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ROMA ANTICA '

D I
.»

FAMIANO NARDINI.

LIBRO SESTO
ha Regione Nona detta il Circo Flaminio

da altri descritta .

CAPO PRIMO.

T '
.

X-J altra Regione , che alla settima della Via lata dis-

si congiunta , fu la detta Circo Flaminio , che sicco-

me da Ponente univasi colla settima , da Mezzo gior-

no confinava coli' ottava sotto il Campidoglio, e pres-

so piazza Montanara ; onde fi-alle Regioni fu perciò

posta per nona . Era anch' ella grande , e celebre per

li superbì edifìzj , che in gran numero specialmente

nel Campo Marzio , e ne" prati Flaminj conteneva ; e

da Sesto Rufo si trova nella se-,'uente forma descrit-

ta , ma non interamente , essendo anche quivi il Te-

sto in buona parte manchevole .

Regio Circiis Flaminlus .

Circus FlaminiUS .

yEdes antiqua Apollinis cum colosso .

Lavacrum Apollinis .

Stabula quatuor factioìiuin .

Herculi magno custodi .

Porticus Pliilippi .

.Fdes Volcani in Circo Flaminio

.

Miìuitia vetus .

Theat/uni Balbi .

Crjpta Balbi .

Porticus Corinthia Cn. Octavii •

Theatrum lapideum .
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CIRCO FLAMI^IO

.

Mimitia frumentaria (i) ,

Lacas Mavortianus .

Minerva vetus cum luco

.

Lucus Pcetilìnus major .

Fons Scipiojium .

tis .

* desuiit multa .

Sepulcr

yEdes Apollinis .

Therinre Hadriani ,

Villa pablica .

Jlieatruin Pompeii .

E(j Iliria .

Sladiuni

.

Ainphithealram Tauri Statili ,

Jupiter Pomnejanus .

Theatrwn Marcelli .

Delubrwn Cn. Domitii

.

Career C Virorum .

Horti Lucullani .

Campus Martis .

Sepia Trigaria .

yEdes JVeptuni .

yEdes JuturtKe ad aqaam Virgineam ,

Templum Bruti Callaici .

Lucus JTictorice vetus .

*desuat multa .

M. Agrippce .

Horti , et Thermce Agrippa; .

Domus , et Circus Alexandri Pii Imperi

toris .

Lacus Thermaruin JVeron . . ,

Ileliqua hujus rcgionis desunt

.

Segue la descrizione , che della medesima fa

Publio \ ittore .

(i) Leggerei piuttosto Minidia , dal nome di chi edifi-

cò questo portico, o granajo , che fu forse quel celebre L,

o P. IVIinu^io Augurino Prefetto deir Annona , di cui par-
lano Livio lib. 4- e. 8. , e Plinio Hist. Nat. lib. 18. e. 3.

(i lib. o4- e. 6.



LIUUO VI. CAPO I'. KF.G. IX. 5

Regio IX. Circus FJ-inìiiiius .

Stabula fjuatuor factioiìLim .

yEcles antiqua Apollinh cuni lavacro.
yEdes Herculi magno custodi Circi Flavi.

Porticus Philippi .

A£des Moicani in Circo JFlam.

Minutia -vùtus .

Minutia frumentaria .

Porticus Corinthia Cn. Octavii
, quce prima

duplex fuit

.

Crjpta Balbi .

Theatruni Balbi capii loca XXXMLXXXV,
seu XXXìNIXCV. CI. Ccesar dedicavit

.

et appellavit a \>icìnitate .

Jupiter PonijK'janus .

Theatrum Marcelli capit loca XXXM. ubi
erat aliud Templum Jani .

t)elubruìii Cn. Doniitii

.

Career CI. X. viri .

Teìnphnn Bruti Callaici .

Villa publica , ubi primain papali ccn&wì

actus est in Campo Martio .

Campus Martis .

y^dis Julurnce ad aquam Virgineam .

Sepia Trigaria .

Equiria .

Horti Lucullani .

Fons Scipionum .

Sepulcruni Augusti alias Auguslorwn .

Cicon ice Nixie .

Pantheon .

Theatrum Pompei .

Basilica Matidii seu Matidice .

Basilica Marciani seu Marciance .

Templum D. Antonini cum Columna co-

elide
,
qiue est alta pedes CLXXV. ha-

bet gradus CCVI. et fenestella^ LVI.

Thermce Hadriani .

Thermce Nereniance
,
quce postea Alexan-

drince .

Thermce Agrippce .

lemplum Boni Evcntus .

^des Belloncc versus portam Carmenta-



6 CIRCO TLAMmiO .

lem ante quam erat coluinna belli in-

ferendi .

Porticiis y^rgonautanun .

Meleagricum ,

Isiuni , seu Istviini .

Serapeum .

Mineriiiuni .

Minerva Chalcidica .

Insula Phelidi , sive Filidis

.

Fici XXX.
y'Ediculce totidem .

FicomagisLri CXX.
Caratares II.

Denunciatores totidem .

Insulce IIIMDCCLXXXVII.
DoniLis CXL.
Balinece privata; LXIIII.

Jlorrea XXII. alias XXI.
Pistrina XX.
Regio habet in ambita pedes XXXMD.

Neil' altro Vittore ecco quanto si trova di più ;

Delubram Jovis Statoris .

yEdes Melelli .

Il Carcere così è posto :

Career C. virorum , alias CLX. f'irorum .

Templum Apoliinis .

yfìnpliitheatrum Tauri Statila .

Senta Agrippiana

.

Theatrum lapideum .

Templum JVeptuni .

Circus Alexnndri .

Thernice Deciance .

yEdes Minervce .

Fortance equestris vetus .

Trajani Porticus in Campo Martio .

Basilica Antoniniana , ubi est provinciarum
memoria .

Lacus LXIII.

Pistrina XXXII.
L' ambito (Iella Regione si dice pedes XXXMDLX.

alias XXXMD.
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LIBRO VI, CAPO I. REG. IX.

Nella Notizia .

REGIO IX.

ircus Flaminius continet stabula nutn. UH. fa^
ctionum , JEdem Jierculis , Porticum Pliilippi

, Mi-
nutias duas Veteretii , et Frutnentariam , Crjptani
Balbi , Theatra quatuor , in primis Balbi

, quod
capii loca trigintaniilliahX\X\ . Canipum Martium,
Trigarium , Ciconias jiixas , Paniheum , Basilicam
Matidii , et Martiani , Templum D. Antonini , et

Columiiam Coclidem allani pedes CCLXXV. semis

,

gi^adìis iritiis habet CCIII. Jenestras L\ I. Hadria-
iiiuin , Thermas Alexandrinas , et Agrippilias , Por-
ticum Argonautarum , et Meleagri , Iseunt . et Se-
rapeum , Insulam Feliculce , Fici XXXV. y£dicu-
Ice XXXV. Vicomagistri XLVIFI. Cui atores duo

,

Jììsulce duomillia septingentoj LXXIIJI. Domus CXL.
Horrea XXII. Balnea LXIII. Lacus LXIII. Pistri-

na XX. continet pedes triginta duo niillia D.
Qui ancora il Panvinio fa non poca aggiunta , di

cui noi per fuggir la lunghezza , e trattar delle co«e

di più importanza , lasceremo da parte le statue , le

quali può altri vedere a suo comodo nel medesimo
Panvinio , ovvero «el Rosino , che nelle sue Romane
antichità registra le Regioni di quello a parola per
parola .

Collis Hortulonim , alias Hortorunx .

Via Fornicata .

Via Recta .

Palus Caprea .

Frcgellce

.

Lucus Lucina! , ubi erat Terentuni.

Templum Isidis , et Sciapidis piope Ovile.

y^des Martis in Circo Flaminio .

yEdes Neptuni in Circo Flaminio .

jFdes Larium permarinum in Campo Martio.

yFdes Veneris Victricis

.

yEdes Castoris in Circo Flaminio .

yFdes FlorcE .

yEdes Janonis liegince .

yEdes Diance .

yEdes Ilerculis Musarum .



CIRCO FLAMINIO .

yEdes Juìionis in Portica Octavite , ubi

erant statuce etc.

