , o pure 1' altro presso piazzai

Montanara , dove è la Chiesa detta S. Niccolò iu Car-

cere , la quale prima , senza passare più oltre , con-

viene esaminare .

Career 11 Biondo , il Volaterrano , il Fulvio , il Marlia-
unininens j^q ^ [\ Pa,ino , il Panviuio , ed altri Antiquarj vecchi

•j-^Hq jjq. senza dubitarne affermano l'antico Carcere detto Tul-?-

siiiio etc. liano da Servio Tullio , che l'edificò, ( Vittore dice

da Tullio Ostilio ) essere il medesimo, che il noma-
to di Mamerlino negli Atti de' Martiri posto sotto il

Campidoglio , e dall' Ugonio nel libro delle Stazioni

di Roma , e più modernamente dal Donali nella Ro-
ma vecchia , e moderna si difende a lungo . All' in-

contro da un' Autore di poco credito si dice 1' oppo-

sto , e dal Baronio nelle sue annotazioni al Martiro-

logio sotto il dì i4- di INIarzo , e poi più ampiamen-
te nell'apologia aggiuntavi contro 1' Ugonio, con gran

numero di prove sostiensi .

Per li primi è argomento potentissijno 1' essere

Carcere S. Pietro in Carcere sull'antico Foro, ove il Tullia-

fosse l'art no fu già parte del Carcere fabbricato prima da An-
tico ar-

^^ Marzio. Livio nel primo e. i3. parlando d'Anco:
cere lui- r

• j • 7 • rr
liano . Career ad terrorein excrescentis audacice media ur-

be imniinens foro a^dijìcatiir ; di cui Varrone scri-

ve nel quarto e. 32. : lìi hoc pars
,
qua; sub terra,

T'ullianwn , ideo quod additurn a Tullio Jìege
,

quod Syracuseis , ubi simili de causa ciistodiuritur
,

vocantur iatomice , et de latomia translatum
,
quod

Latomia; .
''^^^" q^ioque lapidicint^e Jnr/unt ; Delle quali antiche

latomie, o pietraje ha il Donati riconosciuti a tempo
nostro li vestigi , scrivendo : hac nostra celate 7ios

vidimus en ipso latere Capitola , cui Tullianus Car-r

cer est ajjixus , instilutis sub monte lapidum Jodi-
tiis frisse ruhros toplios abunde , diuque causa cedi-

Jìcatioriis ei^estos ; quare credendum omnino est si-

iniles lapidicinas yJnco Martio , Tullioque Regibus
occasioneni exlruendi Carceris in cavis Capitolinis

prcebuisse ; il qual Carcere ha nome di latomie ancor

da Livio nel secondo , nel settimo , e nel nono della

quarta Deca . In oltre la descrizione , che del mede-
simo si fa da Sallustio nella congiura di Catilina e. 55.

rappresenta vivamente questo , che a pie del Caujpi-

doglio si vede oggi: est locus in Carcere, quod lul-

liatìum adpellalur , ubi paullulum descendeiis , ad
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Icevam circìter duodecim pedes hiimi depressus j eum

muniutu undique parietes , atque insuper camera

lapideis fornicihus l'incta , sed incultu , tenebris ,

odore fixda, atque terrihilis ejus facies est ; e final-

mente Vittore nella Regione presente scrive in conso-

nanza di Livio , e di Varrone , Career imminens fo'

ro a Tullio Hostilio cedificatus media Urbe; le

quali parole ( toltone 1' equivoco da Tulio ad Anco

Marzio ) nell' altro Carcere , che non solo non era

nel Foro , ma neppure nella Regione del Foro , non

possono con distorcimento alcuno avverarsi . Foto Ro.

Ma copiosamene risponde a tutte il Baronio ; e
^''^^^,J'^*

primieramente 1' imminenza al Foro dice essere stata ^^j^" ',-^

nel Carcere di S. Niccolò ; perchè ivi appresso essere Carcere

stato il Foro antico Romano suppone , dove S. Salva- ^econd»

tore detto in cerarlo fu l'antico Tempio di Saturno

posto nel Foro , e presso al Clivo Capitolino , che di-

ce avere cominciato ivi , e salito alquanto verso dove

ora è la Chiesa della Consolazione j segue , che se

media Urbe si dice da Livio il Carcere fatto da An-

co ,. che essere secondo Varrone stato accresciuto da

Tullio non può negarsi; il mezzo della Città fu det-

to non in riguardo delle mura di Roma da una par-

te vicinissime, dall'altra lontanissime al Foro, ed al

Campidoglio , ma dalla Colonna milliaria , in cui le

strade terminavano tutte , ed era perciò detto Umhi-
licus Urbis , la quale nel Foro , e presso al Tempio
di Saturno , cioè , secondo esso , presso S. Salvatore

in Girarlo non era lungi da S. Niccolò in Carcere .

In ultimo le parole usate da Sallustio per descriverle

un Carcere , risponde poter essersi confatte altrettanto

con quello , che prima era in S, Niccolò , come con
l'altro, che ancora dura sotto S. GiosefFo 3

perchè

come fabbriche ad un effetto edificate ebbero facil-

mente una stessa fattura .

A che è però facile il replicare . Che il Foro gì pmva
fosse da S. Niccolò in Carcere lontanissimo provasi il concra-

dal Donati abbondevolmente , ed io nel principio del- "• •

la Regione credo averne detto soverchio . Ma quello

,

che più rileva
, ponendo Vittore , e Rufo concorde* ,

mente il Carcere nella Regione del Foro , ìiltro Car-
cere intendono , che quello di S. Niccolò , il quale

pervenendo , come scrive Plinio
, al Teatro di Mar-

cello , era col Teatro non dtlla Regione ottava , ma
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flella nona fuori della Porta Carmentale , cioò a dire

liior di Roma , non media Urbe , come dottamente

scrive il Donati ; onde la descrizione di Sallustio rav-

visata dagli occhi per aggi usta tissima con San Pietro

in Carcere imminente all'antico Foro, non può non

farvi concerto . A die aggiungasi , che il Carcere de'

Rei destinati alla morte per le mani del Carnefice

era il l'ulliano; Servio nel sesto dell'Eneide: lYani

post ìidhitaìn qucestionem in Tullianum ad ultimiun

supplicium ìnittebantur . Sicché S. Pietro condannato

a morte non fu chiuso in altro Carcere , che nel Tul-

liano 5 del qual Carcere quelli ch'erano uccisi dentro,

solevano da' Carnefici <'ssere tratti fuori con 1' unco

nelle scale Gemonie , ed indi trascinati per il Foro

essere tratti al Tevere , come poi si dirà . Donde si

cava conseguenza , che il Foro èra tra il Carcere Tul-

liano , e il Tevere , e non piili del Carcere lungi dal

Tevere , come in paragone di S. Niccolò in Carcere

sarebbe stato .

Molti sono all'incontro gli argomoiti , che si ad-

ducono dal Baronio . Uno si trae dal cognome della

Chiesa di S. Niccolò detto in .Carcere Tulliano ; a

cui egli , come Scrittore Ecclesiastico non sa non de-

ferire . Ma concessa del medesimo cognome vera una

parte , cioè in Carcere non si abbia per strano , che

la parola Tulliano si neghi antica , non essendo cosa

difficile , che per errore in tempo di minore antichi-

tà gli sia stata aggiunta , L" Ugonio consideratamen-

te osserva 1' antica denominazione della Chiesa essere

in Carcere , senza altra giunta , da quello , che in

una ta\oia marmorea presso la sua porta si legge .

EGO ROMANYS PRESBYTER DIVINAE DISPÈN-
SATIONIS GRATIA SS. CONFESSORIS CHRISTI
NICOLAI IN ECCLESIA

, Q\ AE IN CARCERE
DICITVR , PROCVRATOR , ET RECTOR ; e dal

Donali vi si aggiunge una sottoscrizione degli Atti

d'Alessandro IH. , che nel Tomo 12. del Baronio si

legge Oddo Diaconus Cardia atis Sancii Nicolai in

Carcere . Onde il di più resta , che si tenga per

giunta fatta in tempi posteriori , e perciò di ninna

fede .

Portasi dal Baronio l'autorità di Plinio nel e. 36.

del libro settimo . Tempio Pielatis sxtructo in illius

carct'iis sede, ubi nuiic Mai celli Tlwalìum est eie
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il qual Carcere essere anche stato ivi nei tempi del-

la Repubblica prova col medesimo Plinio nell'ultimo

del medesimo libro , ove dice , che non essendo al-

lora in Roma orinoli, l'Acccnso de' Consoli della Cu-
ria osservava il Sole la mattina per pubblicare l'ora

prima , e poi di nuovo nel mezzo giorno , e final-

mente la sera : a colutnna cetie.a ad Carcereìn indi- jy^» tffjjpi

nato sydere supremam pronunciabat : ove altro Car- dei Re e

cere , che quello di S. Niccolò non può intendersi .
''**"'"•

f^uindi poi con Criovenale nella oatira terza v. 012. Carcere

mostra , che in quei tempi nn solo Carcere aveva Ro- inRoma .

ma sotto i Re , e sotto i Tribuni militari , o delU
Plebe :

Felices proavoruni ata\>os
, felicia dicas

Scecala
,
qiuv (piondam sub Regibus , atquv. Tribunis

Vidernnt uno contentain Carcere Honiam .

E ne argomenta 1" unico Carcere antico di Roma , che

fu il Tulliano , essere stato , ove oggi è S. Niccolò .

In risposta lasciato il dir quivi , che le parole d!i Pli-

nio : a colanina lenea ad Carcerem , non dichiara-

no , che ivi allora il Carcere fosse già fabbricalo
,
po-

tendo essere senso anche piano di Plinio, che l'ulti-

ma ora del giorno pronunciavasi
,

quando si vedeva
il Sole piegato al luogo , in cui poi si fece il Car-

cere , come della colonna railliaria , o Menia non. per

anche allora erette si deve intendere , e come se aves-

se detto Plinio , a columna cenea ad Marcelli Thea-
trurn inclinato sydere etc. cioè al sito , in cui oggi

è il Teatro di Marcello , non avrebbe violentato a

credere quel Teatro di tanta antichità ; lasciato dico

tutto ciò; l'essere stato un sol carcere in tempo de'

Tribuni della Plebe , o de' Militari non può da Giu-
venale raccorsi : poiché come dottamente , e giudizio-

sam(;nte al suo solito il Donati osserva , i Tribuni
Militari durati poco tempo non dovevano da Giove-
nale considerarsi , né quei della Plebe , i quali non
solo durarono dopo le Carceri accresciute, ma essen-

do il loro uffizio il reprimere solo il rigore de' Con-
soli , e de" Pretori , non ebbero autorità suprema di

castigare . I Tribuni da Giovenale inlesi ( dice il Do-
nati ) erano i Capi delle tre Tribù , i quali nei tem-
pi de' Fve erano i supremi Magistrati j nel qual lem- y^*^^.

pò il Carcere di S. Niccolò non si prova essere sta- capi delia

to , né può provarsi. Ed in ultimo non potè in lui- ^reTribìi.



286 IL CARCERE DEL TULLI A.NO .

to il tempo , o almeno in quel primo tempo della

Repubblica aver Roma un solo Carcere
; poiché le

parole poste da Livio in bocca a Virginio contro Ap-
pio Decemviro nel terzo libro UH Carcerein cedifi-

catum esse ,
quod domicilium plebis Romance vo-

eare sit solitus , mostrano un altro Carcere da' De-
cemviri fabbricato ; a che è conteste Vittore osserva-

to dall' Ugonio , nella cui nona Regione si legge Car-
eer CL. X. viri .

Quivi il Baronio ribattendo il colpo con un più

forte argomento risorge . Dalle parole di Virginio di-

ce cavarsi solo '/che il Carcere si soleva chiamar da

Appio Casa della Plebe . Contro Vittore si fa scudo

con Rufo , e col Vittor nuovo pubblicati dal Panvi-

Carcer C. nio j nel primo de' quali si legge : Career C. viro-
viroruin, rum , nel secondo : Career C. virorwn : alias CLX.

vhornnT'
'virorum ,

soggiungendo , che il Panvinio li pubblicò

ex antiquis Codicibus facta collatione plurium exein-

plarium. ex diversis Italia; Bibliothecis acceptorum
;

e ne argomenta , che il Carcere de' Centumviri fu

Carcere per i debitori civili , non essendo altre cause

ai Centumviri appartenenti . AH' incontro il Carcere

presso al Teatro di Marcello raccontasi dal sopracita-

to luogo di Plinio carcere penale de' malfattori ; on-

de fu quivi il Tulliano , ed il Civile de' Centumviri

altrove . La connivenza del Baronio nelle parole di

Livio a me par chiara 5 nella purità del quale Isto-

rico non è chi non possa scorgere il vero senso , e

non veda quanto in bocca di Virginio mal si addat-

lino le parole UH cnrcerem cedificatum esse , spiega-

te di un Carcere antichissimo fabbricato già da Anco

Marzio , mentre un carcere nuovamente fatto vi si

sente dall' orecchio ; e dal dirsi ivi il carcere fabbri-

cato per Appio, col sapersi, che imprigionatovi poi

Appio morì prima di uscirne, si trova l' elegante al-

lusione di Livio alla denominazione , che per questo

avvenimento il Carcere pigliò poi da Appio . Il bat-

tezzarlo Carcere de' Centumviri col solo fondamento

di Rufo, e del Vittore dal Panvinio pubblicati, e

per quanto si è da noi osservato finora , ed in av-

venire si osserverà ,
pieni di chimere aggiunte da*

Trascrittori ,
quanto abbia di sodezza ciascheduno sei

consideri . Il dirli confrontati con più esemplari di

varie Librerie è contrario a quanto dal medesimo Pan-
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viuio se ne confessa ; dtcendo egli averli avuti ma-

noscritti dall'Agostini . e come libri più copiosi de'

vulgati a l)eneil7.io pubblico darli alla stampa . Ma
lasciato per ora in bilancio il credito , ciie loro si

deve , se ne rintracci la lezione vera con congetture .

I testi antichi di Vittore , i quali essendo meno co-

piosi sono li più sicuri, pongono Career CL. X\IR.
Q^^ce-x

In Andrea Fulvio , che stampò le sue antichità Ro- CL.

mane l'anno 1627. , e descrivendovi le Regioni vi co- X\ IP

pia \ ittore , non altrimetiti si legge , che Career CL.

X. viri : onde non fu ciò stiratura fattane dall' Ugo-

nio , e che tal sia la lezione vera dal numero de'

Centumviri si palesa .Furono quelli prima io5 poi

180. : veggasi di ciò il Polleto , e il Sigonio, e nul-

ladlmeno Centumviri si dicevano ; come dunque in

alcun testo di Vittore si potè mai leggere centuin

sexngììila vìrorum ? e bea' è ciò aperto indizio, che

li testi antichi di Rufo, e di Vittore dicevano iu con-

formità de' più vecchi , che di Vittore si hanno an-

cor oggi , CLXVIR^ ed il Copista Spagnuolo volendo

intendere de' Centumviri , scrisse in Kuio cciitum vi-

roriun , e per le due lettere LX. che vi erano di

più , soggiunse nel copiare A ittore alias CLX. viro-

rum . L' ultimo disvelameuto della veiilà di tal le-

zione sarà la giurisdizione de' Centumviri confessata

dal medesimo Baronio per mera civile . Se sole

liti civili erano da' Centumviri giudicate , niun biso-

gno avevano essi di Carcere ; non essendosi antica-

mente adoprato pubblico Carcere contro i debitori .

Solito era solo il privato , addicendosi il reo al cre-

ditore finché soddisfaceva . Cicerone nelT Orazione

Pro Fiacco : Isle cani jiidicatimi non Jiiceret , ad-
dictns Herinlppo , et ab hoc ductus est . In oltre le .2 ^'^'^

• 1 . r^ ^ • • •! • j- 11 • m Roma
parti ae Centumviri erano il giudicale .; alla cui sen- Carcere

lenza se il reo non soddisf-iceva nel termine di tren- <^«' Cen-

iti giorni , citavasi av.mli al Pretore, da cui , e non '""^"'* •

da' Centumviri , era fatto arrestare , e legare , o co-

me Gellio nota nel libro 20. e. 1. mandavasi di là

dal Tevere a vendere . Anzi nel Consolato di Cajo

Petilio , e Lucio Papirio fu fatta legge, che per de-

biti non si legasse più alcuno , ma fossero i soli be-

ni obbligati ; leggasi Livio nel libro ottavo ; dopo la

qual legge pure dovette ritornarsi a dare i debitori

in potestà del creditore , come uel portato luogo di
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Cieerone sì legge. Nlun carcere dunque de' Centum-
viri potè Roma avere : ma dato finalmente , che l'a-

vesse , e che fosse quello, che in Vittore, ed in Ru-
fo si legge , in qual Regione è posto ? nella nona

,

in cui era anco il Teatro di Marcello sito d' una par-

te di esso carcere . Il Tulliano è registrato in que-

Partedel **^ ^^' Foro lungi dalla Chiesa di S. Niccolò .

Carcere
,

Uno de' più saldi fondamenti del Baronio si è
,

dettaRo- che nel Carcere Tulliano fu una parte, delta Robur

,

sadalsas •''Scondo Festo , donde si precipitavano i malfattori
;

so Tarpe- la qual pretende essere anche stntn detta Sasso , e Ru-
/^ • pe Tarpeja : ed essendo stata questa parte del Cam-

pidoglio volta al Tevere secondo Livio , Plutarco
,

Dione , ed altri . segue , che il Carcere Tulliano pur
fosse ivi . Qui prima di rispondere udirei volentieri

da altri
, qual fosse nell' idea del Baronio la positura

del Carcere colla Rupe Tarpeja . Io non so figurarlo

in altra forma , che di una fabbrica smisuratamente

vasta , ed alta appoggiata alla Rupe , la cui altezza

uguagliava , e forsi avanzava , occupante non il solo

sito della Piazza Montanara , ma e del Palazzo de' Sa-

velli . e di S. Niccolò in Carcere , il cui mostruoso

fantasma considerato serva di risposta . Posto ciò ve-

ro
,
qual fortezza sarebbe stata il Campidoglio? ed in

specie la Rupe Tarpeja, come pii!i di ogni altra par-

te si potè dire inespugnabile ? I Galli col salire sul

tetto del Carcere vi sarebbjiia entrati ; anzi quella

parte , come distaccata da ogni altro edlGzlo , fu la-

sciata da' Romani non custodita ; Livio , che conteste

con Plutarco dice lib. 5. e. 26. prcerupLuni , coque

n'eglectian hostiuin ciistodice saxum , non con altio

supposto si avvera ', onde esentati noi da altra rispo-

sta possiamo discorrere del Robore per solo investigar-

ne la verità, come parte anch' ella dell' Anticlàià Ro-

mane , le quali si cercano

.

Che cosa Del Robore così dice Fvsto in Robur : Robur
fos^e Ro- quonue in carcere dicitur is locus

,
quo prcecipita-

bur . » /» 7 • 7 ^ •

tur vialcficorum genus ,
quoa ante arcis robustets

in ciUtleb. in tur . Non ha punto che fare dunque il sas-

so Tarpejo , essendo quella stata nna Rupe scoscesis-

sima del monte Capitolino
,
questa una parte del car-

cere 5 ed i malfattori erano precipitali non solo dal

sasso, ma anco dal Robore, secondo forse le qualità

de' delitti , o delle persone, o de' tempi, o delle con-S
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giunture . Che diverse cose fossero una dall' altra , i

varj tormenti raccontati da Lucrewo nel terzo libro

V. 1029. e 3o. recitato anclie dal Baroni© n'apporta-

no certezza ;

Career , et horrihilis de saxo jactus deorsum -,

Verhera , carnifices , robur
,
pix , lamina , tedas .

So , che di più si allega in contrario Valerio Massi-

mo nel capo terzo del sesto libro §. 1. : Quin etiam

Jamiliares coruni , ne quis Heipiiblicce ininiicis ami-
cus esse vellet , de rohore prcecipitati sunt ; ove di-

versamente da Festo si dicono i Rei dal rohore pre-

cipitati ; ma se , come il Donati dice , si prende il

robore fuori della maggiore strettezza
,
per quelle ar-

che robuste, nelle quali solevano rinchiudersi i servi

carcerati, e talora anche i ninltattori , acciò loro nou
si parlasse, le quali gih in Festo recitato, e nell'ora-

zione di Marco Tullio prò Milane si leggono , e da
Plauto nel Cureulione si dicono robusto carcere , det-

te robur , et rebustece o dalla rossezza de' sassi secon-

do Festo , o dall' aver serragli fatti di rovere , bea
potevano dirsi precipitati de robore quelli , che si

traevano al precipizio da quelP arche . Cosi dall' Oli-

viero interprete di Valerio Massimo sì dichiara : De
robore prcecipitati dicebantur ,

quod ante robustis

arcis includebantur , ibique per aliquot dies serva-

ti , atque inde postea deprompti prcecipitabantur .

Così dice anche il Turuebo nel 28. libro al e. ai.

de" suoi Avversar) j da' quali conchiude il Donati, che
il robore nel suo primo siguiiicato, e più largo dino-

ta arcas illas , sive angusta e Ugno conclaina , in

quibus includebantur , nel secondo , e più stretto

profundiorem , depressurnque lunni locwn illis arcis

insessuni , hiatuque structce camerce patentem
, quo

damnati , oneratique vinculis , et ferro prcecipites

agebantnr , ut vel iis colluni obstringeretur
, fran-

gerenturque cervices , vel fame , alioque teterrimo

tormenti genere necarentur ; allegando in prova quel

,

che di Pleminio racconta Livio nel quarto della quar-

ta Deca e. a 3. Pleminius in inferiorem demissus

careerem est , necntusque . Io approvando tutto , e

riportando l'approvato sulla vista del luogo di S. Pie-

tro in Carcere osservo primieramente la stanza
, che

prima vi si trova concamerata tutta di pietre , come
da Sallustio si descrive. Nel mezzo di essa è un per-

J'om. II. t
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tugio ,
per cui , o i carcerati si calavano , o i rei si

gettavano in un' altra inferiore , a cui non era scala

da scendere ; perchè quella , che vi è oggi , si dice

fatta da" Cristiani per comodità de" devoti ; il quale

inferior Carcere essere stato il Tulliano veggio colla

scorta di Varrone : In hoc pars
,

qiice sub terra
,

Tallianiim età. e di Sallustio ; Est locus in carcere,

quod Tallianutn appellaliir eie. né solo Tulliano

Carcere , ma Tul/ianain robur essere stato detto s' in-

dica dai medesimi, ne" quali concordemente raggiun-

to Tallianu/n in neutro si legge posto , non in ma-
scolino . Cosi disse anche Calfurnio Fiacco : Video
Carccrem pabìicum saxis ingentibus stratuni , angu-
stis foraminibus , et oblongis lucis wnbrani recipien-;

tibus : in httnc abjecti rei robur TuUianuni aspi-

ciunt etc. Mentre dunque dice Festo essere stati pre-

cipitati nel robore i malfattori, mentre dice Servio,

che post qacestioneni in Tullianuìn ad iiltimuni sup-

plicium mittebantur , mentre dice Livio di Pleminio;

in inferiorem carcerem demissus est , necatusqae
,

chi altri mente che dal gettare , che si faceva de' rei

per quel forame di carcere potrà spiegarlo ? Ivi essere

stato gettato Giugurta Re di Numidia , e non ucciso-

vi , ma fattovi perire di fame scrive Plutarco in Ma-
rio : ferum in Triumpìio inductus Jugurtha , de po-

testate rationis exiit ; ac post in carcerem conjeclus,

tjuuin quidam vi ei tunicam eriperent
,
quidam au-

reani inaurem repellere contendenfes , siniul auricu-

lam didacerassent , nudus in barathrum detrusus est :

ibi perLurbatus piene , vultu in risum x>erso : Her-
cules , inquit ,

quam Jrigidum nobis est balneum j

sex totos inde dies colluctans cum fame , et usque

ad ultimam. horain desiderio vitfe suspensus , dignas

tandem flagitiis suis poenas dedit : e de' rei soliti

morire nel robore, ecco Livio chiarissimo nell'ottavo

della quarta e. 3G. parlando di Scipione Asiatico in

persona di Gracco : Ut in carcerem in ter fures no-

cturnos et Intrones vir clarissimus includatur et in

robore , et tenebris expiret , d^inde anic carcerem

nudus projiciatur etc. , che dunque nel robore Tul-

liano , cioè a dire nell' inferior carcere si gettassero,

o precipitassero , o in altra guisa talora si calassero
,

e si facessero morire i rei diversamente dal precipizio

del sasso Tarpejo , chi può duhiiarne ? St poi Vale-



LIBRO V. CAPO Xll. REG. Vili. 29

1

rio nella diversità da tulli gli altri Scrittori unico

vuol sostenersi , non dee parere duro , che in diversi

sentiinenll , e significali sia preso talora il robore , co-

me dair Oliviero , dal Turuebo , e dal Donati si pren-

de . A che io aggiungerei Valerio intendere facilmen-

te per robore quella bocca , o pertugio , dal quale i

rei si gettavano
,
prendendo per il tutto la parte più

esposta , detta anche forse specialmente robore per lo

suo serraglio o di rovere , o di sasso rosso .