Porticus Q. Cullili .

Poìticiis Ponipc'ii magni cuni Curia , et

Atrio .

Porticus Metelli . %

Porticus Agrippfp ante Pantheum .

Porticus Octavice sororis Augusti , in qua
erant Schola , Curia , et Bihliotheca .

Porticus Gordiani Imperatoris

.

Porticus Gallieni Imperatoris .

Porticus Europee .

Atrium Pompeii .

Sacrarium JVumce .

Delubrum Apollinis in Porticu Octavios .

Ara Neptuni .

Odceiim .

Obcliscus prò Qnomone in Campo Martio

.

JVaumachia Domitiani

.

Forum yEnobarbi .

Curia Pompeii ciini atrio , et porticu .

Curia Octavice cura porticu etc.

Ovile .

Diribitorium

.

Arcus Ti. Coisaris .

Arcus D. Clauda .

Sepulcruin Domitiorum in colle hortulorurn.

Sepulcra in Campo Martio .

Sulla; Felicis Dieta toris .

Juliarum Ccesaris amitce , et Jilice .

Hirtii , et Pansa^ Consulum .

JDonius Pinciorum in Colle Hortulorurn

.

Paolo Menila vi aggiunge .

Tìieatrum ligneum Neronis .

Basilica Alexandrina .

Io \i aggiungerei .

Domus Gallce

.

Templum Pietatis

.

Ara Martis .

ALdes Fulcani in Campo .
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Peti onia aninis .

Lucus Jiubiginis .

yEdes Fortunce Equestris .

Domus Ambrosii

.

Teniplum Jani Gemini

.

Porticus Hecatoììsijlon .

Platanorum Luci

.

Vicus Jani .

Stagnum Agrippce .

piata Flaminia .

Buxeta .

Campus 3Ii?iOj-

.

Porticus Boni Eventus .

Naumachia Augusti .

Horologium Campi Martii .

jEdes Martis in Campo Martio

.

Bustum .

lerentus, ubi Arce Ditis , et Proserpincs

.

Ampliitheatruni Trajani

.

Sepulcrum M. Agrippce

.

Arcus Gratiani , f^alentiniani , et Theodosii.

Arcus D. Marci .

Questa Regione , cìie fuori delle mura fu tutta,

confinò primieramente colla settima detta la Via La-

ta , camminando colle radici del Pincio dalla piazza

Grimana fin presso la Chiavica del Bufalo , dove per

appunto faceva angolo il colle. Quindi verso la Fon-

tana di Trevi , e la piazza di Sciarra , e la Chiesa di

S. Ignazio andava col condotto dell'acqua \ergine a

torcere fra il Collegio Romano , e la ÌNlinerva , e po-

co lungi dalla Chiesa del Gesù perveniva sotto al

Campidoglio , sotto le cui rupi seguendo per Tor de'

Specchi sino a piazza Montanara , ed all' antica Por-

ta Carmentale , lasciava nell" andare verso il Tevere

le muia antiche ', poiché dove è il Palazzo de'Savelii

ritirandosi verso S. Angelo in Pescarla , lo lasciava

fuori di lei , siccome anche il Ponte de" Quattro Ca-
pi , e parte del Ghetto degli Ebrei (1) . Col fiume

(1) Questa linea di demarcazione non è giusta ,
poiché

il limite della IX. Kegioiie da questa parte no» potè nò do-
vè distaccarsi dal Tevere . Come è possibile , che la rira

del ponte Quattro Capi fosse fuori eli questa Regione ,
quan-
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poi a sinistra sempre sì distendeva fino alla Porta del

Popolo, e forse più oltre , ed all'altra mano andava

fendendo il Plncio traila sua maggior altezza , ed il

declive dalla piazza Grimana alle vicinanze della me-
desima Porta del Popolo . Tutto ciò da quello , che

si è veduto nelle Regioni sesta , settima , ed ottava ,

e che si vedrà nella undecima ci sì dimostra .

Crii Edifìzj , che tra la Porta Carmentale erano
,

ed il Circo Flaminio .

Porticus F
CAPO SECONDO

Q^t3vi3e ^ uorì della Porta Carmentale , ove la Regione no-

etc nn aveva il principio , fu a man sinistra il Portico

detto d'Ottavia, che Augusto fece in nome della So-

rella . Svetonio nel 29. di Augusto ; Qu(vdani etiam

opera sub nomine alieno , nepotwn scilicet , et uxo-

ris , sororisque Jecit ; ut Porlicuni , Basilicamque

Ludi , et Caji , Porticus Livice , et Octavice , Thea-
trunique Marcelli . E Pesto nel 16. sul principio:

Octavice Porticus dure appellantur
,
quaruni alte-

ram Theatro Marcelli propiorem Octaina soror Au-
s^usti fecit etc. Dione narra nel 49- » ^^'e Augusto il

fé delle spoglie de' Dalmati soggiogati . Appiano l'ad-

dita avanti al Teatro di IVLirccllo ; ed è universale

opinione, che la Chiesa detta Santa Maria in Portico

prenda il nome dallo si^sso . 11 Marliano afferma in

specie , che al suo tempo traile Chiese di S. Maria in

Portico, e di S. Niccolò in (Carcere , ove giustamen-

te il Portico potè essere , si vedeva il sito lasciato

(io la scena stessa del Teatro di Marcello sovrastava al Te-
vere , senza lasciare spazio da doversi attribuire ad altra Re-
gione , che a quella del Teatro stesso ? Io credo piuttosto ,

che da questo lato la liuea delle mura di Servio fosse in

gran parte il limite traile Regioni Vili. IX, ed XI. , oiule

per poterne chiaramente definire il confine , dovrehhc pri-

ma conoscersi V andamento di tali mura . lUi Regio[jar| pe-

rò pare doversi stabilire , che la Chiesa di S. Niccolò in

Carcere fosse nella XI. , ed in quella ancora fosse S. Gal-

la contro r opinione di Nardini , ed il Teatro di Marcello
nella IX.

;
quindi fra queste dut linee dee stabilirsi il con-

fine della IX. Regione da questa parte .
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alto dalle rovine , e se ne cavavano marmi
, e tev(«ril-

ni in quantith ; e chi sulla riva del Tovoip osservan-

do quel residuo di antichità , che ternitiie ddie anti-

che mura di Roma dissi apparire ,
dirizza indi collo

sguardo una linea verso il Campidoglio ,
vedrà

, che

essendo presso S. Maria in Portico passate quelle mu-

ra il Portico d'Ottavia era loro quasi congiunto (i).

(i) In questo luoEco il Nardlni si spiega troppo vap-

meute circa la situazione precisa del portico di Ottavia i

forse non gli sovvenne , che questo edifizio quasi intiero , e

co' due tcmpj che racchiudeva di Giove , e Giunone si tro-

va neir antica pianta di Roma illustrata poi dal Bollori . Im-

perocché se si osserva attentamente quel prezioso frammen-

to farà d' uopo convenire , che al portico di Ottavia appar-

tenga quel maestoso avaTizo , presso cui è edificata la Chiesa

di S. Angelo in Pescarla . Le ragioni addotte dal IN^ardini

per portare quel portico fra S. Galla, e il Teatro di INlarccL

lo non hanno alcun peso ; esse non si appogfriano < he al pas-

so di Festo che il dice Tìieatro Marcelli prcpinrr^ni ; a ciò

che il Marliano afferma, cioè che fra .'^. IN'iccolò in Carce-

re e S. Galla, già S- Maria in Portico, si vedeva una eleva-

zione formata di rovine ; e finalmente alla opinione volgare

che dal Portico di Ottavia traesse nome la Chiesa allora di

S. INIaria in Portico , ed oggi di S Galla . Ouanto al passo

di Festo esso può convenire egualmente ancorché si ponga

il portico di Ottavia dalla parte opposta come io crealo di

dimostrare , poiché anche di là è T/icafro Marcelli prop.o-

rc/ìi . Le rovine citate dal "Matliano appartenevano piuttosto

ad uno de' tre tempj che sì vedono a S. K^iccolò in Carce-

re; e finalmente F opinione volgare che fa derivare la deno-

minazione in Portico dal Porli, o di Ottavia non ha fonda-

mento , riflettendo al gran numero de' portici da' quali T>o-

ina era ornata , ognuno de' quali può avere dato origine al

nome di quella Chiesa, senza però venirne di stretta conse-

seguenza , che fosse quello di Ottavia . Ciò posto osserviamo

quali ragioni militano per il sentimento , che sitvia il porti-

co di Ottavia a S. Angelo in Pescarla dove era uno degli

ingressi , e del quale rimangono avanzi assai grandi . Si è

veduto , che nella icnografia esiste un frammento , in cui si

.vede il portico di Ottavia ; ora appunto in questo si osser-

va r ingresso tal quale l' avanzo rimane , meno quelle varia-

zioni, sofferte dal tempo e dai ristauri delle età posteriori .

Posto adunque l'ingresso nel centro di uno de' lati minori

del rettangolo come si vede nella citata icnografia ne viene

che il portico con una delle estremità toccava il Teatro di

Marcello , ed avea uno de' lati maggiori assai vicino a quello;

ed ecco verificato il p;isso di Festo , che pone il portico di
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Wetelli •
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Domas Dove è quella Chiesa , dicono essere stata la casa di
Gali» . S. Galla moglie di persona Consolare , e figlia di quel

Simmaco , a cui fu da Teodorico fatta troncare la

testa . Lo stesso si legge in un antico manoscritto
,

che ha la Chiesa ,

Fu amile i\i il Portico di ?*letello , di cui Pa-
tercolo nel j^imo libro e. ii.: liic est Meletius Ma-
cedouicus , (ini porticus

,
qurv fuere ciicuìudalce clua^

bxis cedibus siiie iuscripliove positis
,
qua? nave Oda-

luce porticibus ambiuntiir
, fecerat ,

quiqiie karic tur"

mani stataariim equest.rluin
, qnce front.em cedìunt

spectant hodieque iiiaxinutin ornaTnenliitn ejiis loci

ex Macedoino. deiidit efc. ; donde la forma d' ambi
i Portici si raccoglie . Due Tempj fò Metello , e fra

Ottavia Tlicatro Bflarcelli propiorein . Finalmctite nel!' an-

damento , e nella streltezza della via di Pescarla , nella quan-
tità di frammenti di colonne, che ivi da ogni parte rigurgi-

tano nelle case, nelle cantine , e nelle botteghe , non è chi

non riconosca avere ivi esìstito un grande edifizio, e preci-

samente un portico ; e alle rovine di questo si dee attribui-

re ancora quel rialzamento artificiale, che si osserva nel li-

vello della via , la quale si direbbe aver conservato 1' antica

larghezza del portico . L' altro lato minore parallelo a que-
sto andava assai dappresso al Circo Flaminio . Entro questi

limiti , oltre i già descritti residui dell' ingresso veggonsi an-

cora gli avanzi di un magnifico tempio, cioè quel di Giunone .

Esistono questi in una casa particolare già del paroco di

S. Angelo .

Settimio Severo e Cararalla ristaurarono questo edilicio

rovinato per un incendio , e forse da ciò venne la denomi-
nazione , che ebbe ne' bassi tempi di Porticus Scvrrini ,

Imperciocché nel piìi volte citato Ordine Romano del Seco-

lo XII. descrivendosi la via , che il Papa teneva il giorno

di Natale da S. Anastasia a S. Pietro si legge : Mane diclt

Missaoi ad Sanctain uJiiastasiam
,
qua Jinlla descendit

Clini pj'ocessione per viain Ju.vta porlicwn Gallatoriun
,

ante tcmplwn SlhyllcB ( forse quello detto di Vesta ) ci In-

ter templwn Ciceronìs , et porticwn Cimonis ( il quale avrà

dato nome a S. Maria in Portico ) ; et progrediens iiitcr

Banlicani Jovis ( il tempio di Giove nel portico di Otta-

ria ) et arcwn Fla/nincu/n ( cioè del Circo Flaminio ) ,

deinde vadU ju.vta porflcnm Sc^'erini efc. , di dove poi

paaisava alla Regola dopo aver traversato parecchi altri edifi-

ci . Da questo passo si rileva , che nel 1142. ancora il tem-
pio dì Giove esisteva in gran parte , e che Portico ancori
chiamav*si quello di Ottavia.
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V uno , e 1' altro tirò il Portico ( non potendo altro

significare
,

quel , che ivi dice Patercolo : porLicus
,

qucB fnère circumdalce duabus cedibus ) . Augusto

poi con un nuovo Portico , e grande cinse sotto il no-

me di Ottavia li due Tenipj , i quali essere stati uno

di Giunone ,
1' altro d'Apollo si cava dal quinto del -^^'.* ^^'

libro 36. di Plinio nella menzione ; che fa delle sta-

tue di celebri Scultori : Ad Octas^ice vero porticuni

Apollo PhiUsci Bhodii in delubro suo. Itcm Z«/o- ^^^"ì""'"

T->- nr I t lì Apollinis
na , Jjiaiia , et 3lusce iiovein , et alter A])ollo ini- ;„ Porticu

dus . Eiiin , qui cjtharam in codeni tempio tenet , Octavia.

Timnichides fecit . Intra Octavice vero porticus in

a^de Junonis ipsani Deain Dionjsius , et Poljcles :

aliani f-enereìn eodeni loeo Philisciis ; ccetera signa

Praxiteles . Itcm Poljcles , et Dionjsius Timarchi"

dis fila Joveni
,
qui est in proxinia rede

, fecerunt.

Pana , et Olympum luctantes in eodcm loco Ile-

liodoius
,
quod est alterum in terris symplegma nO"

bile: Jenereni Inì'antem sese (^i') , Dedalum stantem

Polycìiarmus . E più sopra : et intra Octavioi Por-

ticus in Junonis cede AEsculapius , ac Diana . Dal-

le qunli statue la magnificenza della fabbrica si rap-

pres(nUa . Uno de' due Tempj detti fu il primo fatto

di marmo in Roma. Così Patercolo nel secondo; Hic
idem ( Metello ) primus omnium Hoiìuf oidem ex j^^^;

,

marmore in iis ipsis monumentis molitus , vel ma- fatto di

gnijicentice , vel lururice princej)s fuit . Gli artefici marmo in

di quei due Tempj si narrano nel citato luogo di

Plinio; iVec Sauron , atipie Batrachum obliterari

convenit ,
qui fecero Tempia Octavice porticibus in-

clusa , nntione et ipsi Lacones . Quidam et opibiis

priej^otentes fuisse cos putant , ac sua impe/isa con-

(i) Chi sa , che questa non sia la celebre Venere de'

"Medici , la quale secondo il Bartoli ( Memorie nuin. lo^. )
si crede trovata in Pescaria . Lo stesso Scrittore narra ( Mc-
fuorie ìiuin. 109. ) che nelle vicinanze di Cauìjìitelli fu ri-

trovalo il Marte assiso con Amorino , oggi esistente nella

Villa Ludovisi : anche questo dovè appartenere al portico di

Ottavia. Il Tempio poi di Apollo di cui in questo passo
tratta Plinio non nel portii o , ma presso il portico er.»

,

cosi andando intesa la preposizione ad , e cosi mostrando
r icnografia di Roma , che dentro il portico dì Ottavia po-
ne i Tempi di Giove , e Giunone , e non quello di Apolio .
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striixisse , inscriptionem sperantes ; qua negata , hoc

tanien alio loco , et modo usurpasse : sunt certe etiam-

num in columnarum spiris insculpta nominuw eo-

ruin ar^umento rana , atque lacerta . Con il qual

testimonio rincontrar si devono le parole di Patercolo

- a^dibus sìne inscriptione positis etc. Né prima della

del Porti fabbrica di Ottavia il portico di Metello fu povero di

co <f»\We- statue ; poiché il medesimo Patercolo vi soggiunge

aver Metello portale ivi da Macedonia le statue di

tutti i Cavalieri dell' esercito di Alessandro Magno
,

elle morirono presso il Granico , e che esso Alessandro

fé poi ritrarre da Lisippo . Di che è conteste Plinio

dicendo nel cap. ottavo del 34- aver Lisippo fatte si-

milissime immagini di Alessandro , e de' suoi amici
,

trasportate poi a Roma da Metello .