Oppone il Baronio il nome di Latomie dato da

Varrone al Carcere Tulliano , delle quali pietraje
,

siccome dice non vedersi vestigio in S. Pietro in Car-

cere , così presso S. Niccolò rammeula 1' antica Rupe
Tarpeja , che sasso dicevasi ; ma oltre la testimonian-

za , che fa il Donati della vena di pietre dietro la

Chiesa di S. Gioseflb non molli anni sono scoperta
,

e veduta, chiedasi qual segno di pietre della gran Ru-
pe Tarpeja restato si veda. Quella parte del Tarpejo,

che una rupe orrenda , ed alla di appiombati sassi de-

scrivesi comunemente durala dopo i Re Romani , e

d«po la Repubblica nei tempi dell" Imperio , non è

oggi un colle assai piacevole , ove senza un residuo

di scoglio appare tutto terra ? Io benché con diligen-

za ne' primi anni della gioventù il girassi per ravvi-

sarvi le scoscesila descritte da Livio , e da Plutarco
,

appena seppi veder presso la Chiesa della Consolazio-

ne un pò di tufo poco alto da terra ; e si ha a ne-

gare dietro S. Pietio in Carcero , e S. GiosefTo pietra-

ia al tempo di Anco Marzio già cessata , se oggidì non
vi si vede ? Le Latomie del Tulliano erano sul car-

cere che in esso fu fatto nò possono in S. Niccolò cal-

zar giusto , se non si torna ad appoggiare quel carce-

re sulla Rupe Tarpeja co" medesimi inconvenienti spie-

gati sopi'a . Dove oggi è S. Niccolò, ed il Teatro di

Marcello , luoghi dalla rupe Tarpeja distanti , ben può
dirsi essere slata vena di creta per i Yasaj , ma non
pietraja , e nella Regione undecima si dirà .

Dal nome di Mamertino , e dall' Iscrizione anti-

ca , che nel dado della facciata di S. Pietro in Carce-

re si conserva :

e. VIBIVS . e. F. RVFliSVS • M. COCCElVS . 3SERV A . EX. S. C.

raccoglie il Baronio essere quel Carcere dal Tulliano

t 2
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diverso fatto da Nerva , e da Vibio Consoli nel setti--

mo anno dell" Imperio di Aug'isto , di cui scrive Ta-

cito nel ter/.o degli Annali avere cresciute le Prigio-

ni , e postovi guardie ; ma facile è la risposta . Se il

Carcere Carcere di S. Pietro dicevasi Mamertino da alcuno del -

dio. Pie-
^^ Mamortina famiglia , che forse ristorollo , o l' ac-

tro detto <j '
'

Mamorti- crebbe , o dal Foro di Marte , che gli era quasi in-

no « contro , o dal Vico Mnmertino , che essere anticamen-

te stato la moderna salita di Marforio già congetta-

l'ai , non però si toglie , che la parte da Tulio fab-

bricata non fosse l'antico carcere, o robore Tulliano.

E chi sa , che da Anco Marzio fabbricatore primiero

di esso non derivasse il nome di Mamertino ? senza

cercare altro l'essere stato il Vico, o la Via Mamer-
tina a noi basta. L'iscrizione mostra o giunta, o

piuttosto iMsarcimento
,

giacché accresciute le carceri

nell'imperio di Augusto si dicono da Tacito, e i ri-

sarcimenti nelle fabbriche antiche devono supporsi , e

pili spessi nelle carceri , che in altri edifizj .

L' ultima opposizione del Baronio si è il sito di

S. Pietro in Carcere , il quale benché appaja oggi sot-

terraneo per la valle riempita dalle rovine , se il pia-

no del Foro si considera , resta tutto sopra terra , né

la descrizione di Sallustio può adattarglisi . Per rispo-

sta l'antico piano accuratamente dall'Arco di Severo

considerandosi apparirà non solo il robore Tulliano

sotterra , ma la stanza anche superiore alquanto più

depressa del piano antico . Oltr€ che se l'Arco fu nel

piano del Foro , il Carcere sul principio della salita

del Colle detto perciò da Livio imminente al Foro ,

non si deve coll'Arco , e col piano del Foro fare del

Carcere conseguenza .

Ponte del Resta cercare alcun lume della fattezza . Osserva
Carcere

\\ Donati esservisi entrato per ponte di pietra , leg-

gendo nel secondo libro di Patercolo e. 7. che il fi-

glio di Fulvio Fiacco, quando fu condotto prigione,

protinusque inliso capite in ponte/n lapideuni januce

carceris , effusoque cerebro expiravit ; ove parlarsi

del Tulliano più , che di altro carcere non è inveri-

si mile . Della strada , o ramo di strada
,

per cui dal

?,'' Carcere si saliva al piano delle sostruzioni , e del Cli-
\_, n f ('gre

al Cam- vo già ho detto . Ebbe accanto una scala , in cui dal

pw/()°Zj<;. Carcere soleva il Carnefice tirar coli" uncino, e da es-
Scaije c»e-

g^ pittare i corpi ignudi degli uccisi colà dentro . Co-
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SI nell'antecedente capo udimmo da Dione , le cui pa-

role è d' uopo ripetere : Cumqiie in CapiloLio sacri-

ficasset , atque inde in Forum descenderct , servi

ejus stipatores cimi propter tiirbnni euni sc.qui non
possent , in viam

,
qucè ad cnrcereni ducit. , diverte-

riint , ac per gradus , in quos damnati projicieban-

tur , descendentes lapsi sunt , et ceciderunt . Queste

il Donati crede essere le Gemonie , ma lascia di so-

stenerlo . Io credendolo , e francamente sostenendolo

adduco di piìi in testimonio Valerio , che nel e. 9.

del sesto libro di Quinto Cepiotie §, i3. così raccon-

ta : Corpusque ejus funesti carnijicis manibus Ince"

ratum , in scalis Gemoniis jacens , magno cum hor-

rore totius Fori Romani conspectum est . Se le Ge-
monie fossero state, come quasi tutti dicono, sulTA-

ventino , ancorché dal Foro a quel Colle fosse stata

strada di tutta dirittura , non avrebbe alcun' occhio

,

benché d' Aquila
, potuto dal Foro scernere , e raffi-

gurarne un cadavere, che vi fcxsse giaciuto. Svctonìo

nel penultimo di Tiberio sembra anch' egli colle pa-

role dipingerle congiunte al Carcere : Hos imploran-

tes hominum Jìdem custodes , ne quid ad-
i'ersiis constitutum facerent , strangulavcrunt , abje-

ceruntque in Gemonias . La nudità de' corpi raccon-

tasi dalle avanti addotte parole di Livio : et in roba-

re , et lenebris expiret , deinde ante carcerem nu-
dus projiciatur , cioè dalle Gemonie , come di un al-

tro somigliante fatto Dione spiega nel libro 5g. Hoc
modo multi viri morte affecti , multce mulieres alice

in carcerem , alicB ad tribunal protractce captiva-

rum instar , et earum quoque in Gemotiias projecta

corpora . Per spettacolo dunque del Foro erano get-

tati i corpi dalle Gemonie , e per lo stesso Foro ti-

rati al Tevere . Dione medesimo nel 67. Nani omnes
de ea re inquisiti non tantum Equites , sed Sena-

tores , nec tantum ìwmines , sed mulieres in carce-

rem coujiciebantur , condemnatique aliqui in eodeni

carcere puniebantur , aliqui e Capitolio prcecipita-

hantur , ut Consules , et 2'ribuni , omniaque eorum.

corpora per Forum dissipabantur , inde trahebantur

in flumen . In contrario non è altro , che 1' autorità

di Vittore ; della quale nella Regione i3. dobbiamo
trattare .
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I.n faccia del Cnrrere non era volta al Foro di-

rettamente , ma piegando alquanto a sinistra , secon-

do la strada , che salita di Marforio si dice oggi , e

Mamertina ebbe nome anticamente . Così mostra quel

residuo , clic ancora dura .

l estigio Lg Scale Gemonie , che necessariamente gli era-

A K o Ma- ^^ * ^^^^ ' danno indizio , che il Carcere non avesse

nurtino . porta in piano , ed in faccia , ma appoggiato al Cam-
Forma pj^oglio da un tanto in su , dove dalle sostruzioni il

nei Larce U ,, . . t , • . i • •

,,. ,
Colle SI assottigliava , doveva starne spiccato , ed ivi

nella parte di dietro dovette aver l' entrata con pon-

te ; a cui per le scale Gemonie facilmente si saliva ,

e da indi in sulT altra salita , che alle sostruzioni

aver portato ho detto , avendo dietro al Carcere , e

non lungi dalla porta di esso il principio , verso do-

ve è oggi la salita di Marforio dovette alzarsi

.

Cosi è verisimile , che per questa più breve ì

servi di Sejano passando calassero , e sdrucciolassero

per le Gemonie . Cosi anche i Carnefici dopo avere

uccisi i rei in prigione, era necessità, che coll'unco

li traessero in alto , e per lasciarli avanti al carcere

a vista di tutti , non potevano se non gittarli per le

Gemonie .

L' Intcrnionzio del Cnmj)idoglio .

CAPO DECIMOTERZO.
A. lum Q

Oul Campidoglio fu da Romolo , dopo fabbricata nel

Palatino Roma quadrata , fatto 1' Asilo , e confugio

per sicura franchigia di chi vi si ricoverava , dicono
l'anticiie Istorie. Livio nel primo e. 4- • yJsyhiìn

aperti j eo ex Jinitììnis populis turba omnis sine di-

scrìmine liher an serviis esset , avida novarum re-

rum perj\ia;ìt . Plutarco in Romolo : Sncrwn quen-
daui locuTìi eo conj'ugiciitihus perfugium. statuentes

Asylum vocarnnt , coque omnes sine ulto discrimi-

ììe exccpei'unt , nec domino servus , nec debitor cre-

ditoribus , nec homicida Magistratibus debebantur
,

cum dicerent Jiri7ium , et ralum id omnibus Prlhi-
co Gracula esse oportere . Dionigi nel secondo il di-

Posto fra f^^ aperto solo ai servi j il cui concorso fece molto
ierhiesnm crescere nel bel principio la Città. Fu posto da Ro-

7)tierc':i'i'
'"^^''^ ^''^ '^ due sommità . che io dissi

, del Campi-
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doglio . Dionigi nel citato libro cosi ne descrive il mei duo.

isito : Lociim imibrosum , vìedàmique Capitola , et

Arcis ele^ìt
,

qxiod niuic lingua JiGinaiia l'Ocafur

lìitermontiuìii duoruin Quercetoiinìi ab utroque CU'
vo densis septus arborihiis

,
quibus jungebarititr col-

les , Tempio in hoc ivccrtvni cui Deo , lel Genio
sacrato ; a cui concorde Strcbone scrive nel quinto .

Aperiens Asyhim inter Arceni , et Capiloìiiim . La

positura del Tempio dell'Asilo fra i due t|uciTeti si

tocca ancora da Livio nel primo e. 4- • Lociini
, qui

mine septus densis sentibus inter duos Ivcos est
,

Asjlnm aperit-, e da Ovidio nel terzo de' Fasti v. 429,
del Tempio di Yejove trattando:

Una nota est Martis nonis ; sacrata quod illis

Tempia piitant lucos Fejovis ante duos .

I quali due boschi essere stati prima un solo diviso

poi dal Tempio , clie Romolo gli fece nel mezzo
,

sembra potersi argomentare colle medesime autorità
,

e con Ovidio nel libro citato , che dì un solo bosco

fa memoria :

Jioniii/us ut saxo lucuvi circunidcdit alto
,

Quilibet Ime , dixit , confuse : tutus eris .

Ed ancorché dica ciicondato il bosco dall'Asilo, e

non fattogli l'Asilo nel mezzo , intende egli il muro
facilmente non del Tempio dell' Asilo , che fu tra i

due boschi , ma di quello , con cui Romolo cinse

l'Intermonzio
,
per ridurlo in sicurezza non solo avan-

ti , e dietro , cioè verso il Foro , e verso il piano

del Campo Marzo , ma aiicora da ambi i lati halle

due cime , alle quali circondate anch'elle di mura do-

vevano servire questi per terrapieni . Dopo la qual

fortificazione Romolo fece il Tempio nel mezzo , e

vi pubblicò la franchigia .

Il Tempio a qiial Dio , o Genio fosse dedicato Tempio

da Dionigi si dice incerto. Da SerA io nelh ottavo dell'
^''''^^^''

Eneide dichiarasi ogni Asilo Tempio della Misericor- /j^^ ^g.

dia 3 e tale dice essere stato il primo, che In in Ate- dicato .

ne , al cui esempio Romolo fece il suo dichiarato

coli" Oracolo d'Apollo, secondo Plutarco. Dal Dona-

ti si giudica quel di Yejove . INla avanti ai boschi
,

non fra i boschi il Tempio di YeioAe si canta à^ ^}^'J"P'°

Ovidio, e Frope Asytum , non nell Asilo stesso si vtnon fu

dice da Vittore. Varrone citato da INcnio nel cap. \ .
quel ddi'

e nella parola Pandere ,
pare , che dedicato l' accen- *

'
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Ese fosse ^^ ® Cerere ; le cui parole portai distesamente nel
coperta » e. 3. del primo libro. Non essere stato Tempio co-
"

''/'^'ff perle , ma di quelli , che Ipetri son detti da Vitru-
verso il ^, 11. •

1 !• e • • 1 •

Cielo . vio , persuade l' essere piuttosto dagli Scrittori chia-

malo luogo , che Tempio , ed il leggersi non fabbri-

cato , ma aperto . Anzi mentre Li\io dice : Locum
,

qui ììunc septus densis senlihus inter diios lucos est

,

e Dionigi : Condensis septus arborihus , si ode non
dì mura cinto , ma di siepi , e di alberi . Ben può
essere , che di siepi , e di alberi cinto fosse 1' Asilo

aperto fra due boschi col tagliarne le piante , e i

cespugli , che vi erano ; ma che anche in mezzo a

queir Asilo fosse qualche tempietto pare , che aper-

tamente lo dicano le parole seguenti di Dionigi :

T'empio in hoc incertum cui Deo , iwl Genio sa-

crato , se per Tempio non intende il solo spazio dis-

selvato , e rinchiuso .

JJue sali- Le due salite , delle quali parla Dionigi , ^b
te fiali iitroque Clivo densis septus arborihus , le giudica il

ZIO alle jL»onati Je due, per Je quali dai roro ascendevasi sul

due som- Campidoglio , e che oggi ancora si veggono da am-
mua

. jjj i jj^j- jgj Palazzo del Senatore . Ma se Tacito una
sola salita disse tendere al bosco dell' Asilo , non po-

tè il bosco aver confinante 1' una , e l' altra . Io direi

li due CH\i essere stati le due salite, che dall' In-

termonzio poggiavano verso 1' una sommità , e l'altra

del Colle , come dalle parole che seguono si dichia-

ra meglio : y^b utroque Clivo densis septus arbori-

hus
,
quibus jungebantur Colles . Da che facciasi con-

seguenza certa, i due boschi dell'Asilo essere giunti

da una all'altra sommità , e non essere slati solo ver-

so una di esse , come altri suppone .

Piazza ^^^ ^'^ ^^^"'^ l'Asilo con due Querceti avere occu-
veiL' In- palo tutto lo spazio dell* Intermonzio ? per traverso
tcrmon-

f^^ ^^^ Colle, e l'altro nella metà già posteriore, ed

ti aWAsi oggi anteriore verso Roma piana , cioè verso la prin-

h . cipal salita moderna , non si neghi , essendo le paro-

le di Dionigi pur troppo chiare ; ma nella parte ver-

so il Foro non è possibile
,
poiché non solo è ne-

cessità supporvi un convenevole spazio, e piazza avan-
ti alla scala del gran Tempio di Giove Capitolino

,

nella quale tutte le pompe trionfali salendo raccoglie-

vansi , e terminavano , ma di più , se si fa osserva-

zione al cojigresso , che Tiberio Gracco vi fece , vi
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sì riconosce piazza , e ben grande . Da Gracco tutto

il popolo i"u condotto in Campidoglio
, per determi-

narvi la legge Agr;uia ^ ma in qual parte deli Campi-

doglio ? nel Tempio forse ? non fu né possibile , uè

dicevole . Nella Rocca ? non vi potè essere piazza ca-

pace del popolo , Senza J)iù cercarlo , nel secondo di

Patercolo e. ò. si legge aperto : Nasica ex
superiore parte Capitola summis gradibus insistens

hortatus est
,
qui salvam velient Rempublicam se

sequerentur . Tum Optiinates Senatus etc. , irruere

in Gracchimi stantem in area ciim catervis suis .

et concientem pene totiiis Itaiice Jrequentiam . Ec-

co che alla piazza , in cui la frequenza di quasi tut-

ta r Italia era adunata , sovrastava la parie del Cam-

Jiidoglio , da Patercolo detta superiore , alla qual s.a-

ivasi per li scalini , eh' è un ritratto al vivo della

piazza dell" Intermonzio avanti «11" Asilo , dalla quale

i scalini cominciavano verso le due sommità , ed ogni

ragion di verisimile , e di architettura , e di maestà ,

e di comodo vuole , che sull' Intcrmonzio la piazza

fosse nel primo ingresso , e non dietro ai boschi .

Dello spazio dunque della moderna piazza del Cam-
pidoglio più della metà anteriore dicasi essere stata

piazza , ed il resto verso la salila moderna , e le sca-

le dell" Araceli, credasi anticamente maggiore, essen-

done di certo buona parte diroccato coli' antiche mu-
raglie , ed ivi essere stali li due boschi coli' Asilo

nel mezzo può dirsi verisimilmente , e quasi di cer-

to : che l'Asilo fosse dopo lungo tempo trasferito dal Aùlonoìt

Campidoglio alla riva del Tevere , credono il Marlia- ^al aUm
no , ed altri , ma ottimamente risponde il Donati , a ve

.

cui mi riporto .

Della piazza i lati dice il Donati cinti di porti-

ci , ed è probabik' . Nel secondo di Vellejo si fa men-
zione de' portici fatti primieramente da Nasica Cen- Porticus

sore nel Campidoglio , e forse furono quivi . Ponvi Arcù*sNe
anche il Donati nel mezzo l'Arco di Nerone coli' au- roni*

torilà di Tacito nel iS. degli Annali e, i8. : Al Ro-
mas Tropìuea de Parthis , arcusque medio Capito-
lini montis sistebantur ; le quali parole ancorché pos-

sano essere comodamente intese di quella parte del

Campidoglio , che alle sostruzioni soggiaceva , e spe-

cialmente della piazza più bassa , in cui era il Tem-
pio di Giove Tonante . non nego però più confarsi
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alla pinzza dell' Interiiionzio . Di queìl' Arco dnl me-*

desimo Donali si porta il ritratto nel rovescio di una

medaglia di Nerone al e. io, del libro secondo, sic-

come anclie dall Agostini nel quarto Dialogo, e poi

dall' Angeloui , e prima dall' Frizzo (i) j oltre il qua-

le Arco essrrvi stato l'altro di Scipione Africano sulP

imbocco della salita con due labri marmorei , dissi

sopra .

Mies Ve- 11 Tempio di Yejove dunque , se non fu quello
jovisinter

(jp]p Asilo , conviene dire , cb' essendo stato avanti

Capitoli- all'Asilo , fosse nella parte anteriore del Palazzo del

um prope Senatore, e forse dove è la doppia scalinata , o non
Asylum

. jj^qIjq lungi . Veiove qual Dio fosse due contrarie
QualDio ? -,

' 11- A • 1 • /~v • !• 1

fosse Ve- sentenze si leggono degli Antichi . Ovidio nel terzo

ìove . de' Fasti V. 445. lo pubblica per un Giove giovinetto,

e sbarbato ; dicendo il Ve essere stata anticamente

parola diminutiva :

Niuic vacar ad noinen: Vegrandia jarra coloni

Quce male crevcruìit , l'escaqne parva vocant

.

Vis ea si verbi est , cur non ego / cjovis wdem ,

yEdem non magni suspicer esse Jovis ?

avendone prima descritta v. 4^7* ^^ statua , cbe vi

era .

Jupiter est juvenis ,
juveniles aspice vidtus ,

Aspice deinde, marni falmitia nulla tenet

,

Fulmina post ausos Coelum ajfectare gigantes

Sumpta Jovi
,
primo tempore incrmis erat

.

e poco sotto V. 44>^*

Stat quoque capra simul; Njmplio' painsseferuniur

Cretides , infanti lac dedit ilia Jovi .

All'incontro si legge nel e. 12. del quinto libro dì

Gellio essere stato detto ^ejove un Giove nocente ;

o potente solo dì nuocere ; e dopo il discorso de' si-

gnificati varj della particola Ve , vi si conclude di

nuovo: Simulacrum igitur Dei Pejovis, qiiad est in

cede , de qua supi a dixi , sagittas tenet
,
quce sunt

i'idelicet paratce ad nocenduni
;
qua propter eum

Deum plerique Apollincm esse dixerunt , immola-

turque illi ritu fiumano capra , ejusque animalis

fìgmentuni juxta simulacrum stat . Della particola Ve
sì discorre da Festo nel i3. libro nella medesima

(1) Si veila il num. S8.



LIBRO V. CAPO XIII. REG. Vili. 299

sentenza : Ve^rande significate nìii dicunt male

grande , nt f'ecors , l^esanus ,
mali cordis , maleque

saniis ; alii pa/vuni , miniituni , ut quem dicimus fe~

grande fìunieììtum ; et Flautus in Cistellaria : Qui

nisi itures nimiuni is Fegrandi grada . Fecors est

turbali , et mali cordis : Pacuvius in Iliona : Qui

a>eloci superstitione cnm vecordi Conjuge ',
et JVoviui

in ... . coactus tristimoninm ex animo detuibat
,

et vecordiam . Alla f]iial sentenza conformasi quello,

che dal libro di Tagete Tusco , Ammiano Marcellino

cita nel libro 17, e. 19 Ut in Tagetis Tusci lihris

legitur J'tjovis fulmine mox tangendos adeo liehe-

tari , ut nec tonitrwn , nec majores aliqnos possint

audire fragores . Da che può concepirsi qualche in-

dizio essere stato Vejove un Dio cognito agli antichi

Toscani più che ai Latini . La sua statua essere sta-

ta di cipresso è autore Plinio nel e. /^o. del 16. li-

bro : Nonne simidacrum f ejoiis in arce e cupresso

durat a condita Urbe quingentesimo quinquagesimo

primo anno dicatum ?

Fu in Campidoglio l'antico Tabulario , che es-
Tabula-

scro stato edifizio , dove le Tavole degli Alti si chiu-

devano . e conservavano , si prova dal Donati con Plu-

tarco in Cicerone : OV'e/'O per ahsentiam Clodii ma-
gna frequentia ascendit Cnpitolium , tabulasque ?

quce oda continebant Clodii Tribunatus , revidsit

,

corrupitque ; e nel Catone minore : Quas publice
CiodiUS in Copitolio fixerat , revulsit . Ma qui si

ragiona delle Tavole , che a perpetua memoria stava-
no pubblicamente afijsse nel Tempio, o nei portici

di Giove Capitolino , a somiglianza di quelle , delle

quali Polibio nel terzo e. 26. fa cosi menzione : Hrec
cum ita sìnt , et in hodiernum dies Tabulis cereis

inscripta conspiciantiir in Tempio Capitolini Jovis
,

ubi ab cvdilihus dUrgentissime cv.stodiuntur (i), Nul-

(1) Polibio al luogo citato non dine che le Tavole sur^-

dctte si coivserviisscro nel tempio di Giove Capitolino ; ma
nell'Erario degli tdili alato del tempio suddetto . Ecco le sue
parole; Icvrcov éi toiovriav h'rra^x^VTuv nai rìtpovtiivuv
rcov cvi'SuKuv irt vvv iv ;^ctAK&pa(r/ yrapa rov Aia. roy
"KciTmcoX/vov iv 7ù) T01V oLy^ovofictìV ToLfiitm : cioè , sendo
cosi (fut'stc cose , e conservandosi anche adesso i patti in
iaio/c di bronzo presso Gioi^s Capitolino nelV Erario de-
gli i.dili te.
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ladimcno essere stato il Tabulano nel Campidoglio sì

asserisce dall' antica Iscrizione , che è nella moderna
Salaja Capitolina sotto l'abitazione del Senatore, e

sulle sostruzioni l'atte si accenna .

Q. LVTATlVfl . Q. F. CATVLVS . COS. S VESTBVCTION EM
EX . TABVLARIVM . S. S. FACIENDVM

COERAVIT

Né rilìeva, che nel Tempio Capitolino a vista

pubblica ( forse nella parte di fuori solto i portici )
le pubbliche Tavole si affiggessero

;
perchè quelle so-

le affiggere vi si dovevano , nelle quali le più im-
portanti cose si contenevano della Repubblica . Scri-

ve Svetonio nell'ottavo di Vespasiano, che quell'Im-

peratore ristorando il Campidoglio vi rifece tremila

Tavole di bronzo distrutte nell'incendio, e segue:

Undique invesLigatis exemplaribus Instrumentum Im-

Istromert- p^^'ii pulchervimum , ac vetustissimum confecit ,
quo

to checo- continehantur pene ab exoidio iJrbis Senatuscon-
^a. fosse,

giiiifj^ ^ Plebiscita de societate , et feedere ^ ac privi'

legio cuicuìuque concessi^ : ove di un nuovo Tabu-
lari© fatto presso al Tempio di Giove Capitolino par-

larsi , è sentimento del Donati ; ma le parole vetu-

stissimum confecit importano piuttosto compimento ,

o ristoramento di vecchio , o ( che a me più soddis-

fa ) va inteso Svetonio di alcun registro di tutti que'

Senatusconsulti , e Plebisciti . Istromento è parola di

grande ampiezza , signilìcaute in prima ogni quantità

di mobili da fornire , o ( come anticamente diceva-

si ) da istruire uno stabile , come in un podere fer-

ri da lavori di campagna , in un palagio la guarda-

roba . In proposito poi di memoria , e notizia delle

cose passate , Istromento fu detto ogni cosa buona a

far prova , e testimonianza . Cosi nella legge prima

ff, de Jidé Instrumentorum Paolo Giureconsulto : In-
strumentorum noi^iue ea omnia accipienda sani

,

quibus causa instiui potest , et ideo tam testimonia
,

quam, personce instrumentorum loco liabentur . Nel
qual senso è mollo probabile parlar Svetonio ; giac-

ché le parole antecedenti immediate sono di tavole

di atti pubblici ; yErearumqiie tahularnin tria mil-

lia , ipice siniul couflagraiwrant , restituenda susce^

pit etc. ; onde quell' Istromento dell'Imperio, che
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Svetonìo dice fatto da Vespasiano , fu o armario coa-

tinente le copie dell' auliche tavole disposte per or-

dine , o piuttosto volume , se non volumi , nel qua-

le , o nei (juali tutti i Seuatuàconsulti , e Plebisciti

concernenti privilegi concessi , confederazioni , e so-

cietà erano inseriti ^ e la parola ^'elustissimum aveva

relazione al tempo de' Senatusconsulti , e Plebisciti
,

che vi erano trascritti . Fa toccarne al parer mio la

certezza Apulejo nel primo de' Floridi , ove una co-

tal sorte d' Istrumentì cosi dimostra : Qaippc, proìCO'

nis i>ox garrula nùnisteriuin esL , Proconsulis autem

tabella seutentia est
,
quce semel leda , neque an-

geri liItera , neque auteni minui pòtest , sed utcum^

gite recitata est , in Provincice instrumento refer-

tur ', e più Quintiliano nel lib. 12. e 8. Ideoque

opus est intueri omne litis instrumentum ; quod ri-

dere non est satis
,
perlegendutn erit . Ne' Tabularj , jVtf' Tabu

come nelle Basiliche, essere state anticamente agita- larj si de-

te , e decise liti dichiarasi da Tacito , q piuttosto da ^-^1^^^°

Quintiliano nel Dialogo degli Oratori e. Sg. : Quan-
tum viriiun detraxisse orationi auditoria , et tabu-

larla crediinus , in quibus jam fere plurimce cansce

explicantur ; e forse la comodità degl' istromeati tras-

se ivi i Giudici .