Octaviae Oltre al portico , fu ivi anche la scuola di Otta-

via . Plinio nel decimo del 35. Antiphilas Hesionein

viobilem pinxit , et Alexandruni , ac Philippum cura

Minerva
,

qui sunt in schola in Octaince Portici-

bus . E nel quinto del 36. Ejusdeni est ( cioè di

Scopa Scultore ) et Cupido objectus a Cicerone f^er-

ri , ille
,
propter quern Thespice visebantur , nunc

in Octavice scholis positus (0 •

(i) Questa statua dell' Amore era il celebre capo di

opera di Prassitcle , e nosi di Scopa come afferma il Nar-

dini . Ciò si mostra dallo stesso testo di Plinio qiiì sopra

citato . Sunt, dice egli, in Guido et alia signa marmorea
il/usfriwn arli/icwn , Liber pater Brjaxidis , et aLler

Scopro, et Minerva : nec majus aliud f^eneris praxitcLicce

specimen , (juam quod intcr hcec sola memoratur . Ejus-

dem ( cioè Praxitelis ) est etc. Sebbene il passo di Pli-

nio sia da per se stessa chiaro , lo si rende v ieppiù da

altri passi di antichi Scrittori , i quali trattano di (jucsto

stesso soggetto . Cicerone , che Plinio stesso cita , si espri-

me così ( Act. 2. in ycrr. Lib. 4- e. 2. ) Erat apud He-*

jwn sacrarium .... in quo signa pidckerrima (jua-

iuor unum Cupidinis mannoreum Praxitelis . • -

ide/H , opinar , arti/ex cjusdeni nudi Cupidinem ficit

illuni , (jui est Thespiis propter quem Thespice visun-

tur . Num alia viscndi caussa nulla est . Itw^ue ille

Lucius Mnmmius quwn Thespiis ea qucv ad cedem Fe-

licitatis sunt , ccefcratiue profana ox ilio oppido sipia

follerei lume marmoreum Cupidinem , quod erat consecru-

tus non attigit . E di nuovo al e 60 (^uid The'
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Vi fu la Curia. Plinio nel medesimo quinlu ca- Curlaeias

pò del 36. In Curia Octavice quceiiiur de Cupidi- dem et Bi-

jie fulnien tenente cujus muniis sit . E la Libreria ,
^ "^^ ^'^^*

della quale Plutarco in Marcello : Honori ejus , et

memorice ejus ( Marcelli ) Octavia mater Bihliothe-

cam dedicavit ; Ccesar ipse Theatvuni Marceìlo in-

scriptum . La quale essere slata veramente unita , o

almeno vicina al Portico raccolgasi dal 66. di Dione ;

Arserunt (sub Tito) Octavia opera una cum lihris . I

quali edifizj Tito rifece . Plinio nomando spesso le o-

pere di Ottavia , ne mostra congiunzione , specialmen-

te nel sesto del 34- Sicuti Cornelice Gracchorurn ma-

tri
,
quce fuit Africani prioris filia . Sedens huic

posila , soleisque sine amento insignis i?i Metelli pu-

blica Porticu
;
quce statua nunc est in Octaviiv ope-

ribus . E nel quinto del 36. Et ipsum Phidiam tra-

dujit sculpsisse niarmora , ì eneremque ejus esse Ro-

spienses (arbitramini merere velie) ut Cupidinis signwn^

proptcr quod unum vlsuniur Thesplce , ( amittant ) ? Que-

sto celebre simulacro da Strabene ( lib. 9. e. 2. parag.sS.)

si dice donato da Prassitele a Glicera Tespiese cortigiana

,

e da costei dato alla sua patria . A/' é'i ©tcTrtcti rrpoTipov

fMiv tyvapi^ovro Sia, rov Ep&jra rov Ilpa^/TsAot/c ,
0*^2/

i^y^v-ii [jLiv ly.iivog, aviBiìKi Si IXvy-ipa. «^ ìWai^a. 0?o--

7niv<Tiv,iy.iid-iV ovffct TO yivoq^ Ast^ot^ca Swpov Trctpa. rou

Tsxvnov . La storia però più completa di tal monumento
ce la dà Pausauia ( Attìc. 20. 1. Beotic. 27. 1—4- ) •

Si egli però , che Atenèo, (lib. 10. e. 6. ) quantunque in

generale convengano con Strabene , riguardo al dono ,

ed air Artista , che n' era 1' autore, ambedue si accordano

a dare alla cortigiana il nome di Friue , e non Glicera .

Dalle addotte parole di Cicerone , e da Strabene si rileva,

che a tempo loro questo monumento esisteva ancora a

Tespic ; Plinio però come qui si vede ce lo mostra non
solo a Roma ; ma ancora esistente . Conviene credere adun-

que che un tal trasporto si facesse fra i tempi di Strabe-

ne e quei di Plinio , cioè fra 1" impero di Tiberio , e quel

di Tito . Infatti Pausauia (Beotic. 27. paragr. o. ) narra,

che Caligola il trasportò in Roma, che da Claudio fu reso

ai cittadini di Tespie , e che da INerone fu di nuovo tras-

portate in Roma , dove peri in un incendio , il quale è

d' uopo credere avvenisse fra i tempi di Plinio , e quei di

Pausauia, cioè fra Tito e Marco Antonino . E siccome Dio-

ne ( in Tito ) nel descriverci T incendio avvenuto in Roma
a' tempi di Tito Y anno appresso la morte di Plinio fra
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mie in Octavice operibus eximice pulchritudinis .

Non lungi fu il Carcere detto di Claudio Decem-
viro ; del quale nella Regione ottava ragionai . Il suo

sito , oppur la sua vicinanza ci si mostra dalla Chie-

sa di S. Niccolò detto In carcere , e dai residui del

Teatro di Marcello , a cui perveniva , come si narra

da Plinio nel 36, del settimo libro : Humilis in pie*

he , et ideo ignobilis puerpera , supplicii causa car-

cere inclusa matre
,
quuin inipetrasset aditum a Ja-

nitore , seniper excussa ne quid inferret cibi , de-

prehensa est uberibus suis alens eam ; quo miracu-

lo inatris salus donata fìlioi pietati est , aìnbceque

perpetuis alimentis et locus ille eidem consecratus

Dea; C. Quinctio , M. Attilio Coss. Tempio Pie-

tatis extructo in illius carceris sede , ubi nunc Mar'
celli Thcatrum est .

Quel Tempio della Pietà , se , come Plinio dice

,

era nel sito , in cui fu poi fatto il Teati'o di Marcel-

lo , convien dire , che prima dell' edificazione del Tea-
tro fosse già caduto

,
per non dare ad Augusto taccia

d'empietà di averlo distrutto j se non si vuol dire,

die non ivi proprio fosse , ove si vede il Teatro , ma
appresso , o piuttosto , che il Tempio restasse con-

giunto al Teatro. Se si dà fede a Festo Uh. i3. , il

fatto fu assai diverso dallo scritto da Plinio : Pietati

JEdem consecrntam ab Acilio ajunt eo loco
, quo

quondam niulier habìlaverit , quce patrem suuin in-

clusum carcere mammis suis clam aluerit , ob hoc

factum impunitas ci concessa est , La cui casa diver-

sa dalla carcere dà torbidezza , ed insieme qualche

poco di credibilità maggiore . Forse le parole di Pli-

nio carcere inclusa matre etc. vanno intese , che el-

la fosse chiusa , come in carcere , in casa propria
j

ma senza farvi stiramento , lascisi tutto sul bilancio

all'altrui discorso (i) .

Del Teatro di Marcello gran parte in piazza Mon-

gli edifizj ihcendiati mette il portico e le altre fabbriche in-

sieme colla biblioteca di Ottavia , ra Oy.Tctovict oiKìi/xatTa
,

è chiaro , che ia quella occasione peri ancora V Amore di

Prassitele , che ivi trovavasi .

(i) Si può vedere ciò che si dice del Tempio 4clla

Pietà nella XI. Regione .
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tanara è ancora in piedi (1) . Essere nel medesimo

(1) Dall' incendio accadvxto a' tempi di Tito, e meiizlo-

iiato da Dione pare , che dovesse restar i.onsumato , o al-

meno assai danneggiato anche questo Tc;itro , che faceva

parte degli editìzj di Ottavia : Kctt rct Oy.rc^ovlci, Oty-iìfiarra,

fiirct Tcov /^i/2Xiuv dice egli , che furono arsi . È certo

però che ai tempi di Alessandro Severo era divenuto in-

servibile poiché queirimperadore , al dir di Lampridio (in

u4Lcx. Scv. e. 43. ) volle rifarlo : Th^airwn Marcelli re-

Jlccrc volidt . Ma ne fu forse distolto , dalla spesa , o

ila altre care . Quindi tu^n si trova più menzione di que-

sto edificio , che ne' Regionari . Anzi il manoscritto della

Notìzia che si trova nella Biblioteca Vaticana nvim. 0227.

pag. 81. , e la cui copia mi è stata con somma cortesìa

comunicata dal Signor di IXiebhur Ministro di Sua Maestà
Prussiana , aggiunge il numero degli spettatori , de' qu;Ui era

capace , e Io [torta a acooo. mentre Vittore lo fa monta-

re a 3oooo. Si trova menzionato questo Teatro fra molli

altri edifici nel celebre Itinerario pubblicato dal Mabillon

( f^ct. Analvct. Tom. ly. pog\ fo6. e scg. V epora del

quale si riferisce dal Cassio all' anno 875. ( Corso delle

acque p. 1. ninn. 28. />. 'i6%. ) , segno evidente che

filo a quel tempo esisteva almeno in gran parte . Due
secoli circa dopo si trova già in potere di Pierleone

ambizioso privato , il quale vi si fortificò , e ne fece la

sua dimora . Fu ivi che mori il Pontefice Urbano IL

,

secondo che narra Pandolfo Pisano nella sua vita : Qui . .

. . . apad Ecclesiam Sanati Nicolai in Carcere in da-

ino Tetri Leonis animani Deo rcddidit . Di nuo-

vo si trova menzionata , e determinata la casa di Pier Leo-

ne dallo stesso autore in Pasquale IL ebidlire totani nia-

clunis et tornientls ea parte , ijua Capitola rupes ccdi-

bus Petri Leonis imtninet . Quantunque qui non si speci-

fichi il "nozne di Teatro di Marcello , pure conv-ien con-

fessare non potervi essere dubbio , che la casa di Pierleo-

ne fosse ivi stabilita . Imperciocché era uso in quei tem-

pi che i faziosi occupassero gli edificj forti per farsi 1' un
l'altro la guerra, e le espressioni , apiid ecclesiam S. Ni-

colai in Carcere^ e qua Capitola rupes a;dihus PetriLeo-

nis iiwyiinet non possono convenire che al Teatro di Mar-
cello che si trova appunto fra questi due luo^'.ii e quasi

a contatto con ambedue . Dopo il Teatro di .Marcello , os-

sia la casa di Pierleone passò in potere de' Saveìli ( Vo-
laterr. Cam. Uro. Uh. 23. injine) dal che venne il nome
volgare di monte Savelli che ancora oggi si dà a quella

collina artificiale j)rodotta dalle rovine dell' edifizio . E fi-

nalmente pervenne agli Orsini , i quali anche oggi il riten-

gono .

Tom. III. b
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sito stato r antico Tempio di Giano, è autore Vitto-

re: uhi erat aliud Templum Jnìiì ; ma in contrario

suonano le parole di Pesto in toc. Heligioni , da cui

quel Tempio si dice in piedi al suo tempo : Relii^io-

ni est quibusdain Porta Carincutali cgrerii , et in

y^cle Jani ,
quce est extra eam , Senatum hahere ;

quod ea egressi sex et trecenti Fabii etc. E pur Fe-
'' sto fu dopo Augusto , e perciò dopo fatto il Teatro

di Marcello . Stimo ben certo , che nei tempi di Vit-

tore , i quali del Romano Imperio furono gli ultimi,

quel Tempio di Giano fosse già per terra , e che

V Ubi di Vittore porti non già identità dì sito , ma
vicinità , come con parlare propriissimo suol portare

spesso . -^el medesimo Tempio fu la statua di Giano

postavi da 2suma , le cui dita disposte in foggia di

numeri figuravano la quantità de' giorni dell' anno .

Plinio nel settimo del 34- Prccterea Jnnus Qcniinas

a Aunia Bcgc dicatus
,
qui pacis bcìlique argiinien-

to colitur , digitis ita Jiguratis , ut trecentoi lun se-

xaginta quinqm^ dieruin nota per signijicatioiiem

anni Icuiporis et wvi se Deum indicarci .

Sacrarium j] Sagrario di JNuma non altro essere stato , che
'"* ' quel Tempio , dichiara Servio nel settimo dell" Enei-

de V. tioj. , spiegando le parole di \irgilio sunt ge-

niinee belìi portce eie. , ove dice ; Sacrnrium hoc

Nunia Ponipilius fecerat circa imuni Aigiloiuni

juxta Theatruui Marcelli
,
quod fuit in duobus bre-

iHSsiniis Tenifdis ; duobus autcm propter Januni bi-

fronletn. Poslea captis Phcderis civitate Thusci{e

in\'cìitum est simulacrum Jani cwn frontibus qua-

tuor . Prnpler quod in Foro Transitorio constifutuni

est illis Sacrarium aliud quod novimus hodieque

quatuor portas habere . Onde come dal Panviuio si

ponga fabbrica diversa non so vedere .

Oltre al Tempio , il Vico ancora di Giano fu

„ ivi; del (piale Porfirio nell'epistola ultima del primo

libro di Orazio v. i : Janus quoque / icus est ab Ja-

no Gemino sic appellatus
,
qui in eo locuni habet

sibi cottsecraluni ,
per quos duos ( cioè per Giano

,

e Vertunno , de' quali parla Oraiiio ) signi/icat lo-

ca , in (Uiibus cuin ccteris rebus , etiaui libri vena-

Ics erant .

Stabula Gli alberghi delle quattro fazioni , non altrove ,

qiiator fa-
^1,^^ quivì leggendosi , sebbene in altre Regioni erano

rtinn II in _
*
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Circhi , e specialmente il Massimo iielP undecima
,

danno assai forte indizio essere stati solo luori della

porta Carmentale ; ove furono fatti forse priniierameu-

te per il Circo Massimo , clie fu il primo, a cui fuo-

ri delle mura luogo più vicino non era , ed al co-

minciamento delle pompe pii^i comodo. Aver poi ser-

vito anche per il Flaminio , che gli era più presso
,

e di mano in mano per gli altri Circhi fatti altrove ,

segue che si conchiuda . Di queste doveva aver cia-

scheduna là stalla , e rimessa propria da tener caval-

li , e ripori'c carrette , e forse ancora le stanze per li

Carrettieri . I quali alberghi , benché dove precisamen-

te fossero non si sappia
,

poco lungi dalla porta li

persuade il credibile, e l'averli Rufo, e Vittore con-

cordemente posti sul principio della Regione presso

al Tempio d'Apollo . Le fizioni de' corridori ne" Cir- Colori
chi avere avuto distinzioni da quattro colori diversi , rielU 4.

co' quali compariva ciascheduna , cioè la Prasina dal f^^ioni. .

\ erde , la \eneta dal Ceruleo, la Russata dal Rosso,

e 1' Albata dal Bianco
,

già è stato ampiamente spie-

gato da altri . Degli alberghi Svelonio nel 55. di Ca-
ligola così fa menzione : Prasince factioni ita adcli-

ctus et deditus , ut coenaret in stabulo assidue , et

nianeret .