Lo spazio , che si occupa dalla residenza del Se- %"{ ^"'

1 . A 11 T in • • , 1
Tabula-

natore , e de Collaterali , e aalle prigioni , e grande , j-ìq fysse.

e si scorge fabbricato sopra più antichi edifizj , sic-

ché può dirsi , che oltre il Tempio di Vejove , ed il

Ta!>aIario, fossero ivi ancora altre fabbriche . 11 Bion-

do ha opinione essere stato il Tempio di Giano Gu-r

stode nel lato sinistro, dove ora sono le prigioni, le

quali essere in una antica fabbrica appare manife-

sto j ma da quale antico Scrittore si faccia mai men-
zione di Tempio di Giano Custode nel Campidoglio J^/^P"^

a me e nuora incognito, e piaccia ai Ciclo, che non Custode^
volesse scrivere , o in effetto uon scrivesse il Bionda
di Giove Custode , e per errore di penna , o di stam-

pa si legga Giano; ma ne lascio la considerazione ad

uomini di maggior lezione , e memoria . Furono nel

Campidoglio tra gli altri pubblici edifizj la Libreria ,

e r Ateneo , come si nota dal Lipslo , dal Riquio
,

e dal Donati (1).

(i) Quasi tutti ijli Autiquar) moderai sono di accordo
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Blbliothe- Della Libreria, oltre Eusebio, ed Orazio, seri-

ca Capito- \e Orosio nel settimo e. 16. Nam fulmine Cainto-
'"* •

liiim ictum , ex quo facta inflaminatio Bibliotìiecani

illam incijutrain cura , studiotjue conipositain ; cedes-

que alias juxta sitas rapaci turbine concreinavit ',

_. , . della quale si dubita , chi fosse 1' Autore . 11 HiquioDa chi ,. 1 . ^.,, '
, .

^
fatia ,

l'attribuisco a oilla , o a Liesare , o ad Augusto
, per-

chè il primo , secondo Plutarco
,

portò da Atene a

Roma la Libreria famosa d' Apolliiic Tejo
j

gli altri

due per testimonianza di Svelonio posero gran cura

in cercare libri Greci , e Latini , ed in fare Librerie ;

rj»a ottimamente risponde il Donati , che Siila se por-

tò a Roma libri , non si sa che pubblicasse libreria

alcuna, anzi piuttosto si sa non averla pubblicata;

se è vero il testimonio di Plinio nel 3o. del settimo

libro , e nel secondo del 35. la prima libreria pub-
blica in Roma essere stata quella di Asinio Pollio-

ne , la quale fu altrove. Di (tesare scrive Svelonio

nel cap. 44* ^ver egli disegnato di pubblicarne mol-
te j e di fìre molte altre cose , le quali prevenuto
dalla morte non fece . Augusto avere aggiunta al Tem-
pio di Apollo nel Palazzo , Portico , e Libreria pub-
blica , scrive il medesimo Svelonio noi 26. di quel-

in riconoscere per avaii^i del Tal»ulario quel IjcI portico

fi' ordine dorico di peperino con architrav^e e capitelli ili

fra\rertiuo esistente sotto il palazzo del Senatore . Si erge

«questo sopra una alta sostruzioiie anche essa di grandi mas-
si di peperino , la quale è stata recentemente in i!,rau parte

S(!operta . La irregolarità di quella specie di foiiestre che vi

si veggono mostra la barbarie de' tempi in cui furono aper-

te
, quando questa sostruzione stessa servi di prigione ; co-

me il portico superiore servi a' tempi di Niccolò V. e sus-

. s.'gucutcmcntc di Salar;i , dal che ricevè non piccolo danno.

11 Venuti ( Aiit. di l-i<una p. i. c.Z. p. 83. ) dà una suf-

ficiente descrizione di questo edifìcio , e perciò mi risparmio

di ripetere le stesse cose . 11 portico nel medio evo diceva-

si la Canccllaria, siccome apparisce dalla bolla più volte ci-

tata di Anacleto li.

Riferisce il Vacca ( Mam. nwn. ly. ) che ii uno sca-

vo fatto nella piazza di Campidoglio vi fu osservato un bas-

sorilievo rappresentante una donna sopra un toro , forse

r.uroj)a , il quale stava ancora in o,iera , e fu lasciato sepol-

to . Forse questo apparteneva alla faccia del Tabulario , ciie

guardava riiuernionzio .
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lo ; ed avrebbe detto ancora della Capitolina , se Au" j^^igi f^„j.

gusto ivi ancora falla 1' avesse . Finalmente per sa- pò diAu-

pere quante Librerie pubbliche nell'Imperio di Au- ^"/'f/''**^ K • T> > TI • tote Libre.
gusto lossero in Koma , non può meglio al parer mio rie erano

ricorrersi , clie alla prima elegia di Ovidio del terzo ìnRoma.

Tristiuni V. 60. Ivi con una gentilissima prosopope-

ja s'introduce tjuel libro giunto in Roma a cercar

ricetto. Va primieraraenle alla Palatina d'Apollo;

Ducor ad intonsi candida tentjila Dei ;

donde scacciato ricorre v. 6y. a quella di Ottavia pres-

so al Teatro di Marcello nel Portico , ai Tempj di

Apollo , e di Giunone congiunta :

Altera Tempia peto incino juncta Theatro
,

Hiec quoque eiant pedihus non adeunda nieis j

va per ultimo a quella di Pollioue sull' Aventino

Ueir Atrio della Libertà ;

JVec me qiue doctis patuerunt piiiiia lihellis

Atria Libertas tangere passa sua est
;

onde senza cercare altro da disperato v. 80. con-'

chiude :

Interea
,
quoniam statio niihi puhlica clausa est:

Privato liceat delitaisse loco ,

prova efficacissima , che quelle tre sole Librerie pub-
bliche erano allora in Roma . La Capitolina da Giu-

sto Lipsio a Domiziano si ascrive , di cui dice Sve-

tonio nel 20. Libernlia studia in initio Imperii ne-

glexit
,
quamquam Bibliotliecas incendio absumptas

impeìisis.sime reparare curasse! , exeniplaribus undi-

que petitis , missisque Alexandriam
,

qui desoribe-

rent , emendarentque ', ma dal Riq.uio si risponde

esser stato restitutore , non autore di nuova Libreria

Domiziano. Il Donali premettendo non potersene dir

cosa alcuna di certo
, ( ed è vero ) soggiunge non

giudicare improbabile , che Adriano o la fondasse , o
1' accrescesse , o 1' adornasse ; perchè all' Ateneo , che

ivi fece , era più , che altrove , necessaria la Libre-

ria . Io considero , che in principio dell" Imperio di

Domiziano più furono le Librerie pubbliche in Ro-
ma j se è vero , eh' egli in quel principio Bibliothc-

cas incendio absumptas impensissii^e reparare cUf

rasset . Le tre dette sopra non si sa, che allora pa-

tissero incendio . Più è verisimile dunque , che delle

abbruciate una fosse la Capitolina , essendo certo, che

in quel tempo si abbruciò il Campidoglio . \ olgomi
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io quindi a congetturare , che ne' quinquennali giuo-

chi Capitolini i Poeti , i quali solevano recitare a

concorrenza le loro poesie , non è incredibile , che in

questa Libreria le recitassero ; non già perchè sem-
brino suonar ciò le parole di Stazio , che nel terzo

delle Selve §. V. v. 3i e seg. scrive alla moglie:

Tu quwn Capitolia nostrcs

Inficiata ìjrce , scevam , ingraturngue dolebas

AJi^cuin vieta Joveni .

e nel quinto §. HI. v. 280. al Padre più espressa-

mente :

Nam quod me mixta quercus non pressit oliva ,

jEt fugit spevatus honos
,
quwn dulce parentis

Invida Tarpeji caneret te nostra Magistro
Thebais

.

Ma perchè , se il recitar pubblico nelle Librerie fu

aatioo uso de' Poeti, come ragionando dell' Ulpia rac-

contai , e meglio in miglior luogo dimostrerò , a fe-

ste di nome Capitoline , e da Domiziano introdotte ,

niuaa Libreria più di questa fu al proposito, ch'era

sul monte , e da Domiziano risarcita . Ma senza mag-
gior lume restisi questa congettura sospesa ; ed os-

serviamo quivi per ultimo, che Marziale nell'Epi-

gramma terzo del libro 15. invia quel suo libro ad

un Tempio delle Muse fatto , o rifatto allora di

nuovo :

Iure tuo veneranda novi pete liinina Templi ,

Reddìta Pierio sunt ubi Tempia Choro .

Forse intende della Libreria Capitolina ristorata allo-

ra di fresco da Domiziano ? già Acrone chiama Museo
l'Ateneo, come apporterò più sotto ^ ma 1' Ateneo al-

lora non era fatto . Dove poi la Libreria precisamen-

te fosse dirò fra poco .

Athens- Fu 1' Ateneo Scuola delle Arti liberali da Adriano
um . eretta per testimonio di Sesto Aurelio Vittore nel lib.

di Arti ^^ Ccesaribus .... Romam regreditur ibi . . coe-

:iberaU . vemonias , leges
,
gymnasia , doctoresque curare oc-

cepit ; adeo quidem , ut etiam ludum ingenuarum
artium , quod Athenceum vocant , constitueret . Che
fosse nel Campidoglio giudicasi dal Donati con argo-

mento non ìsprezzabile della legge unica C. de studiis

liberalibus Urbis Romce lib. 1 1 . ove Teodosio Se-

condo de' Maestri di più studj publici della Città ra-

gioaaudo di quello . che nel Campidoglio era , come
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tìl stadio di gran lunga sovra tulli gli altri nobile ,

fa menzione: Sin autein ex eoruni numero fuerint

,

qui videntar intra Capitola auditorium constiluti etc.

e più sotto : Niliil penitus ex illis priinlegiis con-

sequantur ,
quce his

,
qui in Capilolio tanlummodo de-

cere prcecepti sunt . Il quale auditorio se fosse vera-

mente l'Ateneo da Adriano istituito , benché dì sicu-

ro non possa affermarsi
, può con buona probabilità

motivarsene , e sospettarsene , e formarsene concetto
,

bencliò non affatto fermo . Ateneo fu detto ( scrive j^^^"/"

Dione in Giuliano sul line ) ah exercitatione eoruw
,

qui in eo erudiuntur , cioè a dire , esercitazione Mi-

iiervale ( soggiunge il Donati ) , essendo da' Greci Mi-

nerva chiamata AStiva . 11 Donati vi aggiunge nel me-

desimo Ateneo essere stati solitigli Oratori , ed i Poe- Gli Ora-

ti recitare le loro opere , come nelle moderne Acca- 'i""''
'-''^ '^

demie si suole oggi tare, con r autorità di Lampriuio Uvano re-

in Alessandro e. 34- •' -^d yithencBnm audiendorum citarvi

et Grcecorum , et Latinorum Uh eforum i>el Poeta-

rum causa
,
frequenter processit : e di Capitolino in

Pertinace e. ii. ; Eo die processionem
,
quam ad

Atliena^um paraferai , ut audiret Poetam oh sacri-

fica prcesagium distulisset ; ed in Gordiano e. 3. : In
AUiena^o controversias declamas^it audientihus edam
Iinperatorihus suis : e vi si può aggiungere Sidonio

Apollinare nella nona Epistola del 4- libro : Dignus
jj^^ ^.

^^

omnino qaeni plausihilihus lioma fo\>eret ulnis
,
quo- citare m

que recitante crepitantis Atlicncei suhsellia cuncta 'i^vrr'^i

Tir > . • • \ luoerhi .

quaterentnr . Ma pero questa proposizione non è sen- "

za dubbio j
poiché nella libreria Palatina d' Apollo es-

sere stato solito recitarsi vedremo a suo tempo ; in

quella di Trajano essersi recitato si è detto ; ed intor-

no ai tempi di V^espasiano, e Trajano essere stati so-

lili i recitanti a tal effetto prendere stanze in presti-

to fa fede il Dialogo degli Oratori , che a Tacito si

ascrive al e. 9. : Rogare ulfro , et amhii e cogatur
,

ut sint qui digneutur audire j et ne id quidem gratis
,

nani et domum mutuatur , et auditorium extruit , et

suhsellia conducit , ctlihellos dispergit etc. Onde con-

verrà dire, o che sempre fosse libero il recitare, do-

ve a ciascheduno piaceva , ovvero, diedi tempo in tem-

po il luogo a ciò destinato si andasse mutando ; e se

più sottilmente piace investigarne le mutazioni , di-

ciamo : il primo ad introdurre il recitar in pubblico

Tom. II. u
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fu Asinio Pollioiie in tempo di Augusto. Seneca Reto-'

Adnio re nel proemio del quarto delle sue controversie : Pallio
Polhone ^gifiin^ etc. vrinius enim omnium Romanorutn ad-

toro, del vocatis liominious scripta sua rccitavit ; ed assai vi-

rccUnre ^ino al vero sembra , eh' egli cominciasse quell' uso
pubblico,

^gii^ Libreria dell'Atrio della Libertà da lui raccolta
,

e fatta in Roma pubblica prima d'ogni altro, o nel-

la Palatina del Tempio di Apollo , che poi parimente

pubblica fece Augusto ; ove essere stato fino al tem-

po di Claudio recitato dirassi : Indi per portar forse

lungi dal Palazzo Augustale gli strepiti degli applausi da-

£;li Imperadori stessi sentiti , è ficile , che in tempo di

Nerone ,
quando egli fabbricò la gran casa aurea , ne

fosse tolto, e senz'alcun luogo stabile si recitasse in

sale pigliate in prestanza , sinché fu da Adriano fatto

l'Ateneo . Finalmente ingombrato questo tutto da Pro-

fessori d' arti liberali , e scienze , nella Libreria Ulpia

vota già de' libri , che nelle Terme Diocleziane por-

tati furono , e perciò restata inutile, il recitar pubblico

ha del credibile si stabilisse; giacché del recitar fatto

ivi si ha luce solo da Fortunato negli ultimi tempi ;

ma ne resti pur la verità oscura , ed indefinita . Mi oc-

corre solo soggiungere , che Acrone spiegando il ver-

so 38. della Satira io. del primo libro di Orazio ;

QucB nec in cede sonent certantia judice Tarpa ,

soggiunge : Jn museo Athenceo , idest ea scribo , (jufV

neque recitentur in Athenceo ; ma non essendo al tem-

po di Orazio fttto l'Ateneo , convien dire , che egli

intendesse del Tempio di Apollo , e della sua Libre-

rìa , in cui allora reci lavasi , come in tempo di Acro-

ne convien dire , che si facesse nell' Ateneo .

OvtìaLi- In qual parte del Campidoglio 1' Ateneo , e la Li-
hrerin

,
e

}ji.g|.Ja fossero , resta cercare . Pensano alcuni essere

fossero Stato 1' uyjo , e 1' altro presso al Tempio di Giove Ca-
precisa- pitolìno . Il Donati , che troppa piena d' edifizj pub-
mente

. j^Jici vede la parte , dove stima fosse la Rocca , e quel

Tempio, fa conseguenza, die fossero nell'altra som-

mità, dov' è la Chiesa , ed il Convento dell' x^raceli

.

Si tratta qui di cosa affatto incognita senz'altro lume,
che dì un certo convenevole di poca efficacia ; nulla-

dìmeno col medesimo supposto discorrerò anche io .

Piimìeramente ha del difficile , che uno studio sì ce-

lebre , e di tanta utilità fosse posto nel più alto, e più

remoto del monte , e nel meno frequente de' privati edi-
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fizj , mentre la commodità dell' intermonzio luogo più
vicino, e più basso, ed alla veduta del Foro più es-

posto, par, cbe alletti l'opinione a crederlo ivi j ed iu

oltre il sito dell' antico Tabularlo porge t[ualclie indi-

zio , che appresso gli fosse fatta la Librei'ia , come sull'

Aventino nell'Atrio della Libertà furono Libreria, e

Tabularlo congiunti , e die alla Libreria fiualiiiente si

congiungose 1' Ateneo da Adriano , essendo ( come il Do-
nati considera ) convenevole allo studio la comodità
vicina de' libri . Così tutto il sito occupato oggi dal

Palazzo del Senatore , e dalle prigioni potè essere oc-

cupato anticamente dal Tabularlo , dalla Libreria
, e

dall'Ateneo. I Capitelli dorici di colonne
, ed i pezzi

di architrave , che serba ancora quella fabbrica nella

sua faccia volta al Campo \ accino più bassi del piano

dell' intermonzio , e mostrano evidente segno di un por-

tico antico tutta quella faccia occupante , ebbero di

ragione sopra di essi altre colonne , e portico nel pia-

no del Tabulnrio , e perciò ancora degli edifìzj
, ai

quali , e special meate alP Ateneo per divisione delle

stanze cTe' Professori fu molto al proposito . Alle Li-

brerie essere stati soliti i portici
, può osservarsi dalla

Palatina , dall' Ottavia , e dall' Ulpia . Cosi dove ia

tempi più antichi fu muro delle Capitoline sostruzio-

ni , nella lunga pace ( nella quale alle sostruzioni es-

sere state congiunte fabbriche uguaglianti il piano del

Campidoglio confessa Tacito nel terzo delle Istorie ) po-
tè essere magnificamente adorno di quei portici , i

quali , oltre alle commodità dette , bella veduta do-
vevano rendere fin nel Foro . L' altro di Minerva , di

cui si legge in Vittore, essere stato l'Ateneo sospet-

tasi da Paolo Merula ; e quando non sia stato il me-
desimo , che della Libertà si dice da Cicerone presso

al Foro di Cesare , come io già dissi , uou ò strano.

Vi soggiungo di più , che 1' Atrio pubblico del Cam- Atriiun

pidoglio, di cui Livio nel 4- della 3. Tactiim de Coe- P"J^^'^'^"'

lo Atrìuin publicum in Capitolio , fu più facilmente li© .

quivi, ove la Libreria, e 1' Ateneo fu poi fatto, che
altrove j giacché Atrio non era cortile , o piazza

, come
altri intende , ma fabbrica aperta , e sostenuta da co-

lonnati , che in faccia alla piazza dell' Intermonzio po-
tè servire ivi per pubblici trattenimenti, o peraltro
nei pubblici congressi , i quali si facevano colassù .

u a
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Dove fosse la Bocca , dove il Capitollo
,

dove il Tempio di Giove
Capitolino .

CAPO DECIMO QUARTO.

detta ITI'
--^ sommo del colle , ancorché diviso in due cime ,

dij/eren- circondato tutto di mura da Romolo fu 1' antica Roc-
tevunte ^^ jj j^oma , come nel secondo libro mostrai . L' an-
ora tutto . 1 . . re»* i ..• j*

il sommo tichissimo SUO nome tu oaturnio ; come nel settimo di

dei Cam- Varrone si legge . E dopo la Vergine Tarpeja da' Sa-
pidogUo,

jjji^j ^ccisa , e sepolta ivi , Tarpeio fu detto secondo
ora una _., • r> i t\' • - i i i

soLa delle "iutarco ni riomolo , e Dionigi nel secondo , e nel

due cime, terzo , finché il capo umano trovato nel cavare dei

fondamenti del Tempio di Giove Ottimo Massimo ( e

fu in tempo di Tarquinio Prisco, il quale per testi-

monianza di Plinio nel quinto del terzo libro comin-

ciò la fabbrica colla preda , che trasse d' Apiola ) die

a quella parte, in cui fu trovato, nome di Gapitolio
,

che con spazio di tempo a tatto il Colle ancora comu-
nicossi , testimonio Dionigi nel terxo , ed altri . Cosi

Cosi 2"i
dopo con una certa libertà il nome di Rocca fu solito

tu dttto vanamente applicarsi talora ad una sola delle due ci-

or tutt'il lYie del Capitolio distinta , e talora , secondo il pri-

,

' 1„
''J miero significato, a tutto il chiuso da mura, e da

la sola Ci- o ' '

ma dalla porte , ed altresì col nome di Campidoglio fu chiamata
iioccadi ^jp ]a sommità distinta dalla Rocca , ed or tutto il Col-
itiaa

jg ^^^ ^11^ g^^ radici . Che nel nome di Rocca tutto

il sostenuto da sostruzioni, e circondato da mura(i) so-

lesse comprendersi , Livio nel 5. più fiate , ed in spe-

cie una volta dice al c- 22. Magna pars tamen
earum in arcem siios prosecutas siint ; e poco dopo :

Jiomce interim satis jam omnibus , ut in tali re ad
tuendam arcem contpositis etc. e nel terzo e. y. ore

della Rocca assediata da Erdonio ragionasi v. 6f)2. :

Confestim in arce fceda ccedes eorum
,
qui conjura-

re , et simul capere arma nolucrant etc. Servio

nell' ottavo dell' Eneide verso 652. : Capitolium

quia hoc arcem urbis esse manijcstum est . E

(1) Gli avanzi delle mura , che circondavano la Rocca
veggonsi , come si disse in principio, sotto il Palazzo Caf-

farelli

.
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Dionigi nel decimo narrando anche egli d' Erdonio : 6ed
orla die et ut innotuit arcem captam esse (^i") ,

qui-

ijue illam teneret efc. Cbe delle due cime fosse una
detta Rocca ,

1' altra Capiiolio , sono infinite le autori-

tà in Livio , la cui frequente , ed accurata osservan-

za in nomar 1' una , e l" altra è maravigliosa . ISel

terzo dice : Exules servique tic. duce Ap. Ha donig
Sabino riocte Capitoliuni , atque ai ceni occupai'ere .

11 qual fatto da Dionigi narrandosi più distesamente

nel decimo , dichiarasi anche con apertura maggio-

re : Capiteliuni (^yòt\& d* Appio Erdonio) occupaiit
,

et max inde in contiguam Capitolio arceni int'ola-

int . Il medesimo Livio nel quinto e. 11. P/acuit cum
conjugibus , ac liberis jwventuUni nnlitartni , òena-
tiisque robur in arcem , Capitoliumque conscendere: e

poco dopo : Si arx , Capitoliumque sedcs Deoruni etc,

superfuerit imminenti ruince Ì/'^z'5 efc. indi a poco :

Quos in Capitolium , atque in arcem prosequeban-
tur . E così in mille altri luoghi . Ma con più eviden-

za Dionigi nel secondo dice dell" Asilo : Romulus etc.

locum umbrosum , mediumque Capitola , et arasele^
git , conteste con Strabene , e con \ ittore altrove alle-

gati ; né diversamente Gellio dice del Tempio di Ve-
jove nel 12. del 5. libro: Est autem f ejoins licmce

cedcs inter arcem , et Capitolium , e finalmente che

col nome di Capiiolio s'intendesse tutto il Colle,

le autorità sono anche infinite . Livio in mille altri luo-

ghi , e fra gli altri nel terzo e. y. Serxos ad libertateni

Ap. Herdonius ex Capiiolio vocabat : e più sotto . . .

Herdonius inierfectus . Ita Capitolium recuperatuni

.

Plutarco in Camillo ad ogni passo nel descrivere , che

la dell' assedio de" Galli . Dionigi nel decimo : Cir-

cumdabantque Capitolium (2) benerolentiam , et

(2) Dionigi sd Inogo citato si esprime cosi : H'/^epa? <ft

yivoiiii'tig u'i iyvucdtt rat >:fKpa.T>i/x?va t»c TrcMtac ^pct>p/a,

xsLi cTT/? HIV 0* Komy^cùV ai/Jtp tok; rovrovc, ec. cioè : Jat-
tosi giorno

, come si conobòt chi: i luoghi forti dalia ciiià

erano stali presi , e chifosse colui , che occupava i luo-

ghi ec.

(1) Le parole di Dionigi sono queste ; fca/ cuviy.tvév'

ViVOV Ct>Voi TO) OhCLhi^Kà {J-OVOi , )tai CVVlPilT^OV TCL

<Ppoop/«t TraccLv ivvciuv Keti 7rf>c6v/j.ietv aTrcìl/^a-
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promptìt.udinem demolì strnntes , acresque ex ovini
parte impetus in CapitoUuin jìehant j la qual nume-
rosità di significati partorisce qualche oscurità nella ri-

O 1/11 ^<^§'^'''^<^ne degli edifizj , che vi erano sopra.

ìc i.som- La prima difTicoltà s'incontra in distinguere qual
mità fos- delle due sommità fosse il Capitolio , e quale la Roc-
-e ilCapi- ea . Fu la Rocca ( dice il Fulvio seguito da' più ) la par-

•juale '/a
^^ verso il Tevere detta oggi Monte Caprino j Capito-

fiflcca . lio 1' altra , in cui è la Chiesa dell' Araceli
, persuaso

da Ovidio nel primo de' Fasti , e da Livio nel settimo,

l'uno , e V altro de' quali pongono la Casa di Manlio
sulla Rocca , la qual Casa, secondo il medesimo Livio,

e Plutarco in Camillo , era presso il sasso Tarpejo det-

to anche di Carmenta , dove i Galli tentarono di sali-

re . Air incontro il Marlìano fa forza per sostener , che
la Rocca fosse nella parte dell' Ai'aceli , ed il Capitolio

nell' altra .