Fuori della medesima Porta fu il Tempio di ^'^^^
^'fAH • ^ T -1 •< • m •

^
tiqiiaApoi

Apollo, Cloe a dire il più antico i empio , che aves- linis

.

se quel Dio in Roma . Asconio nell'Orazione In to-

ga candida di Cicerone : iVc lanum erretis
,
quod

his teìnjwiihus wdes Apollinis in Palatio sit nobi-

lissiina ; admonendi estis , non liane a Cicerone si-

gìiijicari , ut puto ,
quaìu post viortem eliam Cice-

ronis niultis annis Imperator Ccesar
,
queni nitnc Di-

l'wn Augustuni dicinius post ylcliacani vicLoriaìn fe~
cerit ; sed Ulani denionstrari

,
quce est extra por-

tala Carmentaleni inter Forum Olitorium , et Cir-

cum Flaminiwn ; ea enini sola tum demum Hoìnce

Apollinis Aides . Ed essendo stato il Circo Flaminio
dove è S. Caterina de' Funari , ed il Foro Olitorio

presso al Ponte Quattro Capi , come vedremo , se-

gue , che il Tempio d' Apollo fosse tra il Palazzo de'

Savelli , e la piazza di Campitello . Così riescono qua-
si a filo fuori della Porta Carmentale per la via di-

ritta al Circo Flaminio il Carcere, il Tempio di Gia-
no col Teatro di Marcello , e il Tempio di Apollo .

b 2
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!Nf^ fuori di congruenza la pompa , che nel tempo
della seconda guerra Punica fu per la porta Carmen-
tale introdotta nel Foro, si dice da Livio nel settimo

della terza e. 3i. aver cominciato dal Tempio di

Apollo : Ab CBcle Apollinis boves foemince albce

dare porta Carmentali in Urbem ductcB . Post eas

duo signa cuoressea Junonis Regima portabantur etc.

Fu votato dal popolo in tempo di una gran pesti-

lenza circa r anno 33o. di Romri sotto il Tribunato

di Marco F.ibio Vibulano, di Marco Folio, e di Lur
ciò Sergio Fidenate , dedicato settantatrè anni dopo
nel Consolato di Sulpizio Potilo , e di Valerio Publi-

cola , siccome nel (juarto , e nel settimo si dice da
Livio ; ed esservi stato alcuna volta dato il Senato a

chi chiedeva il Trionfo, narra il medesimo Livio nel

terzo della prima , nel settimo , e nel nono della quar-

ta Deca .

Cumlava Da Vittore vi si aggiunge Cam lavacro, che do-
f^^' vette essere fonte fattogli appresso comodo al lavar

delle mani, e forse anche d'altro. Scrive Plutarco in

Siila , che Lucio Calilina queudam M. Marium ad-
versce factioìiis honiinem confodit , et Sjllce in Fo-
ro sedanti canal pjus attalit , ad proximum deinde

Apollinis lavncruni accedens nianas abluit ; ove il

dirsi ([uel lavacro prossimo al Foro, e l'inverisimile,

che Catilina dal Foro per lavarsi le ninni andasse fuo-

l'i della porta Gnrmentale al Tempio d'Apollo, por-

tano durezza ; uè il titolo di prossimo vi consona .

Meglio Cicerone narrando il medesimo latto nell'Ora-

zione Fn toga candida , dice non nel Foro , ma nel

Tempio d" Apollo portata quella testa a Siila da Ca-

Cum Co« tiliua (i) . In Rufo si legge ancora Cam colosso; del

losso. quale non trovandosi rincontro alcuno , sorge il dub-
bio 5 che sia ciò una delle giunte solite del Trascrit-

tore ingannato forse dal Colosso d'Apollo Pahitino , o

dall' altro pure di Apollo , che Lucullo trasportò sul

Campidoglio da xipollonia j ma resti il vero pure nel

§uo posto

.

(i) Ecco le parole di Cicerone : Quod caput etiam

fiim plenum aniince et spii ita s ad Sjllain usque ub Ja-

ràculo ad icdcni Apollinis nianlbus Ipao suis Jctulit . Que-

sta testa fu come apparisce da Ascoiiio
, quella di Mario

Gralidìano .
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Del Circo Flaminio essendosi veduti i residui circusFla

dagli Scrittori di un secolo fa , non può controverter- minius

.

si il sito . Il Leto , il Fulvio, ed il Marliano aticr-

mano , che al loro tempo la Chiesa di Santa Cateri-

na de' Funari era in mezzo del Circo, di cui durava
la forma , ed i segni degli antichi sedili , ed il cui

lungo spazio allora disabitato serviva a' Funari , don-
de quella Chiesa , che prima S. Rosa in castro aureo
si cliiamava , ha tratto il nome .

Seguendo perciò noi le relazioni di testimonj ^^-\,' f'%\
li di veduta diciamo pur col Fulvio: Lon^itudo ejus nari.

Circi ab cedibus nunc D. Petri Mariani , et >Sari-

cto Salvatore in Pensili usque ad cedes D. Ludo-
vici Mattliwi juxta Calcar anum , nam id loco no-
nien a coquenda calce inditain , ubi caput Circi

,

lalitudo vero inter tunini nunc Citranguli , et apo-
thecas obscuras . Pirro Ligorio ( Delle Antichità di

Roma p. 17. ), che ne disegnò ancor la pianta, nel

libi'o de' Circhi , degli Anfiteatri , e de" Teatri più

minutamente descrivendolo, così l'addita. Il sito del

Circo Flaminio era non molto lontano dalle radi-

ci del Campidoglio , et come ancora si può l'edere
^

cominciava dalla piazza de^ Margani , efiniva ap-
punto al Fonte di Calcarara , abbracciarido tutte

le case de' Mattei , e stendevasi fino alla, nuova
via Capitolina

,
pigliando in tutto quel giro molte

altre case di altre persone . Da questo lato de' Mat-
tei il Circo pochi anni fa era in gran parte in

piedi , ed allora ne presi la pianta, dalle minuzie
delle misure in fuori , che per non avere il Cir-

co gli ultimi suoifinimenti , non si poterono piglia-

re . La parte piìi intera era appunto , dove è fion-
data la casa di M. L^odovico Mattei , il quale ha
cavato una gran parte de'fondamenti del Circo in
quel luogo , et trovatovi Jralle altre cose una tavola

di marmo in fiorma di fregio intagliata con pattini

,

che sopra carri fanno il giuoco Circense; et nella

cantina trovaronsi di molti tevertini , et videsi al-

quanto del canale
,
per onde passava V acqua , la

quale ancora adesso passa per casa d' un 2 iniore di
panni, et chiamasi per corrotto Uso il fonte di Cal-
carara

, forse per la calcina , che quivi si fa . Il pa-
vimento , et suolo del Circo era di calcina, et mat^
toni pesti molto sodo , et grosso , et lavorato sopra
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cV alcune cose di musaico. La qual closcrlz,ione io ho
stimato bene ( bencliè al Ligorio non si soglia dar fe-

de piena ) per qualche poco più di luce portarla in-

tera . La larghezza dal Donati si stendo a S. Angelo

in Pescaria ; ma la pia/za Margana dalla Chiesa di

^
S. Angelo è molto lungi (i) .

Mutui Quella Fonte, che ornata di belle statue di bron-

zo sorge nella piazza de'Mattei si dice dal Ligorio (a)

l'acqua, che Augusto condusse ivi, quando ( come
Dione scrive nel 55. libro ) vi fece per spettacolo uc-

cidere trenl.isei Coccodrilli ; ma che acqua nuova con-

ducesse Angusto perciò in Roma , da Dione non si

dice, e fra gli antichi acquedotti questa non si legge

in Frontino. Ch'ella fosse acqua dell' Euripo , nep-

pure può dirsi , non sapendosi essere stato Euripo nel

Circo Flaminio, e se anche vi era, non potè di altra

acqua essere, che corrivatavi da uno degli acquedotti

da Frontino descritti ; il quale cessato , non dovrebbe

oggi 1' acqua corrervi più . Facile cosa è dunque che

fosse al tr' acqua, di cui in questa Regione medesima
l'agionerò .

Fabbrica fu fabbricato il Circo da quel Flaminio (scrive
torc e

Yeslo ^ , che al Trasimeno fu ucciso da Annil^ale . Vi
^"•CO.