1 suoi motivi sono ; prima 1' autorità di Tacito
nel terzo delle Istorie e. 71. ; ove dice , che i Vitel-

liani
, dopo avere assalita indarno la Rocca , diversos

Capitola adilus invadunt ,
juxta lucuni jisjli , et

qua Tatpcja riipes centinn i^radibus adilur ; aggiun-

ge . Imjìrovisn ittraqiie vis propior , acrior per Asj-
lìim ìris;ruchat ; nec sisti poterant scandenles per con-
junctn cfdificia : qitre ut in multa pace in alluni edi-
ta solimi Capitola cequabant ete. dove non facendo-
si menzione della Rocca , fu verisimile (il Marliano ar-

gomenta ) ipsum alibi
,

qiiani ad Asjluni stetisse
,

hostesqiie liane parteni Capitola , tamquani arce in-

Jirmiorcni agi^ressos esse . Secondo fa congettura , che
pars Ca])itolii Tiberi incumbens ipsius erat flumini

s

incimtate satis munita, atque eedibiis sacris referta
^

ma la risposta è facile . Al primo basta dire , ohe la

salita all' Asilo era verso il Convento dell' Araceli , sic-

come si è veduto 5 e perciò lungi dalla Rocca , siccome
egli dice, la quale viene così accennata, dove è Mon-
te Caprino . Né fa cosa alcuna , che parte de' Vitellia-

Tcty^tiU-j . E questi soli , cioè i Tusculanì , corsero il pe-
ricoln insitime con Valerio , ed insieme con lui investirono i

luog-hi fort^ , cioè iJ Campido2;lio , mostrando tutto t impe-
ijno ed ardore ; l' assalto pei contro i luoghi forti si fece
ija ogni lato
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ni nello stesso tempo salisse i gradi della rupe Tarpe-

\a ;
potendo aver tentate in un tempo due strade lon-

tane una dall' altra . Al secondo none d'uopo rispon-

dere, tanta è la sua tenuità.

All'incontro essrre slata la Rocca verso il sasso Tar-
pejo , mostrasi da Plutarco in Camillo il (ji* le Istori-

co solito di servirsi sempre del nome di Capitolio nel

parlar di quel monte , e di alcuna sua parte , raccon-

tando il rampicarsi , che fé Ponzio Cominio su per

il sasso Tarpejo , che in faccia al Teatro di Kiav-

cello era , soggiunge : Et cos , cjuihiis custodia arcis

demandata crai , magno labore per locuni a^acuum
petit . Ove non di tutta la Rocca generalmente , tna

della sola parte detta Rocca in specie si scorge far men-
zione . E Livio , che sì puntualmente la Rocca , ed il

Capitolio nomina quasi sempre , dicendo nel settimo

e. 20. della Casa di Manlio ; Locus in arce desiina-

lus
,
qui area cedivm M. 3/arìlii fuerat , non in al-

tro senso è ragionevole s' intenda , che nello stretto
,

tanto maggiormente, che trattando ivi Livio dtl Tem-
pio di Moneta fatto nel sito della casa di Manlio

,

il quale si dice da Ovidio a/ce ìtì suvìiua , ed era pres-

so la rupe Tarpeja , altra interpretazione , che strettis-

sima , non può darglisi . Finalmente la più munita par-

te del Campidoglio fu questa per 1' orrenda rupe Tar-
peja , che appiombata fino al piano della Porta Carmen-
tale si ergeva : onde il nome di Rocca ad essa conve-

nivasi più , che all' altra .

11 famoso Tempio di Giove Ottimo Massimo det- Templum

to anche Capitolino , in quale delle due sommità fos- (°j^|,^;

^^*"

se , ha difficoltà assai maggiore. Il INlarliano dice esse- In quale

re stato non nella Rocca , ma nell' altra cima opposta ,
^^^^^ '^"•^

. , !• -I n-i • TI TT' 1 • 1 •! sommità
Cioè adire presso lampe iarpeja. JiruJvio, ed il ^^i^e .

Donati dicono essere stato sulla Rocca , e perciò pres-

so la rupe Tarpeja , dove essere stata la Fiocca conce-

dono .

Per tale sentenza più argomenti si portano dal Do- Era pres-

nati . Jl primo de" quali si è luogo di Tacito detto so- ^^ allusa

pra . I \ iteUiani per la salita dell' Asilo montando su i
^'j^^^^^^'

• • • • 1 /• 11 •
I m asilo .

vicini tetti, e getlando luoco abbruciarono quel Tem-
pio j la salita all'Asilo, dice egli essere stata presso

dov'è oggi il Palazzo de' Conservatori , e perciò in quel-

la parte essere stalo il Tempio conchiude .

Per secondo allega le Och^ , dal cui strepito furono
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scoperti i Galli saliti sulla Rocca per la Rupe Tar-

pe'ia . Quelle Oche si dicono da Livio sagre a Giunone

e da Plutarco in Camillo : Qnce ad cvdem Junonis

alehnnlur ; ma il Tempio di Giunone tu parte di quel

di Giove Capitolino .

Terzo si allega Manlio primo difensore della Roc-

ca , che siccome vicino alle Oche fu anche vicino al

Tempio di Giove . Virgilio ncll' ottavo v. 662. e seg.

In sinnino custos Tarpejce Manlius arcis

Stabat prò Tempio , et Cajntolia celsa tcnehnt .

Osaa del- Quarto vi aggiunge P autorità di Plutarco in Ro-

la Vergi- molo : Projìter sepiUtani ibi Tarpejain collis iste Tar-
ile. Tarpe- „ ••

jjqi,h.ji usque ad Tarquinii Resis tempora obli-
la tras- I ^

.

r j 7 r • ^ 7-

portate. ^uit . Js quuni locum fiunc Jovi consecrasset , reli-

quiis Tarpejce inde translatis , nomen quoque ces-

savit , nisi quod adhuc saxum in Capitolio , de quo

malefici prcecipitantur , Tarpejum dicitur : soggiun-

gendovi egli : Si Templum Jovis , ubi condita Jucrunt

Tarpejce ossa , consecratum est , iisque exportatis

nihilominus rupes Tarpejce nomen retinuit , argu-

mento est prope rupeni J'uisse , ubi et postea Tem-
plum .

Quinto adduce alcune autorità de' Poeti, dai qua-

li è predicato il Tempio sulla rupe Tarpeja . Silio nel

terzo V. 628. e seg.

Aurea Tarpeja ponet Capitolia rupe
,

Et junget nostro Templorum culmina Ccelo , etc.

Properzio nel quarto elegia prima ;

Tarpejusque pater nuda de rupe tonabat .

Prudenzio conlra Simmaco lib. 1. v. 5o2. e seg.

Jawqve ruit paucis Tarpeja in rupe relictis
,

Ad sjncera virum penetralia Nazarceorum
Atque ad Apostolicos Evandria Curia Jontes

Anniadum sobolcs et pignora darà Proborum .

Claudiano nel 6. Consolato di Onorio v. 44- ^ *^S'

juvat intra tecta Tonantis

Cernere Tarpeja pendentes rupe Gigantes.

Sesto altri Poeti apporta in prova , che sulla Roc-

ca fosse quel Tempio . Lucrezio nel quarto libro v.687.

JRomulidarum arcis servator candidus anser .

Virgilio neir ottavo v. 652.

In summo custos Tarpejce Manlius arcis .

Silio nel secondo y. 53. e seg.

Tarpejos iteruin scopa lós
,
prceruptaque saxa
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Scandatis licei , et celsam migretis in arcem .

Properzio nel /\. elegia 4'

Et sua Tarpeja residens ita Jlevit ab arce

Vulìiera vicino non patienda Jovi .

Ovidio nel decimoquinto delle Metamorfosi v, 86j.

Quiijue tenes altus Tarpejus Juppiter arces :

e nel primo de' Fasti v. 85.

Juppiter arce sua quum totum spectet in orhem

.

Settimo , ed ultimo si vale della fabrica del Tem-
pio raccontata da Dionigi nel 3. Huic Tempio Jouis

Tarquinius Rex quintus sedem cum designasset tu-

mulo
,
qui dijficili adita erat , nec in summo pla-

nus , sed prceruptus , et fastigiatus multis ex partibus

amplexus est eum multis substructionibus , inter quas ,

et verticeni congesto aggere planam ejfecit aream ad

excipiendum sacram cedem aptissimam; ove sembra

al Donali veder descritte le scoscesi tà della Rocca .

Argomenti degni tutti dell'ingegno, e della dottrina di

sì grand' uomo .

In me contuttociò fa tanto graH forza il nome di

Capitolio specialmente attribuito alla sommità dell' Ara-

celi a distinzione dell' altra , a cui restò 1' antico di

Rocca , che ogni altro argomento contrario rai fa sem-

brar debole . Troppo del mostruoso avrebbe , che quel

nome , il quale da un capo ritrovato ne' fondamenti

del Tempio di Giove derivò , fosse special nome della

parte opposta a quella del tempio , nella quale fu trova-

to j e forse non soleva anche con più stretta individui-

ti il nome di Capitolio darsi al Tempio di Giove ? Capito-

Ouando Camillo nel quinto di Livio capo ult. dice al- [">'"'"''

la plebe . . . .lue quum augurato liberarelur Lapi- n, ioln

toliuni , Juventus , 2'erminusque maxima gaudio Pa- Tempio

trum nostrorum nìoveri se non passi , intende d' altra
c^„i^ n,

liberazione, che del sito del Tempio? Quando il mede- no .

«imo Livio nel terzo e. n. dopo 1' uccision* d' Erdonio,

nel qual conflitto multi exulum ccede sua foedavere

Templum , soggiunge indi a poco Capitolium purga-

tum , atquc lustratum
,

parla d' altra lustrazione, che

del Tempio ? Quando Tacito nel terzo delle Istorie nar-

ra , che Capitolium conflagravit
,
quando dice Sallu-

stio nella gueira Catiliaaria , ab incenso Capitolio il-

lum esse trigesimum annum (lascio di far menzione di

infinite altre autorità somiglianti ) non presero il C-am-

pidoglio per il solo Tempio ? Lo stesso da S. Agostino
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nel 4- ^^ abitate Dei al C). sembra confermarsi ;

Ipsiun enirn Deoriim omnium , Dearumque Regem
esse volunt : hoc ejus indicai sceptruin , hoc in alto

Colle Capitoliuni

.

Aon minor prova ne fa 1' antico nome di Tarpe-

Jo , dal Donali addotta incontrario coli' Autorità di

Plutarco . Cedette quello all' altro di Gapitolio per

1' umano capo ritrovato nel sito del Tempio , e solo nel-

la Rupe Tarpeja detta si conservò : e\'idenza ella è ba-

stevole a fiir dimostrazione, chela parte del Colle , in

cui r antico nome rimase , fu la più remota dall' altra
,

in cui il capo ritrovato die occasione di nome nuovo ,

e forse 1' ossa di Tarpeja , che altrove trasportale , Plu-

tarco dice dal luogo del Tempio , furono portate nell' al-

tra sommità presso alla rupe , che ne serbò facilmente

perciò il nome .

Altrettanto di chiarezza dalla salita dell'Asilo , al-

legata parimente dal Donati può trarsi . Ch' ella fos-

se presso al Tempio di Giove , come il Donati coll'au-

torità di Tacito afferma , è certissimo ; ma se fu non

lungi dalla moderna salita presso all' Orto dell' Arace-

li , come si è concluso , fa conseguenza necessaria , che

presso al medesimo Convento fosse il gran Tempio .

Ma qual miglior prova dell' autorità di Dionigi nel

terzo , di cui non so come il Donati possa servirsi in

prò suo ? Dionigi dice , che la sommità Capitolina ,

nella quale da Tarquinio fu fatto il Tempio , era nel

mezzo più alla , che nell' estremità della sua circonfe-

renza , e r uguagliò Tarquinio con sostruzioni terra-

pienate ; se ciò fu vero , come il medesimo Istoiico ri-

pete pimtualmente nel quarto libro , non potè il Tem-
pio essere nella Rocca ; o\e la rupe Tarpeja , su la

quale il Tempio detto dal medesimo in alta crepidi-

ne sarebbe stato , non ebbe sostruzioni , ma dall' alto

a terra fu scoglio . Segue dunque , che nell'altra cima

da sostruzioni ajutata si ergesse. All' oscurità di Dio-

nigi dà non poco credito Livio dicendo nel primo e. 21.

^ugebatur ad impensas Begis animus . Itaque Po"
nietince nianubiaj , qua', perducendo ad culmen ope-

ri destinatce erant , vix in J'undamenta suppedila-

vere .

Faccia Finalmente , se posto in alta crepidine etc. era
del 'lem- rìvojto a mezzo giorno , come Dionigi scrive nel quar-
pio volta , • \ T -1 A • «11
verso l'd ' ^ ^ ^^^ verso il/ monte Aventino , il quale

ventino •
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dall' a astrai parte del Campidoglio si guarda a dirittu-

ra ,
quando nella sommità della Rocca fosse stato ,

avrebbe di necessità volto tutto il tergo all' intermon-

zio
,
per cui \i si ascendeva diii Trionfanti , né sareb-

be potuto stare su l'alta sponda con altro , che colla

faccia ; onde non avrebbe avuto avanti di se piazza , né

vestibulo sufficiente : inconvenienze , che ne tolgono

ogni credibilità , mentre nell' altra parte dell' Arace-

li volto il Tempio a mezzo giorno riusciva comodo , e

forse in faccia alla salita , per cui dall' Intermonzio vi

si andava , e col lato sinistro secondava facilmente la

sponda sostrutta alla salita di Marforio sovrastante .

yVgli argomenti del Donati ancorché ingegnosi , ed

eruditi rispondere non è dlllìcile , e primieramente il

primo della salita all'Asilo vicino alla Tarpeja si è già

rivoltato in prova dell' opposto .
L' Ochì

Al secondo delle Oche a Giunone sagre, enelTem- "^^{^^o<^'

pio di (j)unone nudnte non si neghi un i empio di tempio di

Giunone essere stato sulla Rocca ; ma per quel Tein- Giunone

pio prendere la Cappella , che nel Tempio di Giove P'*^"^'^"*

Cnpltollno aveva quella Dea non è necessità , né pro-

prietà di favella , né ccndecenza . E qual necessità può
ridurci a dichiarar sul Campidoglio detto omnium
Deoruìn Doniiciliuni Tempio di Giunone una Cappel-

la d' altro Tempio, ed a supporre quel poco sito, e sì

celebre , e sì frequentato , e si maestoso una sporca

stalla d' Oche ? Se altri nel supporre un Tempio in-

cognito sulla Rocca , quantunque non inverisimile
,

non resta pago , cerchisi , clie facilmente alcuno vi si

potrà ritrovarne . Non intendo dir del Tempio di Giu-

none Moneta fatto dopo 1' assedilo de' Galli , nel qua-

le avere i Romani in segno di gratitudine pasciute poi

le Oche , ed aver Plutarco nel dirlevi pasciute anche

prima pigliato erroi'e , non sarebbe affatto strano ; ma
ciò non dico io . La Curia Calabra , se in essa nel pri-

mi tempi di Roma si tenne il Senato , come nell' ot-

tavo dell' Eneide Servio scrive , e se uno de' Pontefici

vi pubblicò poi nelle calende di ciaschedun mese le no-

ne lunari , era Tempio ; ma di quale Deità ? la for-

ma delle pubblicazioni delle none da \arrone scritte

nel quinto e. 4- l'insegna: Quinque Kalo Juno no-
vella ; septem Kalo Juno ìiovella . Della Luna dun-

que col nome di Giunone chiamata fu Tempio la Cu-
ria Calabra , in cui il minor Pontefice in ciaschedua
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giorno di Caleude
,
per detto di Macrobio nel i5. del

primo de* Saturaali ; sagrificava a Giunone cognomina-
ta perciò Calendare , e siccome di Giove era 1' anno

,

essere stati di Giunone i mesi , anzi ed essere stata

dai Romani la Luna detta Giunone , e la Giunone Lu-
cma dalle Partorienti invocata essere stata pure la

Luna , il medesimo Plutarco nel problema nn. dispie-

ga a luiii;o ; onde in una parte della Curia per talef-

fetto distinta esservi state alimentate le Oche , animali

non meno aquatici , che terrestri , e per la loro umi-

dità al particolar predominio della luna soggetti , ha

molto minore stravaganza , che in una principale Cap-

pella del Tempio di Giove .

Al terzo di Manlio difensore della Rocca , e del

Tempio di Giove facile è la risposta . Le parole di

Virgilio , che ^Manlio stabat prò Tempio , han signi-

ficato buono , e corrente , che Manlio su la Rocca ser-

viva d' usbergo , e riparo al Tempio vicino sì , ma
non tanto , che fosse sulla medesima sommità . Tut-
ta la Rocca ampiamente intesa , cioè a dire V una , e

l'altra cima del monte da' Galli assediato guardava-

si da Manlio , e dagli altri ; nella quale la più impor-
tante cosa era il Tempio di Giove Capitolino ; e per-

ciò dicendo Virgilio stabat pio Tempio , vi soggiun-

ge immediatamente dichiarazione espressa , et Capito-

Ha celsa tenebat ; colla quale ambe le sommità del

Campidoglio dice sostenute egualmente .

11 quarto della Vergine Tarpeja si è parimente

volto in contrario . Il nome di Tarpejo più sai-ebbe re-

stato alla cima delV Araceli , che all' altra de' Conser-

vatori , se in questa il capo umano cagione del nuovo
nome si fosse trovato , ed in quella fossero state tras-

portate le ossa della Vergine Tarpeja .

Le autorità dei Poeti addotti per se , benché sem-
brino accennare il Tempio presso la rupe Tarpeja

,

oltre l' esser modi di dir poetici , i quali non forzano

essere intesi in senso stretto
,
per Rupe Tarpeja inten-

dendono tutto il sasso , che per le sostruzioni spiccato

sorgeva ; così altri disse Capitola immobile saxmn
j

sul quale aurea Capitolia , in proprietà di senso , non
possono intendersi , che le due sommità adorne del

gran Tempio di Giove , e degli altri minori si , ma
belK , e forse dorati anche essi . Il tonar di Giove
dalla nuda Rupe fa òenlire il sasso lutto , sovra cui più
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nho il Tempio torreggiava in conformità di quello
,

che nell' Orazione avanti all' esilio Cicerone disse :

JVunc ego sì Juppiter Opt. Max. Juno , 3Iinerva
,

ctvterigue Dii , Deceque ininiortales
, qui excelienti

tumulo civìtatis sedem Capitola in saxo incolitis

constitutam . Virgilio nell' ottavo v, ò^'j. fa sentir di-

stinta la Rupe Tarpeja dal Capitolio , mentre dice ;

Hinc ad Tavpejani sedem , et Capitolia ducit
,

Aurea nunc , olitn sjlvestribus obsita dumis .

de' quali modi poetici presi per ambe le parti s' incon-

treranno infiniti , cercandosi ; e però in essi non è da

far fondamento dimostrativo . In ultimo i Giganti
,

che da Claudianosi dicono pendenti dalla rupe , spiega-

no così gran licenza di favella , che altro senso, che

il larghissimo , non possono ammettere .

Alle altre autorità de' Poeti cantanti il Tempio di

Giove sulla Rocca del Campidoglio è risposta soverchia-

mente commoda , che il nome di Rocca non solo dai

Poeti , ma altresì dagl' Istorici suol darsi a tutta la som-
mitìi del monte chiusa da mura , come il medesimo
Donati nel primo del secondo libro dichiara , e le

stesse autorità ben considerate mostrano dover essere

intese così . Lucrezio , Virgilio , Silio pailano della

Rocca assediata da' Galli , e difesa da Manlio, ed in

conseguenza di tutto il sommo del Colle. Ovidio ol-

tre al plural numero altas arces dinotante ambe le

cime ugualmente , col verbo teìies rende indubitato

intendere tutto il chiuso da mura protetto da Giove
,

e ne' Fasti direndo Giove dalla sua Rocca mirare tutto

il Mondo , chi può avere dubbio , se di tutta la som-
mità del monte ragioni ? Properzio fmaìmente nel can-

tar la Vergine Tarpeja piangente , e residente sulla Roc-
ca , non sarà , credo io , ciii 1' esponga di residenza in

una sola delle due sommità : e se di una s'intende,

dichiarando Giove vicino alla Rocca , fa espressamen-

te sentirlo fuor della Rocca , benchò non lungi .

Il settimo argomento fondato in Dionigi non ha
d' uopo di risposta; poiché la descrizione , cht Dioni-

gi fa del Colle da Tarquinio con sostruzioni fortifica-

to» ed uguagliato con terrapieni, all' antica Rupe Tar-
peja in ninna guisa può convenire .

Tutto però sia posto per mero discorso . e per
maggior chiarezza della materia, e lascisi l'elezione

all' altrui piacere .
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Descrizione del Tempio .

CAPO DECLMOQUINTO .

Crandez- -Lia grandezza , e forma del Tempio si descrisse dni
za del Riquio , e poi dal Donati assai evidente colla scorta di

intutto^il l^'0"ig^ 5 ^^^ così racconta nel quarto i5'j:^/'uc/z/7/i rtafe//i

juogiro, fuit in crepidine alta , octojere jvgerum ambita, sin-
^

h"j^'^
g^^lfi ^o.tera habens ducentosferme pedes longa , atque

de^u suoi ^^"^ exigua longitudinis latitiidinisque differentia

l'iti . ( est ) ut vix quindeciiji pedihus illa istam excedat .

Il circuito d'otto Jugeri inteso puntualmente col lume
,

che ne dà Plinio nel terzo e. del 18. libro , e Varrone

nel primo Delie Rustica al e. 10. essendo il Jugero

due atti quadrati congiunti , i quali fanno 240. piedi

in lunghezza, e 120. in larghezza , sarebbe di 1920. pie-

di
,
quantità di troppo maggiore a quello , che poi

segue, che il Tempio fosse 200. piedi lungo , e i5.

meno largo
,
quantità , che nel giro fa solo 770. piedi .

Ma vinca il vero : Dionigi nel suo testo greco dice Pie-

tri , non Jugeri ox.ra.yrM6poc , ed il pletro misura gre-

ca spiegata malamente col Jugero da' Traduttori , era

di soli cento piedi , come osserva il Donati nel trattar

della Inii^-iezza del Tevere , e come anche io allora con-

fermerò : sicché gli otto pletri facevano 800. piedi di

giro , che col J'ere aggiuntovi da Dionigi riescono a

maraviglia giusti col jjo , e se anclie vi si vuol com-
prendere quel di più , che occupavasi dalla scalinata

,

riuscirà esatta 1' adequatezza : col qual lume possiamo

noi cercare più minutamente la misura di ciascheduu

lato . Li 200. piedi fanno ( come si trae dal Donati ,

ed io nell' antico Vejo discorsi ) 26. canne , .sei palmi

,

ed otto oncie . La larghezza di i5. piedi meno riesce

del lem- ^4- caune , sei palmi, ed otto oncie . La forma cosi

pio . si segue a descrivere da Dionigi : Frons ejus meridiein

special . Porticum linbet cuni triplici ordine co/umna-

rum : in ìateribus ordo duplex est . Tres cedes pares

communibus in ìateribus : media Jovis , hinc , et in-

de Junonis , et Minervce sub eodem tecto et pinna-

in trorue ^"^<^(0' Aveva il portico non in fronte solo , ma co-

j ne'lati .

(0 Dionigi dice : j^è ea parte , (jua frons ejus est ,

marlùiv/n spccfantc , triadici colunmaruni ordine circwii'
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me sembra a me cliiaro in Dionigi , ancora da ambi i

Iati , né portico semplice , ma in fronte triplicato , co-

me oggi nella Rotonda veggiamo , e nei lati doppio ,

sicché da tre lati si poteva girare , e stare al coperto;

e nelle cene trionfali , che per testimonio di Zonara

nel secondo degli Annali vi si facevano , come ampia-

mente scrive il Bulengero nel libro de' Trionfi ,
gran

quantità di gente poteva capirvi .