, 1. r> . T T • • 1 TI
e conleste 1 L^pitomatore eli Livio nel Jioro ao. narran-

dolo fatto poco prima della seconda guerra Punica; e

se Plutarco ne' Problemi ad un certo Flaminio più

antico, che lasciò un campo alla Città per li giuochi

ecjuestri , lo riferisce , non è inverisimile , che un Fla-

minio donasse prima il campo , e che un altro vi

fabbricasse di poi il Circo . Quel sito era prima det-

to i prati Flaminj . Livio nel terzo della prima e. aS.

J^a omnia in praiis Flaminiis Consilio jjlebis acta
,

(i) Inoltre si è veduto che a S. Angelo deve porsi il

portico di Ottavia .

(2) 11 Cardini qui confonde quella corrente di acqua
che passa sotterra nella piazza dell' Olmo , dove appunto
se ne ascolta il mormorio , culla fontana moderna esistente

iu piazza Mattei e fatta con Architettura di Giacomo del-

la Porta nel i585. Ligorio non avca mai potuto ])arlarc

di questa ultima essendo morto cinque anni prima che la

si formasse ; ed inoltre ognuno sa che questa lontana pren-

de 1' acqua Felice dal bottino di Campidoglio.

ì
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quelli niiuc Circwn Flnnnnium ajypellant . Ed al-

quanto dopo e. 3i. ; Itnqiie inde Coss. , ne ciìnii-

lìationi locus esset , in prata Flaminia , uhi nane
cedes ^4pollijiis est ( Circum jam tum Apoliin ave ni

adpellahant ) avocaveie Senafuni . ()\e il sentir
,

elle prima di esservi st,iio fatto il Cirro , era detto Giuochi

già il luogo Circo Apollinare, porta difficoltà, e con- ^^/"^"'"^

fusione . Forse perchè si celebravano anche prima i

giuochi Apollinari nel prato, come nel Campo M^rzo
1' Equirie , si dava al prato nome di Circo? Li giuo-
chi Apollinari non furono destinali , che dopo la rot-

ta di Canne ,• come Li\io nel quinto àA\i\ terza fa

fede , e perciò dopo edificato il Circo . Anzi perchè
non in giorno determinato , e ( come i Pum.ini dice-

vano ) stato, furono fatti per molti anni , al fine sta-

bilì il pojiolo , che ciaschedun anno in nn gir ino cer-

to si celebrassero . Cosi Livio nel settimo della stessa

Deca e. 23. : Ludi Apoilinares Q. Fidino, yip. Clau-
dio Coiì.sulihus a P. Cornelio Sulla Ptcetore inba-
no priniuni jacli erant . Inde cmnes demceps Pros-
tores urbani J'ecerant , sed in unum annuni 'voi'e-

bant , dieque incerta faciehant . Eo anno pestilen- „.

tia gravis mcidit ni Li beni. . . . et P. Licinius jaun.
Varus Preelor urbanus legent Jerri ad pcpuluin jus-

sus , ut Ili ludi in pcrj eiuimi in statimi clieni vo-
verentiir f?^c. Ben visi facevano i giuochi Taurj dedicati,

non ad Apollo , 11.3 agli Dei infein.di , cerne oltre Vit-
tore scrive Lesto in Taurii da n-e alllc^e allegato .

Sicché quando anche il nome di Circo potesse stirar-

visi
, quel di Apollinare prima non tbbe che farvi .

Forse avanti
, che i primi giuochi mimi si votassero

ad Apollo in giorni non certi, face> finsi al medesimo
Dio non annui , ma indeterminatamente , secondo che
al popolo , o ad alcun Magistrato piaceva . Pare ce ne
dia fumo lo stesso Livio nel citato libro quinto della

seconda e. 9., mentre la prima v(dla votati ann'ui li

suppone in vigore della predizione trovata ne' versi

dell'indovino INIarzio : Jiosteni , JRcmani , .^/ ex agro
pellere vultis , roniicamque , quce gentium/venit lon-

gc , Apollini vovendos censco ludos
, qui quoLannis

coniiter Apollini jiant . Ove non scorgo supposizio-

ne , che ]>rima i medesimi giuochi non si facessero

mai , O f(»rse erano quei prati detti Circo Apollinare

dalla vicinità del Tempio d' Apollo . Resti il motivo
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esposto all' esame degli eruditi . Vi si fìiceva anche

ragunanza , e concorso di gente con occasione di Fie-

ra , e ciò si cava da Cicerone nell'Epistola i^. del

libro primo ad Attico: /ics ogchatur in Circo Fla-

niiriio , et erat in eo ipso loco ilio die nundinaruni

r-, o, Presso al Circo Flaminio fu primieramente il
.iìdes Bel- • T r» 11 • • T •

lonje ver- Tempio di Bellona ; avanti a cui era un poco di piaz-

susetc. an ^a colla colonna Bellica , donde si soleva dal Console

e^t'^'co^
tirare l'asta

, quando ad alcun Re , o popolo si vo-

]umn» bel leva muover guerra , come si legge in Vittore : Alile
li luferen- qaani erat columna index belli inferendi . Da Dio-

ne si dice Juxta nel libro sesto (2) . Cunu/ue luec

dixisset , hastani crueìitnm juxta Bellori ce Templum
in hosticiun contorsit : Ma il Juxta di Dione , e

y Ante di Vittore concordano , che avanti , e presso

(1) Non è noto quando il Circo Flaminio fosse dis-

fatto; è certo però, che nel 1192. Celestino 111. confer-

mò con bolla ( Coli. Bull. Busil Vai. Tom. 1. p. "jl^..^

diretta al Clero e a Giovanni Primicerio della Santa Se-

de , I' intiera possessione del Circo Flaminio detto allora

Casi cllum ^luraum alle Chiese di S". Maria Domina Ro-
sa (oggi S. Caterina de' lunari ) di S. Lorenzo, e di S.

Lucia . Ecco le parole della bolla: castellimi a ureinii cwn
iiiililaiibus suis , videlicct parit'tibus ollis et anlìcfius in

circuitiL positis cum domibus et caininaiis eisdc/n paric-
tibus de foris undique copulatis:, liortiim qui est jii.ì'ta

idem. Castclluin cum ulilitatibus suis et superiovibus cry-

pfarum . Da questo tratto ricavasi , che sebbene iJ Circo

fosse stato occupato da queste chiese , che se Io erano fra

loro diviso
, pure conservava ancora il suo recinto , parie-

iibus altis et antiijuis in circuitu positis , al quale uelF e-

sterno vi aveano appoggiate case ed altro

.

(2) Won al sesto, ma al 71. di Dione appartengono le

parole di sopra da Nardini citate, le quali a migliore in-

telligenza giova (|ui rij)ortarc come sono dallo Storico stes-

so enunciate . Parlando della guerra Scitica di Marco Au-
relio , e delle disposizioni da lui prese nella partenza «la

Roma , soggiunge : Tavra. t« ìittuv , y.cti ro <Popv to

ctiy^fxa.rcùSic 710.^0. rm 'Evvcicp ic, ro ttoM/j-Iov Sìì y^a^iov,

w? yt KcLi rav avvyivofjuvuv avTa> tinovaa. ^ ecKovricra^

?^cop/jm3-)t . Quuiii luec di.visset et hustam cruentam ad
Bellona: ( Aedem ) in liostdem agrum

.,
prout ab illi ad-

stantibus audi^i
,
juculasset , discessit

.
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al Tempio ella fosse . Ovidio nel sesto do' Fasti cosi

ne canta ;

Prospicit a tergo siimìniun brevis arca Circum

,

Est ubi non pan'ce parva coliuìina notce .