Di quale ampiezza fossero i portici , e di quale il Loro am-

Tempio, non è cosa affermabile senza maggior lume .
P'^~=a •

INIa pcrciiè quello , che di certo non può trovarsi , non

è a noi vietato il congetturarlo , e 1' immaginarlocl col-

la scorta di alcuna favilla , o barlume , non lasciamo

d'investigarne almeno dubitativamente quanto se ne po-

trà . La diiferenza di quindici piedi , cioè a dire di

due canne fra la larghezza , e la lunghezza , si scorge

molto probabilmente derivar dal portico doppio ne' Ia-

ti , e triplicato nella fronte , le quali due canne appa-

iono molto conveniente spazio del portico , che la fron-

te aveva di più de' fianchi , Da ciò , come dall' unghia ,

che porla alla notizia di tutto il leone , la disposizione

del resto del Tempio si trae 5 poiché li portici essere

stati tutti uguali non dee negarsi , e se furono uguali

,

triplicato quello spazio faceva sei canne ; che tolte

dalle 26. fa restare la lunghezza del Tempio senza por-

tico alle sole 20. Così i portici doppj nell' un fianco
,

e nell' altro ingombravano lo spazio di quattro canne

per parte, le quali otto dalle 24- della larghezza detrat-

to , fanno i-estarla a sedici , y^^ ^^

Nel Tempio erano tre Cappelle , delle quali quel- peiu una

la di mezzo fu di Giove , e le altre due di Giunone, di. Giove

e Minerva ; le quali , secondo il testimonio di Dioui- g^^„„„j
gi , essendo contenute da' lati comuni, non potevano cV/zwerya

essere , che unite tutte ad un filo in faccia nell' estre-

ma parte del Tempio , non differentemente da quei tre

archi , che del Tempio della Pace si veggono restati in

piedi . Queste altri disse essere state divise dal muro
esteriore del Tempio , e perciò spiccate dentro d' esso ,

ma oltre I' autorità sopra citata di Dionigi , trcs cel-

cingitur , duplici vero a liilcribus . Intus auiem tres c(il~

icv poraitt'lce sunt , coinmunibus contenta; (cifcribus ; me-
dia Jo'^is , e/c.
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Ice . . . . convnwiibus contentce lateriòus o\e non di

soli lati comuni fra esse , ma e de' lati del Tempio co-

muni a tutte è senso più piano . Livio nel settimo e. 2.

dicliiara il muro di fuori essere di Minerva
,
quando

parla del chiodo , che fuori del Tempio si aftlgeva

ogni anno : Clnvus . . . Jixus fuit dextro lateri asdis

JovLS Opt. Max. ea ex parte, qua Miner^'ce Teni-
plutn est ', eum clavuin

,
quia rare per ea tempora

literce erant , notatn numeri aiinoram fuisse ferunt ,

coque Minervce Tempio dicatam les^em
, quia nume-

rus Miner^fcB inventum sit ; e scrivendo Svelonio nell'

84- di Cesare , che una parte del popolo pretendeva si

abbruciasse il suo corpo nella Cella di Giove
, può

inferirsene ampiezza tale , che da altro muro divisi-

vo non potè essere la larghezza del Tempio ingom-
brata 5 onde coli' opinion del Lipsio concorro volentie-

ri aver' ella avuti i lati , ed il tergo col muro del Tem-
pio comuni . Dionigi le dice pari ; ma se intenda pa-

rità sola del sito per essere state tutte in filo , oppu-
re anche di grandezza , è incerto . Più conveniente sem-
bra il credere quella di Giove nel mezzo maggiore
delle altre ; ma resti ciò dubbioso . Se pari elle furo-

no nello spazio di 16. canne , toltone le grossezze dei

quattro muri , ciascheduna ebbe minore ampiezza di

cinque canne
; per 1' altro verso delle 20. della lun-

ghezza del Tempio quante ne occupassero , altra con-

gettura non può aversi , che d' una certa simmetria coi

portici , che erano negli altri lati . La sola posterior par-

te del Tempio non aveva portici , non dicendo Dionigi ,

che gli avesse, ma in luogo di esssi rinchiudeva le

Cappelle , che occupavano facilmente dentro altrettan-

to spazio della lunghezza
,
quanto i portici di fuori

,

cioè a dire quattro canne , facevano concerto buono
,

ed il resto del Tempio restava riquadrato , ed in

mezzo .

PestihiiU Aveva ciascheduna Cappella 11 Vestibulo parti-

pelU
^^' colare, scrivendo Dionigi nel terzo; Nunc altera est

in vestibulo Minervce , altera in ipso delubro pro-

pe margineni , seu murum ; i quali Vestibuli dentro

al Tempio io crederei balaustrate , o cancellate ; o piut-

tosto il sito , che gli era avanti , fu detto Vestibulo ,

per non aver dentro al Tempio a supporre mostruo-

samen.te altri portici ad ogni C;ippella , come piacque

ad altri . Il resto del Tempio , che riquadrato potè es-
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sere di quindici canne per ogni verso , o di poco meno
,

toltene le grossezze delle muraglie , o fu a guisa di una
gran sala vuoto , e spicciato , o piuttosto ( percliè a

tant" ampiezza travi troppo smisurate si richiedevano
,

ed una della lunghezza di sedici canne essere stata visia

in Roma per miracolo nel tenipo di Tiberio scrive Pli-

nio nel quarto del 16. libro ) era da colonne, o pila-

stri distinto in navi ; di che danno indizio le anti-

che Basiliche de' Cristiani fatte in cotal foggia ; e

gì' istessi antichi atr) , ( che sale erano ) sostenuti da

colonne danno occasione di conseguenza , che allora
,

e specialmente nei primi secoli, per isfuggire le gran

volte in tutti , o quasi in tutt' i grandi edifizj cosi pub-
blici , come privati , o pilastri , le colonne si frappo-

nessero . Per additar tutto con evidenza , ne ho posta

quivi la pianta .

Fatto prima con pilastri , ed arso dal fuoco , fu da Ebbeprì-

Silla arricchito delle colonne del Tempio di Giove '"^. P}}"-'

Olimpio portate dalla Grecia, come scrive Plinio nel /^^^
J./^^^.^

sesto del i6. dopo la cui morte fu dedicato da Catu- con colon

lo j di cui esservisi letto il nome scrive Plutarco in "^ porta-

Publicola(i) . Di nuovo arso nelle rivoluzioni Vitel- Grecia

liane , fu da Vespasiano rifatto ; dopo il quale ab-

bruciatosi la terza volta dio occasione a Domiziano di

restituirlo con magnificenza maggiore ; poiché condus- da^'es'pa

se egli dalla Grecia colonne di maggior prezzo
, per te- siano .

stimonio di Plutarco in Pubblicolaj ove della simmetria ^po\d(i

di quelle così racconta : Colunmce 7 etnpli ejus ex Pen- no con
telico lapide excisce sunt , crassitudincm liabent opti- colonne

me lonsitndini consruentem . f'idiiìnts quidcm ipsas '^'; "^"^'

T > I • 1 Ti
' gior prcz

olmi Atlienis , et ruisus sea lionice exteitiuitce , et ex- zo

.

poLitce non tantum ex sculptura ornatiis acceperunt
,

quantum mensuraruni convenientice amiserunt
,
quuni

suo decore , et specie vacuce , ntque exinanitce appa-
reant : le quali essere quelle , che nella Chiesa dell'Ara-

celi si veggono
, (2) si può slimar facile , ed essendo

(1) La forma di questo tempio si può vciicrc nella nicila-

glia riportata al n. 59. ed in quella data al n. y. nel preceden-
te volume , secondo il Kardiai per tempio della Pace , ma
che più probabilmente rappresenta questo di Giove Capi-
tolino .

(2) Una sola ve n ha di marmo , la cui propor
To^n.II. X
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stati soliti gli anticlii moderni nel fabbricare le Chiese
Colonne Cristiane

,
per sfussire la spesa , e la fatica di condot-

dUL'Ara- ^ • • j ,
• •

l » j il i

pg/^
ture , servirsi de marmi , e specialmente delle colonne ,

die appresso trovavano 3 e le difficoltà del condurle

maggiore era su quel monte , che altrove .

Edicola ^^ ^^^ Cappelle essere state sub eodem tecto , et

duLU Cu- frontispitlo Dionigi dice ; ma aver avute tutte sommi-
i'iiU

. tà , e frontispizj distir^tì par che accenni Livio nel

scudi do- ^^^^^^^ della quarta e. aa. De multa dainnatomni
jati . quadrìgce inauratce in Capilolio positce in cella Jo-

vis supra fasti3;iuni cediculce , et duodecim clypea

inaurata . NuHadimeno fra Dionigi , e Livio a me
sembra piìi concordia , che diversità . Le Quadrighe
non sopra la Cappella , ma nella Cappella poste in

Cella Jovis , Livio racconta ; dalla qual Cappella , o

Cella dichiara l'Edicola cosa diversa ; uè altro potè es-

sere , che la Tribuna , o Ciborio , dentro la quale la

statua di Giove adoravasi, e su'l quale essere state po-

ste le quadrighe dorate , ed i scudi egli dice . Questo

da quatti'o colonne sostenuto , e somigliantissimo a mol-

ti , ne' quali le più antiche Basiliche de' Cristiani han-

no i loro Altari maggiori , mostrasi da una medaglia

portata dal Donati nel e. 10. del libro secondo , nella

quale il simulacro di Giove si vede (l) •

Le medesime tre Cappelle essere slate uon paten-

ti , come le più d'oggidì , ma chii]se con porte , o al-

meno con cancelli , sembra dichiararsi da Aulo Gel-

lio ; mentr' egli di Scipione scrive nel e. i. del j. libro
,

solitavisse noctis extrenin
,
priusnuani dilucularet

,

in Capitolium 'ventitare , ac jubere aperiri cellam

Jovis , atcjue ibi soluin dia demorari età.

Statua di Era la Statua di Giove sedente col fulmine, e coli'

Gioire
. jjgjg nelle mani in luogo di scettro . Così appare nella

medesima medaglia. Del fulmine Ovidio nel primo dei

Fasti V. 202. cosi canta :

«ione semljra troppo meschina per potersi credere re-

siduo del Tempio più maestoso di Roma . Le altre poi fra

le qnali una se ne conta colla iscrizione A CVBICV^LO AV-
GVSTORVIVl, si per la loro disuguaglianza, che per essere

di marmi diversi, mostrano chiaramente non potere essere

dcir antico tempio, come pretende il nostro Autore.

(1) Si veda il num. 4o-
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Inqiie Jovis dextra fidile fiilmen et al .

E perchè Svetoaio nel g4- ^'* Augusto raccontando uà
sogno di Catulo dice avere anche tenuto il segno, o

statuetta della Republica : Q. Catulus post dedicatum
CapitoUuìti duabus continiùs noctibus somniavit ; pri-

mo Jovem Opt. Max. pra^textatis compluriòus air-

curri ararn ludentibus , iinuin secretnsse , alane in

ejus sinum signum Reipublicce
,
quod manu gcsta-

ret , reposuisse y non crede niale il Donali , che ta-

lora il fulmine , talora quel seguo gli si ponesse nella

destra , se piuttosto non vuol dirsi , che alla nuova
statua fatta dopo 1' incendio di Siila in vece di fulmi-

ne , segno di gastigo
,

gli fosse posto quel dinotante

particolar protezione della Città .

Fu la Statua di Giove di creata , come dichiara Ne'primC

Ovidio nel luogo detto , ed essere stata solita miniar- '^'"/'' '^''

si scrive Plinio nel 12. del 35. Twianumque ciFre- solita^mi-

gellis accitum , cui locafet Tarquiniiis Pr'i<icus effi-
niarsi .

siern Jovis in Capitolio dicandam . Fictilcni eum fuis- ^ "S <- "
-

se, et ideo niirtiari soUtum . Jn ultimo luti oro, co- pi d' o'"-

me in tempo di Trajano Marziale nel hb. ii: ep. 5. -Ne'iempi.

Sculptus et esterno nane primuin Juppiter auro : ^- ''^^^

Ma come fosse nei tempi di mezzo è difficoltà . Il Ri- materia

quìo da giudizio più che da efficace congettura gui- Jossc

.

dato r immagina dopo vinta V Asia fatto d' avorio a

somiglianza di Giove Olimpico , ed al tempo di Tra-

jano poi d' 0x^0 . Al Donati piace essere stato dopo la

restituzione di Siila sempre d' oro
,

giacché allora Ca-

tulo v' indorò le tegole , e 1' uso delle Statue dorale già

era introdotto ; sicché dovendosi per l' incendio della

statua vecchia fare la nuova , non può il Donati crede-

re , che non s' indorasse . Il verso di Marziale dice ri- Talora

ferirsi non alla novità , ma all' eternità, come se quel /orse d\>-

Giove dovesse durare in eterno , se gli altri primi ,
''? '"'^"'^^

ancorché d' oro anch'essi, poco durarono ,• erudita, ed ora d' al-

ottima interpretazione ; oltre alla quale sembra a me era mate-

parlar Marziale di statua nuovamente allora fatta

d' oro massiccio , come le parole sculplus auro
suonano ; Iraendosene essere stato prima d' altra mate-

ria dorata ; nella quale dopo alcun tem[>o 1' oro perde
,

cedendo alla materia , o oscurandosi . Essere stala

d' oro fin al tempo di Massimino mostrano gli attn di

S. Marciano . In Capitolio intra Tcmplwn , in quo

iiniulncrum aureuin crai . Avanti Siila , e Catulo se

X a

ria

ta

dora-
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y1 vanti ^i creta sempre durasse per sì lungo spazio , non ar-

HiLa r/( disco affermarlo, essendo il verisimile piuttosto in con-
qaal ma-

i^,^j.\q ^ g gè mai fu rifatta dopo quelle semplicità , di

se, altro , che di marmo , o bronzo none credibile , spe-

cialmente dopo vinta l'Asia ; leggendosi nel y. del 34-

di Plinio : Mirwnque niihi videtur quiun statunnun

origo tani vetus in Italia sit , lignea potiiis , aulfi-

ctilia DeoTurn simulacra in delubris dicala usque ad
I n devictaui Asiain , unde luxuria .La Coro- T /-!•

nu ,
La Corona di Giove essere stata d' oro in forma

di quercia nota il Riquio da tre versi di Plauto nel

Trinammo ( ^ct. i. scen. n. v. 98. ) .

Nani nunc ego si te surripuisse suspicer

Jovi coronani de capite e CapitoUo
,

Quod in culmine adstat suinnio . . .

aggiuntovi quel , che nel libro /)e Corona Militis Ter-

tulliano dice : Hoc vocabuliun est coronaruin
,
quas

gemniis , et foliis ex auro quercinis ob Joveni in-

signes ad deducendas 7'Iiensns ciun pahnatis togis su-

muiit . Ma Tertulliano toccaudo solo la quercia es-

sere sagra a Giove , non dice , che corona di quercia

avesse la statua di Giove nel Campidoglio , ed io aver-

la avuta in forma di raggi dirò colla scorta di Sveto-

nio , che nel 94- <^^' Angusto un sogno d'Ottavio Padre

dell' Imperadore cosi racconta : J^idcre visus estjiliwn

, nioitali specie ampliorem cum fulmine , et sceptro ,

exuviisque Jovis Ontinii Maxinii , oc radiata coro-

na etc. alla cui somiglianza forse JNerone una corona

di raggi pose al Colosso .

Si soleva Essere stato solito vestirsi con Toga Trionfale no-
vestire

i-^ \\ Donati , ed indi essere avvenuto , che i Trion-

Trioufa" f'^'^'-^ COSÌ vestiti erano detti portare le spoglie , e l'or-

ic . namento di Giove , o come Svetouio dice ; Jovis tu-
^onde i fiicam , et exuvias Deorum . V allega Lampridio in

ti'^Tcnii- Alessandro e. 59. ove dice : Pnetextam , et pictani to-

soli^iPre- gain nunquain nisi Consul acccpit , et eani quidem ,

tori, e gì'
f^jii^iji ^g Jovis Tempio sunintani alii quoque acci-

ri saliva- V^^t>ant , aut Frcetores Consuies. Ma se 1 C<onsoli , 1

»o preti- Pretori
,

gì' Imperadori solevano tutti dalla Statua di
cria

. Giove prendere la toga
,
quante ne doveva portare quel

Giove indosso ? Direi , che quella stìlessero prenderla

da qualche Armario, che era a tal' effetto in quel Tem-
pio , se lo parole più espresse di Vopisco in Probo c-io,

non discifrassero , che ancora dalla statua solessero pren-
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derla : Appcllntufque Imperator ovvatus etinm pal-
lio purpureo : {piod de statua Templi ablatum est

.

Fra le altre porpore essersi conservata nel Tempio liie-
Porpora.

desimo quella , clie dal Re di Persia donata ad Aurelia- cnusctia'.

no scolorava ogni altra postale appresso , il medesimo tu nel

Vopisco iti Aureliano dice e. iq. Meministis eninijuis- '^'"P^^ •

se in Tempio Jo<v>is Optimi Maximi Capitolir.i pai-
lium breve purpureum lanestre , ad quod quum Ma-
trari ce , atque ipse jéureliauus jun^erent purjmi as ci*'

neris specie decolorari videbantur cceterce divini com-
paratione fulgoris . Hoc munus Bex Persa/ um ab
Indis interioribus sumptuni Aureliano dedisse perJii-

betur scribens : Sume purpuram ,
qualis apud nos

vst etc.

Presso all' Altare di Giove nel tempo della guer- Palma e

ra Persica nacque una Palma , che nell' impudica cen- P"'
.

/""''

sura di Valerio Messala , e Cassio Longino andò per so L'Aitar
terra , e vi tiacque un Fico . Festo nel i8. in voc. Re- di Giove,

ligionis . Nam Palmani
,
quce in Capitolio in ara ìpsa

Jovis Optimi Maximi bello Persico nata J'uerat ,

tunc prostratam ferunt , et ibi enatam Jìciim , ivj'a-

mesque rursus fecit ,
qui fine ullo pudicitice respectu

fuerant Censores . INella medesima Cella di Giove eb-

be statua Scipione Africano, della quale Valerio Mas- Statua di

simo nel i5. del llb. 8. §. 1. Tmaginem in Cella Jo- ^<^'P'one

'VIS Optimi Maximi jwsitam habet : qtice quotiescum-
^/'**^*"'^

que funus aliquod Cornelia; gentis celebrandum est
,

inde petitur , vnique illi instar Atrii Capitolium est .

Nel destro lato essere stata la Cappella di Miner- r» , ,

va e autor Livio citato sopra : Clavus . . . jixus fuit Minerva-

.

dextro lateri cedis Jovis Optimi Max. ea ex parte, E chiodo

qua Minerva; Templvm est. Dentro questa fui' Al- cavaceli'
tare della Gioventù , siccoine fuori presso al limite fu ar.no nel

V altro del Dio Termine, i quali due Dii non consen- ^"^ '""''.^

tirono di dare il luogo a Giove, quando nel tempo di jEdlcaU
Tarquinio Prisco per mezzo degli Auguri tutt' i Dii , Juvemae .

che su quella cima erano, furono ricercati a lasciar- , I^^^T*

lo. Furono perciò l'uno, e l'altro inchiusi nel Tem- iierminet

pio , come Dionigi nel sesto , Livio nel primo, e nel

quinto , ed altri . Non era altro il Dio Termine , che
una pietra informe consegrata , secondo Varrone , da
Tazio 5 secondo Dionigi , da Numa : e perchè soleva

essere in luogo scoperto adorato , fu di mestiere lasciar

sul tetto alquanto d' apertura , acciò egli libero Ccelo
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frucretiir , disse Lattanzio nel primo dell' Istituzioni i

Onde Ovidio nel 2. de' Fasti v. 671. e seg.
Parte di JVunc quoque se supra , ne quid itisi sjdera

Tempio cevìiat .

lasciato Exiguum Templi teda foramen liahent .

scoperto,
j} g^jQ preciso d'ambi gli altari narrasi da Dionigi nel

terzo : Et nunc quidein altera est in Vestihxxlo Mi-
nervce , altera in ipso Delubro prope murum . Per-

ciò della Tavola di Proserpiua dice Plinio nel 10.

del 35. Pinxit hic raptus Proserpince : qua; Tabula

Juit in Capitolio in Minervce delubro supra a^dicu-

lani Juveututis ; ove 1' edicola , come di quella di

Giove dicemmo , non \uol dire Cappella , ma orna-

mento , o Ciborio ; e stando 1' Altare della Gioven-

tù presso il muro ,
1' edicula sua fu forse nicchia , o

altro ornata di colonne , d' architrave , e di frontispi-

zio , come gli Altari de' nostri tempi sogliono avere

,

ed avere avuti gli antichi appare nella Piotouda . Al

„ '^^"^ * Dio Termine ancora dal Panvinio si pone 1' edicola

,

ma s'egli voleva sopra di se il cielo libero
,
par diffi-

cile avervi avuto altro , che altare . Avanti alla medesi-

ma Cappella erano tre statue inginocchiate dette Dii

nixi ; Festo : Nixi Dii appellantur tria sigila in

Capitolio ante Cellani Minervce genibus nixa , ve-

lut prcesidentes parientiuni nixibus
,

qiue signa

sunt
,

qui memoria prodideriìit, Antiocho Rege Sy-
rice superato , M. Acilium subtracta a Populo Ji.

adportasse , atque ubi sunt
, posuisse . Etiam qui

capta Corintho ad\^ecta huc
, quce ibi subjecta Jìierint

menste : così anche i pi(^ delle mense adorarono i Ro-
Soffitte n^aiìi per ]oro Dei . Avere avute il Tempio soffitte di

legno dorate , fa fede Plinio nel 3. del 33. laquearia
,

qua' nunc et privatis domibus auro teguntur
,
post

Carlhaginctn eversam primo inaurata sunt in Capi-

fòt terra- ^^^^^ • Sotterranea nel Tempio fu una stanza ,
in cui

nea per i ì libri della Sibilla Cumana chiusi in uu' arca di pietra
ubriSibil sotto la custodla de' Decemviri sacris faciundis vi si

conservarono sino alla Olimpiade i53. , nel qual tem-

po coli' incendio del Campidoglio restarono abbruciati,

come Dionigi diffusamente scrive nel quarto .

Altre rie ^^ ricchezze del medesimo Tempio consistenti in

chezze , e Statue dì marmi , e dì metalli diversi , in pitture , in
tesori del scudi , in spoglie di nemici , in Trofei , in drappi su-

"' perbi , in gemme , inoro o maestrevolmente lavorato ,

Dii Nixi
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in massa, offerti da' Trionfanti , o da' Magistrati , o

dal Senato , oda Imperadori , o da Re , e genti stranie-

re per cagion di voto , o di dono , odi multa , che

erano indicibili , ampiamente si raccontano dal Marlia-

no dal Lipsio , dal Riquio , dal Donali , e da altri j né

voglio io prendermi qui briga di copiarli . Fra le sta-

tue una d' oro posta nel Tempio si legge in Vittore :

Fictorice aurece statua in Tempio Jovis Optimi Ma- tua etc

ximi ; e dovette essere quella di 820. libre di peso , clie

avervi mandala Cerone R.e di Siracusa scrive Livio nel

secondo della terza . Le Tavole di bronzo, che nel Tem- Tavole
,

pio o ne' portici erano affisse, le toccai sopra, quan-
do del Tabularlo ragionai . Il lor numero grande spie-

gato da Svetonio neirottavo di Vespasiano : a;rearunujue

tabularum. tria millia , quce simul confiagraverant ,

restituenda suscepit . Oltre le tavole Gioseffo Flavio

nel i4' libro delle Antichità Giudaiche al cap. ly. fa

menzione di colonne di bronzo con atti , e convenzio-

ni intagliate ; Quando enini tafii manifesta aigu-
inenta exliibuimus nostrce cuni Populo Romano ami-
citice ostensis ceneis columnis , et tabulis in Capito-

lio usque nunc dui antibus ; se però per colonne non
volle egli intendere piedestalli , o pilastri j ne' quali

con maggior commodità ogn' Iscrizione potè stare es-

{)0sta . Del Pavimento cosi scrive Plinio nel lib. 36. al

cap. 26. KomcB scalpturatutn in Jovis Capitolini cede ^^ ^

prinium factum est post tertium Punicum bellum
initum .

Il suo fastigio , clìje in molti Scrittori noi leggia- fastigio

mo , fu un frontispizio inventato negli antichi tempi

dalla necessità , acciocché il tetto avesse pendenza dop-

pia , e così r acqua delle pioggie doppia , calata sopra

il piano , in cui il cornicione circondava , e coronava

la sommità delle mura , fé sorgere un triangolo nella

stessa guisa guarnito 5 da che , oltre la commodità ,

vi restò perfezionata la bellezza , ed il decoro . Né ciò

è mia fantastica specolazione ', poiché nel terzo libro De
Oratore al cap, 4^. Cicerone narra lo stesso distesamen-

te ; Capitola fastigium illiid , et ccéterarum Ofdiuni

non venustas , sed necessitas fabricata est . Nam quuni

esset habita ratio cniemadmoduni ex utraque tecti par-

te aqua delaberetur , utilitatem Templi Jastigii di-

gnitas cohsecata est; ut ètiam si in Coelo Capito-

liuìH statuéretur , ubi imber esse non posset , nullam

Payimen-
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siile fastigio dignitatein habituruni fuisse videaiur .

Ond' ò , che ancor' oggi nelle Cappelle , che si fanno sot-

to coperto ne' Tempj ,
1' Architettura richiede i fron-

tispizj j ma talora spezzTiidoli , e con nuove invenzio-

ni di bellezze ornandoli di cartocci , fogliami , e tabel-

le , o altro , tiene esercitata , e rende sempre più am-
mirabile ne' moderni Architetti la fecondità degl' in-

gegni .

Fra gli ornamenti esterni del Tempio furono le

Quadrighe poste sulla cima del frontispizio . Erano
ancor queste nei primi tempi di creta fatte da un Ve-
jente , delle quali Feste in Ratumena ; . . . Fictilium

(Quadrigaruni . . . quas faciendas locaveraiit Romani
V^ejenti cuidam artis Jigiilice prudenti

,
qnce bello

sunt recu/)eratce : quia in fornace adeo creverant
,

ut exinii nequirent ; idque prodigiuni portendere vi-

debatur , in qua Civitate ea fiissent , omnium cani

futuram potentissimam . Queste , se non prima , do-
po la ristorazione fatta da Siila essere state o di mar-
mo , o piutosto di bronzo il Donati crede ; ed io es-

sere state fatte molto prima di bronzo col denaro ri-

tratto di certa condennagione degli usuraj raccolgo dal

10. di Livio, che per altro in breve sono per addurre .

Sullo stesso fastigio era la statua del Dio Summano for-

se con altre . Di essa Cicerone scrive nel primo libro

De Divinalionc e. 11.; Nonne qauin nndta alia mi-
ribilia , funi illud in primis

,
quuni Summanus in

fastigio Jo7Hs Optimi Maximi
,
qui tum erat fidi-

lis , e Coelo ictus esset , nec usquani ejus simulacri

caput inveniretur , Haruspices in Tiberini id depul-
sum esse dixerunt , idque ini>entum est eo loco qui est

ab haruspicibus demonstratus . La qual meraviglia Ci-

cerone trac dalla lontananza grande fra il tempio , e

il Tevere ; e dalle parole
,
qui tum erat fietilis , fac-

ciasi da noi conseguenza , che nel Tempo di Cicerone
era di altia materia . Al Panvinio piace di porgli an-

che il sacello .

Le Tegole di bronzo del tetto fatte indorar da Quin-
to Cntulo, come Plinio dire nel 3. del 33. dovevano
vibrar da lungi splendor di sole, ed aureo perciò esse-

re stato detto il Campidoglio , dal Donati si giudica ,

né fuori di ragione
,

perchè dorati avesse i tre portici

,

e nel Tempio tutto basi , capitelli , cornicioni , fron-

tlsplzj
, ed nitri membri almeno dopo la refezzione di
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Siila , ediCalulo . Dal Marliano si argomenta detto au-

reo ^;ro/>/er staduts au/cas, aliaque pietiosa ornamen-
ta . Noi aggiungiamovi , che oltre i membri , e le sta-

tue , molte sue altre parti , e dentro , e fuori avesse di

l)assì rilievi , o di altro pur di bronzo indorato : co-

sì persuadendo la spesa ammirabile di cotal indoratura

da Plutarco in Pubblicola detta di dodici mila talen-

ti , cioè a dire di più di cento millioui , e duecento

mila scudi ,• somma da fare un Tempio d' oro tutto . Le
indorature di quei tempi io le giudico di assai mag-
giore spesa d'oggidì , iiou essendosi allora trovato l'at-

tenuar 1' oro in fogli volatili tanto
,
quanto moderna-

mente : ma contutlo( io quei cento milHoni possono da-

re maraviglia. La Porta essere stata pur di bronzo ( in-

tendo dire della soglia , degli stipiti , e dell' architra- ^^'"'^^ ^''

ve ) traggasi da Livio nel 10. e. 16. Eodem anno Cn. cioè stì'.

et Q. Oiiulnii wdiles Ciindes ali(/iiot foeneratoribus piti
1 ^^r-

diem dixcnmt . Quomni bonis niultatis , ex eo ,
quod^^' ^°:'^^'

7 7- j A 1- ì- • ^ soglia

.

in puolicuni redactum est , cenea in LapitoUo limi-

na , et trìiun mensariim argentea rasa in Cella Jo-

ris , Jovemque in culmine ciim Qundrigis . . posiie-

rnnt . E le porte essere state adorne di lamine d' oro Porte

fatte levar da Slilicone , Claudiano scrive nel Panegi- a'^orned;

rico delle lodi del medesimo . t-Tf'
'^'

D' alcune Aquile di legno fa Tacito nel terzo dell' /iquiUdi

Lstorie menzione al e. ^1. raccontando il fuoco getta- l-^s^o •

to da' \itelliani nel Campidoglio Mox suhstinentes fa^
stigium uéquilce retere Ugno traxeruntfammani alae-

ruiìtfpie . Queste, intendendosi per fastigio non il so-

lo frontispizio della faccia del Tempio , ma anche tut-

to il tetto triangolarmente alto in mezzo, e basso nei

lati , non saprei altrove figurarlemi , che col Donati

affisse all'incontro sot lo al cornicione , il quale coronan-

do i muri sosteneva il tetto , ed il frontespizio ; ma
in tanta abbondanza di marmi , e di bronzi si hanno
a credere quelle fatte di legno , benché dorate ? ed a

tante ingiurie di tempo duravano , ed a laut' altezza

poterono i \itelliani avventare il fuoco? ed il fuoco

ivi appreso, lungi da ogni altra materia di legname,
potè destare incendio sì grande ? se meglio si osserva

Tacito, parla del fuoco appreso nei portici 5 e perciò

del fastigio de' portici direi meglio , che s'intenda fiu-

to a due acque, nella faccia specialmente, alto in mez-
zo , e basso negli estremi de' lati , come quello del por-
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tico della Rotonda si vede aacor oggi , o ad una scià

acqua alto presso il muro del Tempio , basso nel d'avan-

ti . Le aquile sotto i portici a guisa di mensole soste-

nevano forse le travi , o in altra guisa 1' incavallatu-

re , o ( se elle vi erano) le soffi Ito
;
perchè , se non vi

erano
,
può sicuramente supporsi 1' armatura del fasti-

gio fatta da Siila, e da Catulo intagliata tutta , e for-

se ancor dipinta , e dorata . Sul cornicione essersi letto

il nome di Quinto Catulo dichiara Valerio nel 9. del

sesto libro : Quce quidem ei iìnpedimento non Jue-
runt ,

quo niinus patrice princeps existeret , nonien-

que ejus in Capitolino fastidio Jiilgeret etc.

Portici I Portici nel Campidoglio fatti da Nasica li dice
asica

PatgpgQ]^ jjgj 2. Ubio cap. 1. Tiwi Scipio Nasica in

Capitolio porticus , tum quas prcedixintus Metellus ,

tuvi in Circo Cn. Octainus multo amccnissimorn mo-
liti siint . Ma consentiremo noi al dire , che nel Tem-
pio Capitolino prima di Nasica non fossero portici ?

Piace al Donati , che i Portici , i quali in faccia , e

dalle bande erano prima doppio , e semplice , da Na-

sica si facessero triplicati , e doppj , o piuttosto facen-

doli egli ne' lati della piazza , eh' era avanti al Tempio,
la riducesse quasi in atrio , del quale dice Livio nel

quarto della terza : Tactuni de CopIo atrium publi-

ciim etc. . L'aver triplicato, o duplicati li portici an-

tichi colle parole di Patercolo non si confronta , nelle

quali si odono portici interamente fatti di nuovo ; e

si tratta del lusso cominciato negli edlfizj pubblici sì

,

ma profani. L'averli fatti nella piazza non è inverisi-

niile , sebben l'atrio pubblico fu altra cosa , ed essere

stato in Campidoglio assai prima di Nasica dichiara Li-

\io nelle parole portate . I portici Capitolini di Nasi-

ca col medesimo Donati essere slati nell' Intermonzio

credo , come già dissi
,

piìi volentieri .

Gradi Si saliva al Tempio per più scalini ; i quali non
avanti al t \ i -r • • • i

Tempio col Lipsio essere stati cento , ed avere avuto prjn-

cipio nel Foro, perchè i cento aver portato altrove già

è certo , e dal Foio al Tempio i Trionfanti salivano

agiatamente su i carri , come coli' autorità , della Ver-

rina y. di Cicerone , d' Ovidio nell' elegia prima del

2. de Ponto , di Lucano nel primo, di Vopisco in Au-
reliano , ed altri il Donati prova . Dicono perciò il

Riquio , ed il Donati li gradi del Tempio non esse-

re stati pili in giù della piazza Capitolina 3 ed io con-
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sentendovi , ma divisandone più minutamente
,
penso

poter dire da quella piazza , che al sentir mio era

nelP Intermonzio , e secondo il parlar di Dionigi fra i

due Clivi , aver cominciato gli scalini verso il Tempio ,

di maniera , che i Trionfanti non più oltre , che all'In-

termonzio , salissero col carro . Sopra una quantità di

questi gradi essersi dilatata la piazzetta, o vcstibulo AreaCtpi-

del Tempio, e da quello ai portici esserne stati alquan- tolina .

li di più nella guisa , che disposti oggi si veggono quei f
j^'^^^'

di S. Pietro in Vaticano , si può trar dal io. del 2. li-

bro di Gellio narrante Quinto Catulo nella ristorazio-

ne del Campidoglio aver detto : inoliasse se areani Ca-
pitolcfiarn deprimere , ut pluribus gradibus in cedem

consceììderetur , sugi^estusque prò fastidii magnitudi-^

ne altior Jìeret , sedfacere id non quisse ,
quoniam

J'avissce impedissent ; il cui senso corrente si è , aver

egli voluto abbassando il vestibulo crescere i gradi di

sopra , non essendo verisimile aver voluto abbassare il

piano dell' Intermonzio con portici , e le fabbriche , le

quali vi erano . Della medesima piazzetta , o vestibu-

lo facilmente intese Patercolo descrivendo nel '2. lib.

cap. 3. jNiisica ex superiori parte Capitola sunimis

^radihus insistens ctc. mentre il popolo era nell' In-

termonzio congregato con Gracco . Che dall" Intermon-

zio al Vestibulo fossero parimente scalini da Livio

neir ottavo al e. 4- si dichiara , dove egli dice , che An-
nio Ambasciadore de' Latini certe quum commotus ira

se ab vestibulo Templi citato giadu proripcret , la-

psus per gradus capite graviler offenso , impactus imo
ita est saxo , ut sopiretur ; ove una lunga serie di

scalini si scorge insinuata sotto il Vestibulo, e tanti ,

che essere stati tutti sulla sommità del Colle ha troppo

di durezza . Questi non al suo Tempio portavano ,

ma ancora agli altri edifizj della medesima parte del

Colle ; onde mentre Dione dice nel e. ^ò. , che Cesa-

re nel suo primo Trionfo gradibus in Capitolio ge-

nibus i/mixus conscendit ; enei 60. disse parimente

di Claudio , tum per gradus in Capitolio genibus as-

cendens , senso mio sarebbe doversi intendere , non che

tutti dall' Intermonzio alla soglia del Tempio fossero sa-

liti in ginocchioni , ma solo quelli , che dal Vestibulo

cominciando erano propriaiiiente gradi del Tempio Ca-
pitolino . FavlsSvV

Abbiamo poco fa udite in Gellio le Capitoline Fa- ^'P'"^'^
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visse : le quali ciocché fossero , si dichiara ivi dal itic-^

desimo : Id osse ccllns quasiiain , et cisternas
,

quce

in area sub terra esscnt , ubi rcpoiii solercut siigli a

velerà , aure ex eo '/'empio collapsa esseiìl , et alia

qucedam relii^iose donariis consecratis . Tanto rive-

renti i Rondini erano verso le cose sagre , che quanto

in quel Tempio per la vecchiaja , o per frattura , o per

altro diveniva inutile, invece di guastarlo , o abbru-

ciarlo , o farne altro, solevano, come se Cadaveri fos-

sero stati , seppellirlo in quei pozzi ^ i quali sotto la

piazza , o vestibolo avevano perciò fatti .

Numero II gran numero di statue , eli' erano in quella
grande i

pj^^^za , fu tale, e talmente 1' impicciavano , cheAueu-Statuein r '

i i i x i /^ at
Campido Sto per disgombrarla Je trasporto nel Crampo Marzo,
gUo . gettate a terra poi da Caligola , Svetonio nel 34 di quel

Cesare : Slaluas viroruni illustrium ab augusto ex
Capitolina area j>ìoj)ler angustias in Maitium Cam-
puni collatas ita subvertit , atque disjccit , etc .

Un così ricco , e bello edifizio nel tempo di San
Girolamo , che fu sotto Onorio Augusto , era già in ter-

ra , così scrivendone il medesimo Santo nel secondo

libro contro Gioviniano in fine. Ma che per opera dei

Cristiani fosse atterrato io non credo
,
poiché vietan-

do Onorio nella legge i5. C. Theodosian. de Pagan.
il sagrificare piìi agi' Idoli , vieta insieme il distrug-

gerne i Tempj ; le cui parole sono : Sicut sacrificia

prohibemus , ita volumus publicorum operam orna-

menta servari etc. Più facilmente fu fattura de' Go-
ti nel sacco dato a Roma , dai quali essere stati

abbruciati molti edifizj confessa Orosio nel libro set-

timo (0 •

(i) Pare che S. Girolamo nel passo citato dal nostro An-
tere voglia alludere alla caduta e squallore del culto di Gio-

ve Capitolino , piuttosto che del suo tempio . linperciocchè

ci narra Procopio , ( Pe ic/. Vandcd. Uh. i . e. 5. ) che Gen-
serico Io spogliò della metà delle lamine di bronzo dorato ,

che Io coprivano . Dunque a quella epoca , cioè molti an-*

ni dopo che S. Girolamo avea scritto T opera citata il tempio
di Giove Capitolino era ancora intiero . Anzi dall' Itinerario

publicato dal Mahilloii ( Vtt. anul. T. IV. j). &o6. ) può de*

dursi , che questo Tem|)io fosse in gran parte in piedi , an-
che verso la metà del IX. Secolo ; dopo la quale epoca non
se ne trova più racnziQuc . Oggi però altri residui non resta-
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Plesso al Tempio di Giove fu quello della Fé- ^jes Fi-

de . Cosi Cicerone scrive nel terzo degli Offiz) e. 2(). dei in Ca-

Qui igitiir jusjiiranduìnviolat , is fidem violat
,
quam P''°"*'*

in Capitalio vicinam Jo<^'is Opt. Max. ( ut in Catonis

oratione est), mnjores nostri esse v>oluerunt ; se però

vicina non la dissero Cicerone , e Catone
,
per essere

r uno e r altro Tempio sul Campidoglio . Plinio nel

decimo del 35. Spedata est et in cede Fidei in Ca~
pitolio imago senis ciim Ijra puerum docentis . Cre-

donlo alcuni fabbricato da ]\ urna coli' autorità di Dio-

nigi nel secondo ; ma non dice Dionigi , dove Numa il

f;ibricassej e forse quel di Numa fu sul Palatino. Que-
sto da Emilio Scauro , e prima da Attilio Calatino esse-

re stato consegrato, Cicerone scrive nel secondo De Na-
tura Deoruin e. 2j. . . . ut Fides , ut Mens

,
quas in

Oapitolio dedicatas videnius proj ime a M. ALndlio
Scanio , ante autem ab Attilio Calatino erat Fides

consecrata ; se però quel testo, secondo l'opinione del

Vives , non è scorretto , come in breve spero di spie-

gar niei;lio , e se da Attilio non fu rifatto quel di Nu-
nia sul Palatino . Il medesimo Dionigi nel nono nar-

ra , che Tarquinio Superbo fabbricò sul Campidoglio

il Tempio alla Fede di Giove Sponsore dedicato poi ^.^^f
'^'^

da Postumio Console ; o piuttosto le parole tov vicùv
sofjj .

^

Tov rrtffTiov <ftoi; da Lapo tradotte cedeni Jovis Fidei

sponsoris vanno intese , come dal Giraldi più verisi-

milraente si espongono , cedem Dii Fidii sponsoris ;

secondo il qual senso al Dio Fidio , che come nella

Regione stessa dissi . era Dio della Fede , fu quel Tem-
pio fabbricato da Tarquinio . Dionigi scrive , che era

presso al bosco di Bellona . Dunque Bellona ebbe an- LucusBel-

ch" ella colassìi bosco sagro. lonx.

Domiziano che nei \itelliani rumori si salvò in

Campidoglio nella casa dell' Edituo di Giove Capitoli-

no
, gettò poi quella casa a terra , e vi fé un Tempiet-

to di Giove Conservatore. Tacito nel terzo delle Istorie

e. 74- ^' ^ testimonio: ac policntc rerum palre , dis-
ga^eij^^

jecto Additili contubernio , niodicuin Sacelluni Jovl JovisCon-

Conservatori , Aranique posuit , casusque suos in inai- seivatous

no di questo famoso tempio , che poche sostruzioni sotto la

gradinata di Araceli composte di massi quadrati di pe-

perino .
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more expressit : il quale essere stato perciò non lun-

gi dal Tempietto , o per la meno sulla medesima som-

mità del Campidoglio può verisimilmente affermarsi ,

La Rocca , ed altre cose di sito

incerto .

CAPO DECIMOSESTO.

^-Nell-,
Caria Ca-
labra . X^ eli' altra sommità detta proprinmeute Rocca fu

traile più antiche cose la Curia Calabra , di cui Ma-
crobio nel primo de' Saturnali al i5. . . . idem Pon-
tifex calata idest vocata in Capitoliwn plebe jiixta

Curiam Calabrani , quce casce Romiili proxima est
j

e nel quinto libro Varrone e. 4- ^" Capitolio in Cu-
ria Kalabra . Elssere stata sulla Rocca presso la ca-

sa di Manlio , e presso dove i Galli arrampicatisi per

lo sasso Tarpejo furono scoperti dalle Oche , accenna

A^irgilio nell'ottavo V. 652. e seg.

In summo custos Tavpejce Manlius arcis

Stabat prò Tempio , et Capitolia celsa tenebat
,

Jioìnuleoque recens horrebat Regia culmo
,

j4tniie liic auratis volilans argenteus anser

Porticihas Gallos in limine adesse canebat :

Galli per dumos aderant , etc.

Ove Servio : ( Horrebat Regia culmo ) Curiam Cn-
labram dicit , quam Romulus texernt culmis , ad
quam calabatur , idest vocabatur Senatus , vocabatur

et populus a Rege Sacrijiculo , ut qiioniam adhac Fa-
sti non erant , ludorum , et sacrijlciorum prceno-

scerent dies ', ma più distintamente Macrobio nel luo-

go allegato narra il convocar del popolo sul Campi-

doglio , e il pronunciare le none : Priscis ergo tempo-

ribus , antequam Fasti a C. Flavio Scriba imntis Pa-
tribus in omnium notitiam proderentur , Pontifici mi~

nori hasc provincia delegabatur , utnor>as Lunce pri~

mum observaret aspectum , visamque Regi Sacriji-

culo nuntiaret . Itaque sacrifìcio a Rege , et minore

Pontijlce celebrato , idem Pontifex calata , idest va-

cata in Capitolium plebe juxta Curiam Calabram
,

qucB cascB Romuli proxima est
,
quot numero dies a

Calendis ad nonas superessent ,
pronuntiabat ; dalla

quale osservaz,ioue di Luna raccoglie , e con ragione
,

il Doaati essere stata quella Curia sul più alto luogo
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idei Campidoglio , e sul più commodo ad osservarla ; ed

io vi aggiungerei , sul più commodo per publicarla al

popolo convocato colassù , se , come pare , che accen-

nino le parole di Macrobio juxta Cuviani Calabram ,

e come sembra verisimile , il popolo fuor della Curia si

convocava j ma altre parole del medesimo Macrobio

nel luogo citato mostrano , che n^^lla Curia il popolo si

raccogliesse ; Hinc , et ipai Carice , ad quani voca-
bnntiir , Calabrce nomen datiun est , et classi , quQd
omnis in eani populus v'ocaretur . E creduta da mol-

ti 1' antica fabbrica , in cui si dispensa il sale sotto le

stanze del Senatore ; ma quella essere stata il Tabula-

rio già si è visto 5 né quel sito ha eminenza tale , che

per osservar la nuova Luna non fosse sul Campidoglio

luogo più alto , e per pubblicarla al popolo , che nell'in-

termoHzìo convocar si doveva , più comniodo . ÌNella

Rocca si accenna da Virgilio 3 e nell'estremo del Clivo

Capitolino par sì dica da Livio nel primo della quin-

ta e. 26. ; Ccnsores . . et Clivwn Capitolinuni sili-

ce sternenduni curaverunt : et porticum ab cede Sa-
turni in Capitoliuni ad Senatuluin , ac super id Cu-
riani .... straverunt : non sapendosi , che altra Cu-
ria fosse mai sul Campidoglio : e forse portico della Cu-
ria Calabra fu quello , di cui fa menzione Tacito nel

terzo delle Istorie capo 71. Erant antiquitus porticus

in latere Clivi dextrce subeiintibus , in quorum ?e-^

ctum egressi ( gli assediati sulla Rocca ) saxis tegulis-

que Vilellianos ohrutbant , onde la Curia Calabra fa-

cilmente fu sulla bocca del Clivo , e nell' orlo della

sommità del monte dal Palazzo de" Conservatori nou
lungi , sicché verso 1' oriente , ed il mezzo giorno aves-r

se spazio libero da riguardar la luna nuova .

La Casa , o Capanna di Romolo da Macrobio Capanna

nel recitato luogo le si dice appresso ', di cui anche ^' Romo-

Vitruvio nel primo del secondo : Item in Capitolio

commonefacere potest , et significare mores vetusta-

tis Romuli casa in Arce sacrorum stranientis te-

cta ; e Seneca nella Consolazione ad Elvia e. 9. ;

]Sce tu pusilli animi es , et sordide se consolanlis

,

si ideo id fortiter pateris
,
quia Romuli casam no-

sti . Die illud potius : Istud humile tuguriuni nem.-

pe virtutes recipit ; e Seneca Retore nella sesta con-

troversia del primo libro: Inter hcec tani ejf'usa moe-

nia nihil est humili casa nobilius ; e nella prima
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del secondo : Colit etianinum in Capitolio easam vi-

etar omnium gentium popiilu.s , cujus tantain feli-

citatem nemo niiratur . Ma noa leggendosi aver mai

Romolo abitato il Campidoglio , né prima di Tazio
,

quando Roma oltre la quadrata non si steudeva , né

con Tazio , (juando per il testimonio di Plutarco

abitava Romolo nel Palatino , né dopo Tazio
,
quan-

do a Roma cresciuta non meno di grandezza , che

di potenza disdiceva troppo per Regia una capanna,

non si può senza difficoltà restarne appagato^ per

ragionarne ancora d' ogni tempo , se Romolo abitò

capanna fiitta di paglia , abitarono forse gli altri me-

glio del Re ? se non meglio , il fondar Città con ta-

li editizj fu impresa da ogni vii pastore , siccome

l'incendiarla potè essere opra d'un solfanello. S'el-

la vi era dunque , fu facilmente piuttosto abitazio-

ne di altri , che del Re; e forse d'alcuno di quei

primi , che ricoverati nell' Asilo , abitò poi sulla

Rocca , la cui antichità fé' crederla , e chiamarla di

Romolo , come oggi molte antichità si appellano fal-

samente , e come dell' asta rinverdita di Romolo pur

si finse; o se fu di Romolo, gli servi solo di ri-

covero quando andava sul Campidoglio per alcun fi-

ne , o fu la medesima Curia Calabra , che coperta

di stoppie , era forse detta Casa Roniuli da più

d' uno ;
giacché con nome di Regia vien chiamnta

da Virgilio , e spiegata da Servio . Così ancor Ovi-

dio canta nel terzo de' Fasti v. i83. e seg.

Qure furrit nostri , si quceris , Regia nati
,

^spice de canna , straminibasque doniuin .

Il quale intendere di quella, ch'era sul Palatino, io

non dubito ; ma fosse , o non fosse veramente , ba-

sti a noi , che ne' tempi delle antichità Romane du-

rava , e tale dicevasi . Solevano i Sacerdoti ristorarla

con nuove stoppie , ed essersi abbrugiata nel tempo

d'Augusto per un certo sagrificio , che da' Pontefici

vi fu fatto , scrive nel ^S. libro Dione

.

^des Ju- 11 Tempio di Giunone Moneta , nel cui sito fu

noni<! Mo- prima la casa di Manlio , era sulla Rocca presso la

notae
. ]{upe Tarpeja , ove essere stata quella casa si è det-

to : Livio nel settimo e. 20. ; Dictator ( L. Fu-
ri us ) . . . . inter ipsani dimicatioiiem cedein Ju-

noni Monelce vos^it , cujus damnalas voti

dictatura se abdieavit . Senatus Duumvùos ad eani
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cedeni prò amplitudine Popuìi lioniani Jaciendam
creali jussit . Lociis in arce destinatiis , ance area
cediuni M. Manlii Capitolini fuerat . JNè diversamen-

te Plutarco in Camillo , ed Ovidio nel sesto de' Fa-
sti . Presso dunque a quella parte della Rupe Tar-

peja , che alla porta Garment;ile sovrastava , in , do-

pela casa di Manlio, il Tempio di Moneta, non su Maniiicà-
1' Inlermonzio , dove oggi è la residenza del Senato- pit-jlini

.

re , come al Marliano piace , né piiì sotto , dov' era

il portico delle sette colonne , come ad altri . I su-

blimi suoi gradi essere i medesimi , che i cento della

Rupe Tarpeja già si è detto .

Nel medesimo luoeo essere stata l'abitazione del r> -r

Re Tazio scrive nel secondo Solino, dicendo, ch'egli Tatii .

abitò iiòi Jiiit Teniplam Junonis Monetai

.

La casa di Teja Meretrice essere stata fra i bo- -p
«"^"s

scili del Tarpejo insegna Properzio nell' Elegia nona
del quarto libro;

Altera l'nrpejos est inter Teja lucos

Candida , sed potce non satis unus erit .

la quale non fra i boschi dell' Asilo direi essere sta^

-ta , non leggeadosi , che nell' Intermonzio , ed in spe-

cie nel preciso sito dell'Asilo, fosse abitazione d'al-

cun privalo , ma piuttosto fra i due boschi , che se-

condo Cicerone vestivano il Tempio di Moneta .
^' ^-^^'^

L'Officina della medesima Dea io non dubito „^fa i

essere stata appresso , dicendolo apertamente Livio

nel sesto e. 12.; Daninatuni (dicedi Manlio) Tribu~

ni de Saxo Tarpejo dejecerunt , . . . . quod cum
domus ejus Juisset ubi nane a;des , atqiie ojjicina

Monet(B est ; la quale non altro essere stai;; , clie

stanza , in cui si battevano le monete , congetturasi

da molte monete antiche, nel più delle quali è im-
prontata una Dea ( Giunone forse ) aggiuntavi 1' I-

scrizione MONETA , donde aver tratto il nome que-

gli oboli , o assi , o semissi di bronzo si scorge . L'Of-

ficina dal Marliano si giudica essere stata traile Chie-

se di S. Adriano , e S. Lorenzo in Miranda , non con

altro indizio , che di una gran copia di monete di

bronzo guaste dal fuoco ritrovate ivi a suo tempo ;

ma contro 1" autorità di Livio debole è la conghiet-

tura 3 né il dir col Fauno essere stata l'Officina dalla

Rocca trasportata in qualche tempo ivi nel Foro
,

senz'altro lume lia punto di sodezza. Le Monete,
Toni.ll. j
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die trovale dicono il Marlìano , ed il Fauno, son se-»

gni delle Taberne argentarle , che per appunto ivi si

è detto essere state .

Eì n 11 Tempio della Concordia votato da Lucio Man-
AtaesUon- r i-ut /-^ • a -ì r\
cordi» m Ilo, e fabbricalo da Marco, e (jajo Atldj Duumviri
^^*^° • sulla Rocca , secondo il testimonio di Livio nel se-

condo della terza da noi apportato sopra , in qual

parte precisa fosse della Rocca non è chi 1' accenni .

Quello , che nel sesto della medesima si scrivo da

Livio al cap. 18. : In cede Concordice Victoria ,

niire in culmine erat , Jìdinine icta , decussaque ad
yictorias, qace in Arce jìxce erant , licesit (1) , dà

indizio non lieve affatto , che poco lungi fosse dalle

Vittorie, niuvaglie . Le Vittorie erano statue alate con trofei

che cosa nelle mani ', e dicendole Livio affisse nella Rocca , le
fossero

. y^^^l ^[^.q atTìsse forse sulle mura di essa ; alle quali

l'altra, ch'era nel frontispizio del Tempio della Con-

cordia abbattuta dal fulmino , restò appiccata .

Statuadi
Y^^ statua di Giove fatta alzare , e voltare verso

la Race a. l'Oriente ed il roro dagli Aruspici nel tempo eli Ci-

cerone , convien credere , eh' ella fosse sulla Rocca ,

perchè dall' altra cima del Campidoglio non potè ri-

guardar insieme l'Oriente, ed il Foro, e la Curia

^

onde non fu ella , come altri cred^ , nel Tempio ,

nò avanti al Tempio di Giove Capitolino, ancorché

in Cnpitolio dicasi da Cicerone contro Calili na nell'

Orazione terza e. 8. : lidcmque jusserant sirnulacruni

Jo2HS ,
facere majns , et in excelso collocare , et

cantra, atque ante J'uerat , ad Orientem convertere,

ac se sperare dixerunt si illud signum ,
quod vi-

delis , Solis ortiim , et Forum , Gariamque conspi-

caret ,
/ore ut ea Consilia

,
quoB ciani essent inita.

cantra saluteni Urbis , atque Imperli , illustraren-

tur , ut a S, P. Q, R. perspici passent . Della qua-

le statua posta in allo, e verso l'Oriente, acciò ve-

desse il Foro , e la Curia , e dopo scoperta la con-
SignumJo giixra riposta al primiero luogo vedevasi nel 3y. di

p/seneste l^itme . D' uua Stallia di Giove Imperadore portata da

advectum Frenesie fa menzione Vittore in questa Regione , la

quale se fosse la medesima , che questo Giove , an-

(1) I testi più corretti leggono invece di ^uce in tir-

Cd ctCj quce Jean anfcji.vcc erant eie.
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zi e se fosse sulla Rocca , o altrove nella Regione

ottava , è incerto .

Fu nella Rocca un'Oca d'argento fabbricata in Signum

1 . J • • • T 1

^
11 ^

• 1 Anscris ar
memoria de medesimi ammali, die collo strepito de- „enteuin

.

stando le guardie sopite , furono cagione , che la Roc-
ca non si prendesse . Servio nell' ottavo dell' Eneide

V. 655 : N^ani in Capitoìio in honorem illius anse-

ris
,
qui Gallorum nuncìnverat advcntwn

, posilus

fuerat anscr argenteus . Dell' Aitar di Giove Pistore ^^^ ^^'^'^

canta Ovidio nel sesto de' Fasti v. S-fc), e seg.
litons

.

JVomine quam pretio celebvnlior arce Touantis
Discant Pistoris quid velil ara Jovis (i) .

La cagione
,
per cui vi si eresse , fu 1' astu/Ja , col-

la quale li Romani assediati, e rimproverati da' Gal-

li di fame , col gittare del ])ane di \h. negli alloggia-

menti inimici , fecero credere ab')oiidauza
,

per la

quale i Galli s'indussero all'accordo. Vedasi Ovidio

nel luogo citato , e Livio nel quinto . Ben' è vero ,

che Dio sa se veramente sulla Rocca , o in altra

parte del Campidoglio qucll' Altare fosse : potendosi

il nome di Rocca usato da Ovidio prendere nel signi-

ficato meno stretto .

Altri Tempi essere stati sul Campidoglio si leg-

gono , de' quali è affatto incerto il sito . Quel , clie a

Giove Custode fabbricò Domiziano , molti dicono es- ^''"^^ ^°"

sere stato presso quel di Giove Capitolino , dove ave- j-, \y d.

va prima nella stanza dell' Edituo fatto il Sacello a aOomuia-

Giove Conservatore , ma ciò nò dalle parole di Ta- ^° •

cito nel terzo delle Istorie e. ^4 • ^^ox Imperium
adeptus Jovi Custodi Teinphmi iiiffcìis , seque in si-

nu Dei sacraK'Lt ; né da quelle di Svetonio nel quin-
to di queir Imperadore : Novam auteni excitavit

cedevi in Capilolio Custodi Jovi , sì può raccorre j

le quali suonano fabbrica nuova , e diversa . Da Ta-
cito ci si rappresenta fabbrica sontuosa , e grande ,

avverando ciò , che il Donati dice : yl Doniitiano

(i) Anche Lattanzio nel i. dello Islituz. e. 20. dice :

EoJoìi tempore Jovi rpiorptc Pislorl ara appoiita est , (pwU
eos in quiete //loiiuisset , ut ex otniii frumento auod habe-
rent panein fuccreiit ^ et in hosfium castra jacluruni : e >-

que facto soluta est obsidio dcsperunlibus GallLs inopia
subigi posse Romana

.

y 2
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rtil nisi magnijìcwn , ac splendidmn paravi potuìt *•

Sacelloiìi D(.] Sacello da lui fatto a Giove Conservatore è ri-

Constli^a ^^^^^^ l'orse quello , che nel rovescio di una medaglia

tnre . di Domiziano mostra P Erizzo (i).

^, 11 Tempio di Giove Ferelrio fabbricato da Ro-
vis Fere- ^^^olo dopo che ucciso Acrone Re de' Ceninesi sospe-

trii . se ivi ad un tronco di quercia l'armi del nemico in

trofeo , è universale opinione fosse dove è oggi la

Chiesa dell' Araceli ; ma però non se ne apporta né

prova, nò indizio, né scintilla di lume. Dionigi lo

dice sulla sommità del Campidoglio ; ma in quale

delle due sommità è incognito . Piacerà forse ad al-

cuni di credere, che sulla sommità più forte, e sco-

scesa , cioè a dire sulla Rocca portasse il suo trofeo

Romolo , e fabbricasse il Tempio ; ad altri , che Ì£^

sommità più forte lasciata ad uso di Rocca , nell'al-

tra consagrasse il Tempio a Giove Feretrio; a cui \

suoi successori salissero trionfanti , e dedicassero le

spoglie opime , donde è avvenuto forse , che nella stes-

sa sommità fabbricato il Tempio di Giove Ottimo
Massimo , a quello i Trionfmti tutti salissero ; da'

quali argomenti può ciascheduno scegliere qual pii!^

gii aggrada . Io ho giudicato di dover porre questo

Tempio fra gli altri di sito incerto . Fu molto pic-

ciolo , dicendo Dionigi nel secondo, avere avuti i mr-

nori lati di cinque piedi , i m'iggior^ di dieci . Livio

nel primo lo dice ampliato da Anco Marzio : quanto

minore dunque il fatto da Roniolo potè essere? Aver-

lo finalmente risai'ci to Augusto , scrive Livio nel quar-

to , e Cornelio Nepote nella vita d'Attico persuasore

di colai opra . Il nome di Feretri© dicono altri deri-

vato a fericndo , ut hostem ferire t. : altri, e più pro-

babilmente, a ferendo , dalle spoglie opime, che ivi

furono portate in trofeo (2) .

(1) Si veda il num. l^\.

(2) La forma di questo Tempio può trarsi dalla medar
glia della famiglia Claudia riportata al num. 42. H Venuti

p. 1. e. 3. p. 8q. congetturò , che questo Tempio stesse

dalla parte della Rocca , che riguarda la piazza Montanara e

S. IViccoló in Carcere . Egli lo arguì dalla memoria lascia-

taci dal Vacca
, ( num. 64- ) il quale dice , cha sopra il

monte Tarpejo dietro il palazzo Je' Consar^atorl verso d
Carcere Tulliano si cavarono molti pilastri di marmo sta-



Itero v. capo xvi. reg. viti. Sii

De' Tempj della Foi-tuia Primigenia , dell'Osse- ^, ^p
(iuente , della Privata, della Viscosa fa menzione tunae i.L-

Plutarco nel libro della Fortuna de'RonaBiii; altri nn^cim; ,

della Mente, e di Venere Ericina , votati, e dedica- ,i//'"'""
ti quello da Otnoilio

,
questo da Fabio IMnsslrno si PnvataB.

lèggono prima nel secondo , e poi nel terzo della ter- Visco^s.

za di Livio e. 22. hiterea Duumviri creati sunt Q. yeneris •

Fnbiufs 3Iaximus , et T. OtacHius Crassus a'dihiis tiiciuae.

dcdicandis , Mevli Olacilius , Fahius J'eneri Erìci-

hce . IFtraque in Cajntolin est canali uno discretce .

Esser poi stato quello della Mente consagrato da Emi-
lio Scauro , Cicerone scrive nel secondo De natura.

Deor. e. aS iit Fides , ut Mcns
,
quas in

Capitolio dedicatns s'idemus pro.rime a M. jFuiilio

Scauro , ante nuteni ab Attilio Calat.ino eral Fides

consecrata ; dove il Vives crede superflua la parola

Fides , e da Cicerone dirsi consegrata la Mente pri-

ma da Attilio , e di poi da Scauro , e perciò anche

le parole guas dcdicatas
,
qunni dedicatam doversi

lèggere . Così correrebbe il testo assai meglio : ma
pure vi rimarrebbero scorrette le parole ylttilio Caletti-

no j
perchè Otacilio Crasso , non Calatino votò , e con-

sagrò il Tempio alla Mente. Di Giove due altri ve ne

furono, de" quali il medesimo Livio nel quinto della

quarta e. 22.: JEdes duce Jovi eo anno in Capito- ^Jesduse

Ho dcdicatce sunt. J overat L. Furius Purpui eo To\is in

PrcEtor Gallico bello unani , alteram Cousui . De-
^^lH^'j^]

dicarit Q. Martius Ralla Duumvir . Di Giove Spon- vis Spon-

sore scrivono il Marliano , ed il Riqulo ; ma fu fa- soris .

cilmente quello del Dio Fidio Sponsore , di cui ra-
^g^fs^Cai

gion;;i . Di \ enere Calva è testimonio \.?\X?m\o nel vae

.

primo delle Istituzioni e. 20. : Urbe a Gailis occupa-

ta obsessi in Capitolio Fomani
,
quum ex mulierum

Capillis tormenta Jecissent , cedem Veneri Ccdvas

consecrarunt ; ma chf? sul Campidoglio cousagrato fes-

tuale , ed alcuni capitelli tanto grandi , che di uno ne fu

fatto da lui stesso il Leone di Villa Medici ; e dei piiastri

se ne fecero le Statue ed i Profeti , che sono alla Cappella

Cesi alla Pace . Ma quosta stessa graruìiosità esclude , che

potessero essere avan/:i del Tempio di Giove Foretrio , il

quale si sa quanto era piccolo dai passi degli Scrittori rife-

riti da? nostro Autore.
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se non l'esplica 3 e benchù non sia inverisimile , non,

però si vede urgenza di crederlo ivi . Del Tempio di

Venere Canitoliiia fa menzione Svetonio nel e. setli-

ino di Caligola : . . . . unus jam puernscens insi-

gni Jestivitalc , cnjus cjjlgiem liahitu Ciipidinis in-

JEAz%\e (piIq Capitolince feneris Livia dedicavif, alla qua-

"olVnar
^ ^^ dcdicò Galba un monile preziosissimo . Il mede-

Monilede. simo Svetonio nel decimottavo di quell' Imperadore :

fhcatoie Moniìc niav^avitis , semmisque consfriunì ad ornan-
daGaLba. , ,. ,

^ ^r 1dam rortunam suarn 1 usculanam ex ovini gaza
secrercrat . Id repente quasi augustiore dignius lo-

co Capitolince Teneri dcdicavit ec. , il quale se lo

slesso fosse , che quel di Venere Ericina , o 1" altro

della Calva , oppure diverso da tutti , non è facile

>Eo'esOpis decidere. D'Opi si accenna da Livio nel nono della
Capito 1-

qyaj-fa : A^des Opis in Capitolio de Coelo tacta erat;

ove se il denaro di Cesare dissipato poi da Antonio

,

come Cicerone dice nella seconda Filippica, fosse in

serbo , oppure in quello del Vico Giugario , lascio

JEies Isi- d.' indovinarlo . D'Iside , e di Serapide Tertulliano è
diset Sera- testimonio nell'Apologetico . dicendone: Capitolio prò-
P^ ^^* hibitos , idest Curia Deorum piilsos , Piso , et Oa-

binius Coss. eversis etiam eorum aris , ahdicave-

runt . Ilis i>os restitutis summani niajestatern contu-

listis ; e Svetonio in Domiziano e. 'j. raccontando
,

clic quel Cesare sul Campidoglio si salvò la notte

da' Vitelliani nella casa dell' Edituo di Giove Capi-

tolino , ac mane Isiaci celalus hnbitu , interque Sa-
ariji cu/os vance supeistilionis

,
quum se trans Tibe-

rini contulisset etc. , dimostra quel Tempio
/EdesMai- esservi stato anche allora . Di Marte Ultore , o Bisul-

Jj'j _

" ' tore , che Augusto vi fabbricò per le insegne di Cras-

so ricuperale da' Parti , oltre 1' altro fatto d' ugual

nome nel Foro suo, si prova dal Riquio con Ovidio

nel quinto de' Fasti v. 677. e seg. :

7'etnpla Jeres , et me victore vocaberis Ultor
,

T'^overat , et fuso Icetus ab hoste redit

.

Nec satis est nieruisse semel cognomina Martis
,

Persequitur Partili signa retenta manu .

e più sotto V. 695. e seg.

Rite Deo templumque datum , nomenque Bisultor

,

Emerilus voti debita solvit lionor .

Che poi fosse sul Campidoglio , da Dione si dice

apcrlamcnle nel 5o. Itaque et sacrijicia ejus rei cau-
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sa , et Teniplum Mavtis Ultoiìs in Capitoìio ad
imitationeni Jovis Faretra

,
quo n'gnn ea ìiiilitaria

siispeiidcreiitur , dcccrni jussit oc deiiide pcrjecil ,

Da Levino Torreiizio si osserva lo slesso in Svetonio

nel e. 29. d' Augusto ; rea le parole di Svetonio ben
pesate altro Tempio di Marte non spiegano , cbe il

fabbricalo nel suo Foro . Uno di Giove , e d' Erro- ^'
u**'

le sul Campidoglio si legge negli Alti di S. Restila- cuiis .

lo , se però non fu uno de' già raccontati di Giove
detto in quegli Atti anche d' Ercole por alcuna sta-

tua di Ercole, cbe vi si adorava. Un altro della For-

tuna , e d'Ercole rei Campidoglio si addita dpll' In-

terprete di Giovenale nella Satira i/\. a somiglianza

dell" altro , eh' era iu Frenesie : yiut corte niiod in

Capito/io post cedevi Diaria' , et Jo\'is seriiridaìn do
viiraculo operis hahetit eloriarn lortuiia' , atque ^"^^sFor-

Herciilis a:des : il cjual Tempio , se lo stesso con Ken-i.'lis

.

cjuello , che di Giove, e d'Ercole si dice ne' citali ^desùia-

Atti , ©diverso, lascialo allo squittlnio del giudizio
"*' ^' ^°'

di ciascheduno : i quali Tem])j se tutti fossero sul

chiuso del Campidoglio , o parte di essi nella inferior

parte sotto le sostruzioni , come più è credibile , n(in

può afl'ermarsi : ben si scorge dal loro grjin nnniero,

che a poco a poco gittate a terra nel Campidoglio le

case private, fu quasi tutto fatto sede di Dei : on-
de non malamente omnium Deoruni Donùciliunt fu

nomato , né invano Aurea Capiiolia si diceva
, per

gli ornamenti , che i Tem])j tolti dovevajio avere , uè
con intera iperbole Cnssiodoro dice ; Capiiolia ceisa

conscendere hoc est liumana ingenia superata tì-

-dere .

Qunitro colonne di bronzo , che Augusto fé de'

rostri delle navi Egizie dopo la vittoria Aziaca , fu- Colonne

rono da Domiziano poste in Campidoglio . Cesi dice /«'^^ ^^'

Servio nel terzo della Georgica v. 20. : yiv:iusius ri- , "a"
'

ctor totius yl.gjptì
,
quam Cessar prò jjaite supera- Hgizie .

verat , multa de navali ccrtamine sustulit rostra ,
^''^

*'^(rf

quihus con fini is quatuor efjecit columnas
,
quce pò- ^q"

i^l
stea a Domiiiano in Copitolio sunt locatce

, quas urcmo.

hodieque conspicimus . Queste essei'e le medesime
,

che oggi in S. Giovanni Laterano si veggono, si dice

dal Marlìawo , e da altri , ed ancorché prova alcuna

non se ne adduca, nulladi)neno l'essere quelle colon-

ue antiche lo rende probabile , essendo cosa facile
.,
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elle gli Antiquarj sapessero esservi stato trasportate

(lai Campidoglio. Il Donali all'incontro dice quelle

d' Augusto essere state rostrate ; ma però da Servio

si cava espressamente l'opposto, soggiungendo egli al-

Colnnne le parole portate : JYaiii rostra/as Julius Cassar po-
Tonratc gnii ^ictis Pcenis navali certamiiìe , e quìbus uiiam
di Giulio n , 7. , r- I ^ •

Cesare, if'^ Jwstris , alterain ante Cii'cuni viaennis a parte ja-

naarum. . Sicché due sole furono le rostrate di Gesa-

sare poste altrove . Un' altra rostrata in Campidoglio

Colonna ^^ rammenta da Livio nel secondo della quinta : IVo-

ro^b^rata ctuina tanpestate colunina rostrata in Capitolio bel-
sulCampi Iq punico priore posila a M- ytlmiiio Cos. cui Col'

* ' lega Sex. Ful\^ius fuit tota ad iniwu fulmine discus-

sa est .

Trophars ]q Trionfali statue poste da Bocco Re di Numi-

ri'nVuCa- ^^^ "^^ Campidoglio si scrivono da Plutarco iu Siila;

pitolio . Is ut Fopuluin liomanum delininientis colerci , si-

niul et Sj lice gratiain aucupatus , Triumphales in

Capitolio posiiit iniagines , aureuscpie inerat Jugur-
tha ah eo Syllce tiaditus ; le quali dal medesimo
Plutarco in Mario son dette Vittorie ; JYarn postquam
Bocchus Numida in societatem Romanoruni asari-

plus f^^ictorias Triumphales in Capitolio erexit , et

apud has aurcuni Jugurtliani Sjllce inanibus ab se

tradilum constituit , ea res Marium in iicun , atque
contentionem commovit

,
quod Sjlla eam sibi glo-

riam arrogarci . Itaque statuas dejiceie parabat j

Sjlla contra . Queste forse furono orette nel Tem-
pio di Giove 5 e perciò Vittore in \ece di statua

,

andereLbe letto statuce iu plurale , ficiorice aurece

slaiuce in Tempio Jovis Opt. Max. ma per non cor-

reggere cosi fa( il mente i testi degli antichi Scrittori
,

si lascino pure l'erette da Bocco incerte colassù di si-

to più preciso : giacché V Aurea Vittoria del Tempio
dicemmo essere la mandatavi dal Re Gerone .

Domus P. Restano ormai alcune oltre cose , il cui luogo

OviciiiNa- nella Regione alfatlo è incognito : fra le quali fu pri-
.oiiis. iisioraniente la casa d'Ovidio. Dicesi , ch'ella fosse

nel (ìamjìidoglio per quello , che il medesimo Ovidio
scrive nell'Elegia terza del primo Tristium:

et ndhuc Capitoìia cernens
,

(^ua' nostro frustra jiincta Juere lari .

Ma l'aver veduto Ovidio dalla sua casa il Campido-
glio , la dichiara vicina sì , non sul monte 5 e la pa-
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rola Juìicta suole usarsi per lo più dal medesirao con

significato di vicinanza, onde può argomentarsi essere

stata o nel \ico Giugario , o nel Mameriìno, o in al-

tro di quel contorno , e perciò non certo .

Nel bel principio dell' ottava Regione di Rufo si Fides Jan-

legge Fides Candida: per la quale se s" iiilentla il
*^"^" •

Tempio Capitolino della Fede , o piuttosto
,
giacché

è registrata prima di ogni altra cosa , di altro Teju-

pio , o statua posta nel Foro stesso , la quale Fides

Candida fosse comunemente detta , oppure sìa ag-

giunta delle solite apocrife, indovinata dal mal' inteso

verso 296. di Virgilio nel primo dell'Eneide,

Cana Fides , et festa, Remo cimi J'ratre Quiriiius

Jiira dahunt
,

lascisi nella sua oscurità . Nel nuovo Vittore colla

scimieria si legge il medesimo, di cui non dirò altro.

Il Tempio di Augusto , che parimente in Rufo
-j.^^^ j^^^^

si vede registrato quivi, un altro simile indovinamen- Augusti.

to a me sembra . Lo scrivere Svetonio , che Caligola

fé un ponte dal Palazzo al Campidoglio sopra il

Tempio di Augusto , ha fatto indovinare ad altri
,

che fosse nel Foro . Un sol Tempio si legge eretto

ad Augusto da Tiberio , e da Livia ; il quale essere

stato sul Palazzo, e perciò nella Regione decima, ve-

dremo altrove, ancorché, oltre 1' aumentatore di Ru-
fo , dal jMarliano , e da altri Antiquarj nel Foro sia

posto .

Delle Scale Annularìe si ha menzione in Sveto- Scalae A-

nio nel 72. di Auirusto : Ilabitavit primo iurta Ho- nuUri?.; .

'r- I / • ; Domus
nianuni tovum supra scalas anularias in domo

, CalviOra-
fjiice Calvi Oratoris fueratj le quali di ([ual' edifizio toiis .

fossero , ed a che precisamente servissero , e donde

traessero il nome , non si sa .

Mario avere avuto presso al Foro la casa scrive

Plutarco nella vita del medesimo : Reversus Romani Domus

Marius prope Forum cedes cedificavit , sis^e , ut ipse

ferebat , ipiod sui studiosos , atque cultorcs longius

se comitari , ac molestia o.fJici nollet , sive quod
putaret hanc occasionem sibi dari , ut a pluribus

etiam aiiis ejus Umilia frequcntarentur .

Del Ludo Emilio, oltre essere posto qui da Vii- Ludus

tore , si trova fatta menzione da Orazio nell'Arte Poe- *•'""

tica v. Ò1. e seg.
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y^milium circa liulain faber itnus , et uns^ies

Exprimet , et inolles imitahitur cere capillos :

lìifelix operis sumnia
,
quia ponere totuin

Nesciet etc.

Ciocché fosse spiega ivi Acrone , e meglio Porfirio :

ornila Lepidi ludus gladiatorius fiiit , nuoci nunc
Policleti halliewn est : Illic demonstrat cerarium
Jìiisse fabrum imam , hoc est in angulo ludi Taber-
nain ìiabentem. etc. Da Orazio raccolgasi , clie il Lu-
do Emilio dava il nome a tutta la Contrada , non
altrimente

, che io già dissi di molte altre cose , che
in Rufo , ed in Vittore si leggono. Anzi dicendo Por-
firio essei'vi stato dopo in bagno , e con tutto ciò po-
nendosi da Vittore Ludus yEtnilius , segue , che an-
cor tessalo quel ludo se ne ritenne il nome dalla Con-
trada , se però Vittore non fu prima di Porfirio . Do^
ve il Ludo Emilio fosse né da Orazio si spiega , uè

da' suoi Interpreti . Da Vittore ò posto in questa Re-

Elephans S'^^^ ' ^'^^^ ^ quanto io ne ho finora di lume .

Herbarius L'Elefante Erbario, che pur si legge in Vittore ,

io non dubiterei di giudicarlo una statua d' Elefante

da Augusto fatta colla mancia raccolta dagli Erbaroli

,

come d'altre statue ho detto altrove; o almeno fu

statua , che sopra qualche pilastro serviva d'insegua ,

come di altre tali pur so aver detto. Ma o l'una, o
l'altra, che fosse , non altrove potò stare , che dove

sì vendevano le erbe : le quali facilmente si vendette-

ro nel Foro Pìscario , secondo che Varrone scrive nel

quarto : Ideo ait Plautus : Apud Piscariurn , ubi

larice res ; ©seppure anche altrove nell'ottava Regio-

ne , l'additarne ora il dove non è possibile (i) .

(i) Nella bolla tante volte citata di Anacleto II. parlan-

dosi de' confini del Campidoj!,lio , dopo aver descritto il lato

sopra la salita di ]\[arforio , prosìeguc cosi : aò alio lettere

via publica , qiiw ducit sub Capitoliwn ( cioè quelle della

Pedacchia , e di Tor de' Specch} ) usqua in Tein-
pluni majus , quod respicit super Alafantwn . A tertio

iatere etc. Dal qual passo rilevasi , die Y Elefante Erbario
era nel basso verso la odierna piazza Montanara , e che
nell'alto della Rocca da qii Ho stesso lato esisteva ancora uà
gran Tempio , intiero , o ihl'zzo rovinato , al «{uale davasi

per eccellenza il titolo di \ranjjluin inajiis^ e che non sarei

lontano dal credere quello di Giunone Moneta .
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Nella notizia si legge iii principio di questa Re-
gione Geniuin Populi Romani aureurn . Io non du- Gcniump.

l)ito di dirlo col Panzirolo una statua di un Genio ^-'ui^e"'"

tutelare somigliante ad un dì quelli , che ne' rovesci

delle medaglie di Trajano , e d' Adriano si veggono
coli' Iscrizione GEN. P. R. e forse perciò Xrajano , o
Adriano fu , che P eresse (i) .

\ i si legge ancora P Atrio di Caco , o come il
A'riumC*

Panzirolo emenda, entrimi Caci ; il quale essere sta-

to nella Regione decima terza pur troppo è noto .

Il Vico Bubulario nuovo sì legge in una Iscrìzio- ^^ìcus Bu-

tae presso il Grutero al f. 261. n. 4-
buianus
noVHS

.

MAG. VICI . BVBVLARI
NOVI . REGIONIS . VIII.

e credibilmente fu presso 9I Palatino , in cui fu la

contrada detta Capita Bubula .

(1) Presso r Arco di Settimio fu trovato il marmo se-

guente , nel quale si fa menzione del Genio delF Esercito ,

e che forse servi di base a quello , che i Regionari dicono

Genio del Popolo Romano :

GEIN'IO . F.XERCITVS
QVI . EXTINGVENDIS . SAEVISSIMIS . LATRONIB
FIDE . ET . DEVOTIONE . ROM. FXSPEGTAT

VOTIS . OMNIVM . SATISI'EGIT

( Grut. p. CIX. man. 3. ).
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appendice:
ALLA VIIL REGIONE.

Del Foro Trajano .

I-Jo splendore di questo Foro , e la sua magnificen-

za ci erano noti soltanto per ciò che gli antichi Scrit-

tori ne aveano detto 5 ma di fatto, oltre i'ainmìrabi-

le colonna coclìde nuli" altro lestavaci , che ([ualche

minuto frammento , come quello , che nella Villa Al-

Lani ancora conservasi , del quale più. sotto sarà fatta

menzione .

La munificenza però di quel grande Augusto

,

che lo fece edificare ,
1' essere slata questa fabbrica

assai di buon ora atterrata
,

giacché non se ne trova

menzione più oltre il settimo secolo , e lo stato feli-

ce in cui trovavansi le arti sotto Trajano furono al-

trettanti motivi pel governo onde incominciare uno
scavo nel 1812,, nella parte meridionale del Foro ab-

battendo due chiese , e varie case che vi erano sta-

te erette ne' secoli barbari . Questo scavo si vede og-

gi in tutta la sua estensione portato alla lunghezza

di circa trecento trenta piedi , e alla larghezza di cen-

to quarantatre , e circondato dal Pontefice Regnante
con un recinto di muro di una forma assai di buon
gusto . Quantunque però questa operazione ci abbia

mostrato il Foro presso che totalmente distrutto , al-

meno in questo spazio
,

pure è stato di sommo van-
taggio per le antichità , e per le arti il potere così

riconoscere l'andamento di alcuni edifizj , che forma-
vano ìa principale decorazione sua

,
quali sono la ce-

lebre Basilica Ulpia , la Biblioteca , ed il Tempio
dedicato a Trajano . Queste scoperte , oltre quella di

una gran ({uantità di frammenti di colonne , di sta-

tue , di membri di architettura , e d' inscrizioni , pos-

sono farci formare una idea del Foro slesso , e della

disposizione delle fabbriche fra loro , come può rile-

varsi dalla pianta qui annessa . 11 Signor Antonio De
Romanis Architetto di molto merito, ha per il primo
raccolto tutto ciò che poteva interessare per avere

una idea perfetta di questo edificio ; è alla sua genti-

lezza
, che debbo le netizie artistiche sopi'a questo

stesso monumento.
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In primo luogo sì deve osservare clie la colonna co-

clide era posta in una area , o cavedio quadrilatero ,

intorno al quale da tre Iati ricorreva in origine un

piccolo portico , di cui si vedono le vestigia ; e dal

quarto lato, ossia dal meridionale, veniva chiuso da

una parete continuata , apj>artenente siccome vedremo

alla Basilica Ulpia . La lunghezza di questa area è di

circa piedi seltantasei , e comprende sette intercoliin-

nj diastili ; la larghezza poi ha una estensione di cir-

ca piedi cinquantasei , e comprende cinque intercolun-

nj . Il piano di questo portico ha sedici piedi di lar-

ghezza , e s' innalza sopra un gradino , avanti al qua-

le ricorre intorno una chiavica , che portava 1' acqtia

in un' altra maggiore . ISel lato verso il Quirinale

esistono ancora al luogo loro due basi di marmo del-

la seconda linea di colonne componenti l'intercolun-

nio di mezzo , che era più spazioso degli altri onde

si potesse entrare più commodaraente nella sala ivi dap-

presso , cioè nella Biblioteca .

Di questa sala esiste ancora un avanzo sotto

la scala moderna per cui da quel lato si scende al

piano del Foro . Consiste questo in un pezzo di cor-

tina di bella costruzione , che faceva parte della pa-

rete laterale , con una nicchia rettangolare assai gran-

de in l'orma di armadio , alla quale si ascendeva per

tre gradini con ripiano , che ancora si veggono . In-

torno alla nicchia esistono ancora le traccie de' perni,

che sostenevano il telaio , e gli sportelli ,
facilmente

di bronzo .

Questo metodo si vede uniformemente osservato

in alcune sale della Villa Adriana , e nella essedra del

cosi detto Tempio della Pace , o piuttosto Basilica di

Costantino . Alle basi di sopra accennate si sono tro-

vati corrispondenti parecchi pezzi di colonne , alcune

semplici di marmo caristio, altre scanalate di marmo
frigio , del diametro di circa due piedi , e dieci poi»

liei; ed alcuni massi dell' intavolamento , i quali con

la più precisa esecuzione mostrano il gusto finissimo

dell'Architetto Apollodoro di Damasco. La cornice è

senza modiglioni con ornato di ovoli , dentelli , e fo-

glie , nel fregio vedevansi scolpiti de' grifi assisi fra

candelabri; e da alcuni frammenti, che si sono sco-

perti sul luogo si riconosce chiaramente , che que'
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bassorilievi già esistenti nel cortile del palazzo Valle?

facevano parte dello stesso fregio .

Il lato settentrionale di questo portico , si rico-^

Hoscc distrutto ad arte . Imperocché si veggono chia-

ramente i massi di travertino , che erano sottoposti al-

le basi delle colonne», scarpellati , ed uniformemente
ridotti al piano del cavedio , che fu protratto da quel

Iato per una estensione indeterminata . Quando ciò si

facesse è incerto ; è però molto probabile , che avve-
nisse allorquando il Senato e Popolo Romano stabili

d' erigere la gran colonna coclide ad onore di Traja-

no . Fu allora , che per procurare a questo monumen-
to insigne uno spazio , ed una visuale conveniente fu
appianata la lingua del Quirinale , die gli sovrastava,

e che precedentemente avea formato i limiti della

fabbrica , Allora la Biblioteca restò separata in due
bracci onde si poterono dire con più ragione due bi-

blioteche , e si aprì nel lato indicato uno spazio da
potervi fabbricare un altro edificio magnifico , del

quale si riconoscono le vestigia sotto il moderno pa-

lazzo Imperiali . A questa impresa allude l'iscrizione

che si legge sul gran piedestallo della colonna :

AD . DEGLARANDVM . QVANTAE . ALTITVDINIS
MONS.ET.LOGVS.TANTù.o/^eKIB\ S.SIT. EGESTVS

e quello, che dice Dione ( in Trajano ) ; koutì-

aKiVCtCè J'è KCLI /2t/2}^l(tìV Cf.TT oBnKOLC, , KCtI iSTUffiV iV Tfl

aycpa. iteti Kiovct fMeyiarov ct'jxa, ^;v g? Ta(p»i/ i'ctvrai ,

ct'/j.a, «Ts «/? eTTiePu^iv tov KcLTct rnv a.yopa.v toyov .

TravTOi; ") ap tov ^mùiov ìkuvou opìtvov ovto? KaT£<7>tct-4-£

rcffOtjTov , o'ffov o' y.iuv ccviffX-' » '^'*' '^'^^ a,yopxv

ìk rovrov ttìSivììv Ka,T£(r)iiucLa-i . Cioè: e Jahbri-
cò sale per libri , ed innalzò ancora nel Foro
una altissima colonna sì perche gli seri^isse di se-

polcro , come anche /jer mostrare il lavoro del Fo^
ro : imperciocché essendo tutto quel luogo montuoso
lo scavò tanto ,

quanto la colonna 5' innalza , e co-

sì rese piano il Foto . Infatti non si comprende al-

trimenti qual sommità del colle fosse appianata , da

essere eguagliata in altezza alla colonna . La sostru-

zione semicircolare , che si osserva nel giardino delle

Vedove ,
quantunque \>er lo stile e per la povertà de'

njateiiali sembri nou corrispoudere alla severità e ma-
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1

gnìficenza del Foro ,
pure può credersi fatta per es-

so , essendo simmetrica alle sue linee , ed essendo ba-

sata sopra un fondamento dello stesso livello e di una
eguale costruzione . Questa però non servì se non a

sostenere le radici del monte , ed a coprire le fabbri-

che o sostruzioni anteriori , le quali rimasero tagliate

irregolarmente per dare una forma regolare al Foro .

Queste fabbriche esistono in gran parte sotto il palaz-

zo Ceva , e nel monastero di S, Caterina di Siena , e

si veggono fondate tutte sul pendìo del monte , ed

alcune anche ad un livello più elevato di quello del

Foro . Così altri muri di fabbriche anteriori tagliati

,

furono trovati nel farsi la chiavica per dar scolo alle

acque , e questi precisamente sotto il piano de' porti-

ci sovraindicati
, presso la colonna . Tutto ciò pro-

va , che la parte del Quirinale appianntn non fu dove

venne dopo innalzata la gran colonna
,
poiché il mon-

te non giunse mai fin là , e se vi giunse era stato

in tempo anteriore a Trajano appianato : egli piuttosto

abbattè il monte verso il palazzo Imperiali , cioè nella

parte settentrionale del Foro .

Ma ritornando alP edificio , di cui si tratta nel

lato settentrionale
,
questo per la sua nobile posizio-

ne , e per la grandiosità delle rovine hi certamente

un Tempio, e per conseguenza quello di Trajano

consagrato da Adriano , del quale parla il Nardi ni

alla pag. 2^6. E qui debbo far riflettere, che il Tem-
pio di cui si parla non potè essere che di Trajano

,

malgrado i dubbj che va seminando il nostro autore .

Primieramente perchè non si fa menzione di altro

tempio in questo Foro , onde suppornc un altro è

superfluità , e non si può appoggiare con alcuno an-

tico scrittore ; ed in secondo luogo , lo scoprimento

della Biblioteca ci porta necessariamente a credere

questo il Tempio di Trajano . Si è veduto di sopra

che la Biblioteca rimase appunto tagliata in due brac-

ci separati per erigere nel lato settentrionale un altro

edificio ; ora questo edificio di necessità si trovò ade-

rente alla Biblioteca dai due lati ; e siccome la Bi-

blioteca si disse la Biblioteca del Tempio di Traja-

no, come l' appella Aulo Gellio nel capo ij. dell' un-

decimo libro ;
quindi la fabbrica in questione noa

potè essere che il Tempio di Trajano . Se poi que-

sto Tempio fosse sotto Trajano edificato , come pare
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indicarsi dalla medaglia riportala al num. 33. , con

intenzione di dedicarlo ad altro Nume ; oppure fosse

costrutto di pianta da Adriano come pare chiaro dal

passo di Sparziano addotto dal Nardini al luogo cita-

to , è incerto . Ci basti però di osservare , che il

frammento della gran colonna di granito bigio , che

è maggiore di quante se ne sono trovate nello sca-

vo , e che si vede coricata per terra presso la colon-

na coclide , è un avanzo del portico di questo gran

Tempio . Queste colonne aveauo circa cinque piedi , e

due terzi di diametro , ed a' tempi di A\ inckelmanu

se ne trovarono molti altri pezzi sotto il palazzo Im-
periali con una parte della cornice corfisj>ondento

,

che si conserva nella Villa Albani ( Winckelm Mem.
num. 7. ) . Forse al Tempio appartenne l' iscrizione

magnifica con lettere commesse di bronzo , della qua-
le si trovò il seguente frammento sotto la citata co-

lonna di granito bigio ;

, . . . RAIANO
.... MAX. TR
QVI . PRIMVS . OMN. . .

. . OLVS . REMITTEiND. . .

ESGENrENA.M. . .

Dopo dì avere osservato i lati settentrionale , orien-

tale , ed occidentale presso la colonna , è tempo ormai

che si passi al lato meridionale , cioè a quello che

è rivolto al Foro di IServa . Si disse in principio che

l'area, nella ([uale si trova la colonna coclide era da

questo lato chiusa da un muro . Di questo muro si

vedono ancora i fondamenti costrutti di massi di tra-

vertino , i quali attraversano senza conoscersene i li-

miti , tutta la larghezza dello scavo . Parallelamente

a questa parete si veggono a poca distanza due linee

di colonne di granito bigio di Egitto, e quindi una

grande aula , dopo la quale sono due altre linee di

colonne corrispondenti alle prime , ed in fine l'indi-

zio di un altra parete simile a quella presso la gran

colonna . Da questa descrizione si comprende facil-

mente essere stata questa una parte della Basilica Ul-

pia cosi celebre presso gli antichi Scrittori , e tanto

encomiata da Pausania , e da Ammiano . Il pavimen-

to che è tutto ad un esatto livello è rivestito di la-
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stre di marmi preziosi , afTricano , numidico , e frigio

diviso in comparli menti alternativamente rotondi
, e

quadrati. Ciò mostra, che l'edificio dtl (juale si trat-

ta era coperto . Che sia poi la Basilica LI pia ce lo

dimostra la sua disposizione analoga agi' insegnamenti

di \itruvio; e la corrispondenza, che vi si trova col

frammento della icnografia di Roma , e col ])rospetto

della fribbrica stessa conservatoci dalle mednglie di

Trajano ,
quali sono quelle , che si riportano sotto il

numero 35. a e 35. Ò

Circa l'ingresso è cosa assai singolare, che sì sia

pratticato nella lunghezza piuttosto che nella larghez-

za contro 1' uso ordinario in siffatti edifizj . Forse
1" arclntelto vi fu portato dalle circostanze del luogo,

che a noi sono ignote. La larghezza totale dell'inter-

no da una parete all' altra è di circa piedi cento set-

tanta ; l'aula di mezzo è larga circa settantasette pie-

di ; e ciascuno de' peristi!) dieciotto . La lunghezza
,

e la disposizione della fabbrica in quel lato restano

indeterminati . Non si creda però che all' epoca dello

scavo fossero trovate le colonne della Basilica nello

stato in cui oggi si osservano . Queste sono state dis-

poste posteriormente in quella guisa , secondo le trac-

eie antiche .

INello scavo si sono scoperte parecchie basi al

luogo loro, e molti pezzi di colonne qua e ]ì\ disper-

se . Altre di queste erano di granito bigio , e sono

quelle che si sono rialzate ; altre poi scanalate di

mp.rmo frigio e numidico ; e tutte maggiori di tre

piedi , e cinque pollici di diametro . Quantunque og-

gi non vi si vedano erette clie le colonne di granito,

è da credersi però , che queste non formavano , se

non la linea delle colonne più vicina alla parete , e

che le linee componenti propriamente l'aula fossero

formate da quelle più preziose di marmi uumidiro e

frigio , come appuntc» di nicumo frigio erano quelle
,

che fnrmnv.'ino l'inieino della basilica Emilia . Le due
pareti , che i'hiude\;mo la Basilica erano decorate di

pilastri, de' quali si vedono ancoi^ le traccie , e l'in-

teicolunaio era maggiore di tre e tre quarti diametri,

cioè areoslilo .

I frammenti dell' intavolamcnto sono si per lo

stile, che perla esecuz-ionedi una bellezza eguale ai pre-

cedenti . La cornice è in questi accresciuta da modi-
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glioiii , e il fregio invece de' grifi e candelabri é or-

nato di putti , che dai mezzo in giù finiscono in fo-

gliami . Come ucUe altre Basìliche cosi in questa , vi

dovè essere un secondo ordine per ottenere la luce

air altezza necessaria , e in un aspetto d" ordine e di

leggerezza analogo al totale . Gli architravi e le cor-

nici di questo secondo ordine erano forse di legno ri-

vestite di bronzo , come fu il gran lacunare , e il tet-

to , siccome descrive Pausania finora male inteso . In

due luoghi questo Scrittore parla del Foro Trajano j

primieramente al capo XII. §. 4- ^^^ libro Y. dove

così si esprime descrivendo le opere di quel grande

Augusto y.oii ìì^ V'cùfj.at.ioùV uycpct ììcc/zov ri ii'vi.i'.ct rcv

^oiTTOv d"2a? a^ict , Kctt iicL'hiffrct ic; fov cpo(pov yoLhv.ou

mTToinfjLivcv ; cioè : ed il Foro de' Romani degno

di esser veduto pel rimanente , e specialmente pel

tetto di bronzo. L'altro luogo di Pausania, che trat-

ta del Foro Trajano è questo ( lib. X. e. v. §. 5. ) :

V'cofJLcctoit; Si lì' ayoùat. fnyi^ovc, n'vèy.a, y.cti Ka.raay.iv ti
i;

rtig ah'hiìc, ^cLviMO. ovtjct 7ra.pi^ircii tov opo(pov ^a^kKovv,

E i Romani hanno un Foro , il quale sendo per la

grandezza , e per il resto della fabbrica una me-
raviglia ,

porge un tetto di bronzo . Sì Nardini

( pag. 2^1^. ) che AVinckelraann , al luogo citato han-

no detto , che le volte erano di bronzo , allegando Pau-
sania j ma cjuesto Scrittore parla troppo chiaro ; in

tutti e due i luoghi riportati di sopra non fa menzio-

ne di volta j ma di tetto , tale essendo il proprio si-

gnificato della voce cpo(po; . Due altre cose sono da
osservarsi ne' passi addotti di Pausania ; che dicendo
egli nel primo il Foro de"" Romàni altro non vuole

intendere , secondo il suo costume , che un Foro di

Roma , onde non si supponga che egli coli' aggiunto

de' Romani abbia voluto intendere ivi il Foro Roma-
no : ciò più chiaramente si mostra dal secondo

passo dove dice parlando di questo stesso Foro , e i

Romani hanno un Fo/o ce. ; in secondo luogo , che

egli per Foro intende in ambo i passi propriamente

il luogo de' gludizj , cioè la Basilica , siccome in al-

tro caso ben discorre il JNardini . L' essere stato il

Foi-0 Trajano così ricco in bronzo lo rese più facile

ad essere distrutto, per l'avidità de" barbari, e pel ge-

nio distruttore dei medio evo .

^ crso il Quirinale sì è scoperto , che il piano
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della Basilica era sostrutto da un masso solidissimo

di costruzione regolare , cLe proseguiva senza limite

fino alla profondità di otto piedi . Questo fu fatto per

vincere le acque sorgenti del colle . Infatti l'altra me-

tà del piano verso il Campidoglio , dove non esisteva

questo motivo è costrutta secondo il metodo ordi-

nario .

Ciascun avancorpo del prospetto pare, che fosse

formato da un portico di quattro colonne di eguale

dimensione , che le interne , e nella stessa linea .

Qualche norma della disposizione generale può rico-

noscersi nelle medaglie citate num. 35. fl. e 35. h.

E qui è da notarsi , che malgrado i lunghi raziocinj

del Nardìni ( ]ya^. 245. ), l'altra medaglia riportala

sotto il numero òi. non ha nulla che fare colla Ba-

silica rappresentando chiaramente uno degli ingressi

del Foro ; come al contrario alla Basilica appartiene

quella riportala dal Donali , e che è la slessa che la

nostra al numero 35. a. quantunque il cattivo slato

di conservazione , nel quale ritrovasi la rende quasi

inutile per conoscere 1' edifìzio con qualche determi-

nazione . L'altra medaglia segnata col numero 35. b
è in oro rarissima ; questa è molto più conservata

dell'altra , e perciò henchè abbia espresso lo slesso

soggetto si riporta anclie essa . Fu trovata all' antico

Castro nuovo, e ne fu gentilmente communicata l'im-

pronta dall' illustre archeologo Signor Filippo Aurelio

Visconti .

Gli spazj rientranti del recinto erano forse de-

corali di pilastri ; e sopra i gradini , che sono di una
sontuosità senza esempio di marmo numidico massic-

cio erano situali grandi piedestalli , che sostenevano

trofei , o statue di decorazione . Di questi piedestal-

li quello che a destra si vede eretto esiste al suo
posto , e si sono trovati i frammenti di altri tre , so-

pra i quali è ripetuta in belli caratteri la iscrizione:
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S P Q R
IMI'. CA^ESARI . dIvI

NERVAE . r. NERVAE
TRAIANO . AVGVSTO

GERMANICO . DACICO

PONTIF. MAX. TRIBVNICIA

POTEST.XVI.ImP.VI.COs.VI.Ì'.P
'

OPTIME . DE . REPVBLICA

MERITO . DOmI . FORISQVE

Queste iscrizioni come ognun vede furono erette po-

co prima della gran colonna coclide
,
portando egual-

mente la XVI. potestà , mentre la colonna porta

la XVII. , cioè nell'anno ii2. dell'Era Volgare .

Nel piano della Basilica furono trovali parecchi

frammenti di scultura di vario genere , i quali dimo-

strano la sua magnificenza . Questi si veggono eoa

beir ordine disposti intorno al recinto attuale . Alla

sinistra presso il muro moderno , circa nel mezzo

della grande aula si scoprirono due torsi di Daci

prigionieri di marmo frigio , e poco distante , le le-

ste corrispondenti di marmo bianco . Questi sono si-

mili agli schiavi esistenti all' arco di Costantini) , an-

che essi opera del tempo di Trajano ; sebbene mino-
ri di qualche pollice , sono di uno stile egualmente

largo , e di effetto , ed eseguiti forse con minore pre-

cisione . Sulla medesima linea si scoprirono alla de-

stra i frammenti di altri due schiavi simili ai prece-

denti , onde si può credere , che servissero di una

decorazione simmetrica in qualche parie della Ba-

silica .

Anche il piedestallo della statua di Merobaude
già citato nella nota alla pag. 2!^8' fu trovato nel

piano di questa Basilica ; ed ivi pure devono essere

stati quello della statua di Claudiano , riportato dal

Nardini
, quello di M. Porzio , di Flavio Eugenio ,

di Annio Paolino Giuniore , di Flavio Peregrino Sa-

turnino , di Saturnino Secondo, e di Petronio Massi-

mo , che si dicono ritrovati in varie epoche nel Fo-
ro Trajano . Queste statue , ed altre saranno state

poste negl' iutercolunuj , ed avranno formato una ma-
gnifica decorazione alla sala . Qui debbo notare , che

Nafdini alla pagina citata poco sopra asserisce , che
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nel Foro Ti-ajano vi era una statua dì Augusto fat-

ta di ambra , ed una di Nicomcde Re di Bitinia di

avorio , citando Pausauia 5 ma anche qui fu inganna-r

to . Lo Scriltore Greco , dopo la digressione del Fo-
l'o Trajano riportata di sopra , soggiunge , riprendendo il

filo del suo racconto delle statue di Olimpia nella Elide:

( Lib. V. e. XII. §. 4- ) •' ^^' ^^ iiy.ovic, £t/' Kctrct'

iTy.-vct.afj,x(7i TOi^ TTipKpipofi; eyy.ìijjLivm n' fiev rov tfMurpov

^aai'hicùc, V'co^ictuov icriv AvyovffTOV ,
«' J^€ rov ìM-

(pcivroc. ^ct(n7^iu^ ì^iiKOfMììS ove, ìM^ìto iivai l^iSuveov ec.

Cioè : citi' ritratti , che sono tietlc. nicchie , (jiiello di
elettro è dell' Jniperador Romano Angusto , e quel-

lo di avorio si disse essere Nicomede Re de' Riti-

rij . Queste statue pertanto erano in Olimpia e non
a Roma , e nel Foro Trajano . Oltre il piedestallo

di INIerobaude si è scoperto un frammento di statua

semicolossale assisa , con panneggiamento di buon la-

voro , che si vede ora posta sotto la nicchia centrale

del lato meridionale del recinto . Questa 9 fu di

qualcuno degli uomini illustri , che ivi ebbero la

statua, o più facilmente di Trajano stesso.

Nella parte esterna del prospetto , e precisan^en-

te innanzi ai gradini furono trovati frammenti di al-

tri schiavi Daci , ma tutti di marmo bianco , alti ot-

to piedi cioè minori de' precedenti di marmo frigio.

Ivi dappresso si sono scoperti altri frammenti , che

appartenevano ad un sopraornato , o risalto della cor-

nice dell'attico . Questi frammenti sono singolari per

la delicatezza degli ornali , e per la loro configura-

zione simili a grandi mensole molto salienti , che so-

stenevano probabilmente qualche ornato di bronzo di

quelli espressici daglf antichi Scrittori . Nel dado del-

la cornice , che ricorreva fra loro erano espressi a

grandi lettere 1 nomi di alcune legioni , delle quali

esistono ancora quelli della ILX. Valeria Vincitrice
,

e della XV. Apollinare .

Fin qui non si è osservalo , che una parte degli edi-

fizj del Foro ; il Foro slesso poi , ossia , l'area era avanti

al prospetto della Basilica . Se ne vede ancora una
parte benché spogliata delle lastre di marmo, che la

ricoprivano . Questa area dovea naturalmente estea-

d<!rsi in lunghezza almeno quanto la Basilica , ed in

larghezza giunse fin presso la Chiesa di Campo Car-

le© detta anche Spolia Christi . Nel centro di que-
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sta piazza dovè essere la celebre statua equestre dì

Trajano , della quale si è parlato alla pag. 244- ? ma
ciò non è che una congettura . Pare però che per

una statua equestre fosse più adattato il luogo aper-

sto del Foro , che il coperto della Basilica , come pre-

tese Nardlni al luogo citato appoggiandosi falsamente

alla espressione di Aramiano , che la dice eretta in

medio Atrii ; o se non vi fu quella statua , vi sarà

stato qualche altro monumento di decorazione . A
questa area forse dava ingresso verso Spolia Ckristi

un Arco di trionfo come apparisce dalla medaglia ri-

portala al numero 82. Anzi a' tempi del Vacca ( Me-
mor. nulli, g. ) furono trovati gli avanzi di un arco

presso Spolia Christi , e molti frammenti di bassori-

lievi fra i quali dlstlnguevasi Trajano in atto di pas-

sare un fiume ; si trovarono pure parecchi prigionieri

Dacl slmili agli altri rammentali di sopra .

Conchiudendo pertanto questa appendice egli è

chiaro , che il Foro Trajano avea dal mezzogiorno al

settentrione la stessa direzione , che quello di Ner-

va , e che si estendeva dal Quirinale al Campidoglio
,

formando uno degli edifizj più maguilici dell'antica

Roma .

Terminerò col notare , che alla pag. i^S. è cor-

so un errore tipografico , nel fine della quinta linea

della iscrizione dell'Arco di Settimio Severo al Vela-

bro . Imperciocché dee leggersi PRINCIPI . P. P.

PROCOS . ET e non HT PRINCIPI . P. P. PRO-
GOS,

Fine del secondo Tomo .
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