Ilinc solet hasta ìnanu belli prcenuniia initti

In regem , et gentes , cum placet arnia capi

.

ove la parola A tergo prudentemente dal Donati s'in-

terpreta del tergo del Circo , non del Tempio di Bel-

lona , a cui da Vittore la colonna si dice Ante -, e

perciò dietro alla sommità , cioè a dire 1' estremità

convessa del Circo era la piazzetta , in cui fu il Tem-
pio di Bellona , e avanti al Tempio nella piazza me-
desima la colonna Bellica ; il qual sito pare si raffigu-

ri , dove è il Monastero di Tor de' Specchi , o non Monaste-

lungi . Cosi potè dire Pesto la colonna Bellica essere ^'^, ^ "/^

stata avanti alla porta Carmentale , benché per alquan- chi .

to di spazio lontana ; alla quale colonna appoggiato il

Console , o piuttosto salitovi sopra
,

giacché ella era

bassa , vibrava 1' asta verso quella parte , ove era il

popolo, o il Re nemico. Il Tempio di Bellona si di- Tempio

ce da Ovidio nel sesto de' Fasti , e meglio da Livio ' ,^'11- 1 A • /--• n "'^ vota-
nel decimo votalo da Appio Lieco nella guerra contro to da zip

gli Etrusci , e i Sanniti . Plinio vi aggiunge nel ter- P^o Cieeo

zo del 35. esservi stati da Appio sospesi gli scudi

colle immagini de' suoi maggiori ; iSz/orw/n vero cljpeos

in sacro , l'el publico priratìm dicare primus in-

stituit ( ut reperio ) Appiiis Claudius , (jui Consul

Clini Servilio J'uit anno Urbis CCLIX. Posuit enini

in Bellonce cede majorcs siios
,
placuitque in excel-

so spectari , et titulos honorum legi ; ove osserva il

Donati scorrezione, perchè il primo Appio Claudio fu

Console poco dopo la cacciata de' Ke , ed il Tempio
di Bellona fu edificato , come dissi , da Appio Clau-

dio Cieco r anno ^Sy. , il quale vi pose forse quei

scudi , e perciò dee leggersi in Plinio : Qui Consul

fuit cuni- Voluninio anno Urbis CCCCLYII (i) .

Nel medesimo
,
perchè era fuori delle mura , es- ' -f

/''

sere stato sglito darsi il Senato a chi chiedeva il nato a»i!i

(i) L' ^rte di verificare le date mette il Consolato

di Appio Claudio Cieco ali" anno di Roma 447- ed il secon-

do al 4Si5. Ambedue le volte Appio fa Console con L. Vo-
^unnio Fiamma Violento.
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chiedeva Trionfo, acciò ]>rima di trioufnro non entrasse , sicco-

il Trion- ine anche agli Ambasciatori de' nemici per non intro-
fo,eagi

j,jj.|j ,^p]]f, Città, scrivono Plutarco in Srinione , Li-

atori de' "vio nel uono della prima , nel sesto , e nel decimo
nemici della terza, nel primo , e nell" ottavo della quarta, ed

ciò'^USe-
•''''-''• • ^^ perciò fatto a lato del 'l'empio un Seiiatu-

natuLo . lo , come Vittore scrive nella nona Rei^ione , ed in

ultimo, dove de'Senatuli fa raccolta.

^j ^ rj Fu anche presso al Circo il Tempio d'Ercole

culi ma- Custode , COSÌ posto da Vittore ; yEdes Hcrculi ma-
guo etc. njjQ custodi Circi Flaviinii , concorde con Ovidio

ne' versi , che succedono ai portati sopra .

Altera pars Circi custode sub llercuìe tuta est

,

Quod deus Euboicn cannine niunus liabet .

ove la parte anteriore del Circo , in cui erano le mos-
se , opposta all' altro estremo , in cui era il Tempio
di Bellona, si assegna: né il titolo di custode poteva

calzar bene altrove , che ne'lla principale entrata del

5 Lucia Circo. È opinione del Marliano , cIk; fosse dove ò og-

delle Bot gi la Chiesa di S. Lucia alle botteghe oscure
, per

teghe OS- ^^ marmo trovato ivi ìm una sepoltura con questa

parola intagliata IjNVlCr«J , cognome solito d' Erco-

le . Nel fabbricar, che ivi fece il Cardinal Ginnasio

molt'anni addietro, quantità notabile di pezzi di gran

colonne, e di tevertini vi si trovarono^ ma se vera-

mente il Circo passando più oltre tutte le Case de'

Signori Mattei abbracciava , il Tempio d' Ercole fu

anch'esso piii oltre fuori del Circo. Dal Donali si

giudica tra S. Niccolò de' C('-.ariui , e la Galcaja , <'h"è

a lato della Chiesetta di S. Elena , sito di gran lun-

ga più verisimile ; e forse fra i medesimi due termi-

ni non fu lungi dall'Olmo, fin dove la lunghezza

Tempio del Circo al più si distese . Dicesi che Siila dai ver-
d' Ercole

gj della Sibilla persuaso lo fabbricasse . Così canta
fabbrica- ,, . ,. i

i
. •

to da SU Ovidio nel medesimo luogo .

la . Quod deus Euboico Carmine munus liabet .

Muneris est tenipus ,
qui norias LuciJ'er ante est j

Si titulos (juceris , Sylla probavit opus .

Esservisi fatta festa il dodicesimo di Agosto nell' an-

tico Calendario si legge .

Nel Circo furono altri Tempj , cioè a dire nel

suo contorno esteriore , dove quelli avevano facilmen-

te le loro faccia , e furono i seguenti ; di Ercole no-
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mato delle Muse , di Nettuno , di Marie , di Vulca-

no , di Giunone Regina , di Diana , e di C.istoie .

Quel di Ercole delle Muse Herculis Mumrum
^.^n^p^".'

( \i si dee sottintendere Condottiero ) fu fabbrica di sarum-

Marco Fulvio Nobiliore a somiglianza dell' Ercole Mu-
sagete , che era in Grecia . Così narra Eumfeiiio nelP

orazione Pro reparandis Scliolis al Presidente della

Gallia : /Edern Herculis Musarum in Circo Flami-

nio Fidanns ille Nohilior ex pecunia Censoria fa- Piatto da

cit , non id modo sequuius ,
quod ipse litteris , et

j^^i^^^^^,

summa Poetce amicitia daceretur , sed quod in Gra;- re .

eia quum esset Imperator acceperat Herculcm Mu-
sagetem esse comitem , ducemque Musarum . Idem-
que primus ìiorcni signa , hoc est omnium Camce-
naìum ex And)raciensi oppido translata sub tutela

fortissimi Numinis consecravit
, ( ut res est ) quia

nnituis ojìeribus , et prcemiis juvari , oinarique de-

berent Musarum quies defensione Herculis , et vir-

tus Herculis voce Musarum . Né di altra consecra-

zione intese Marco Tullio nell' Orazione Pro Ardua
Poeta e. 11. dicendo di Fulvio ; Jam vero ille, qui

cum yFtolis Ennio comite bellavit , Fulvius non du-
bitavit Martis manubias Musis consecrare ; della qua-

le comunione , che di Tempio ebbero cjui le Muse

,

ed Ercole , Plutarco nel 5c). Problema diversamente

discorre : Cur communis J'uit ara Herculis et Musa-
rum ? An quia Evandrum lit.eras docuit Hercules

,

ut Juba narrat ? ragiono , che ha più delP ingegno-

so , siccome più dell' Jstorico quella di Eumenio . Il

trasporto che Fulvio fé delle ]Muse a Roma da Am-
bracia , fu prima scritto da Plinio nel decimo del 35.

Zeuris Jecit et Jìglina opera
,
quce sola in

Aìnbracia relieta suiit
,
quum inde Musas Fulvius

Nobilior Romam transferret . 11 Tempio medesimo
fatto da Filippo Padregno di Augusto lo dicono 0\i- Rifatto
dio , e Svetonio

, quello nel sesto de' Fasti v. 797. da Filip-

e se«. f" Pf."^;''

Uicite rierules quis vos addixerit istic
, ^usto .

Cui dedit invitas vieta noverca manus ?

Sic ego . Sic Clio : claii monimeiita Philippi
Aspicis etc.

questo in Augusto al e. 29. Multaque a nniltis e.r-

trucia sunt , sicut a Martio Philippo A^des Hercu-
lis Musarum, Ma l'uno, e l'altro avere inteso di
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fabbrica ristorntrì dicono gli Antiqu;)!) ; n<> p.ija diflì-

cilo
, elle Ovidio iiitenlo all' adulazione di Augusto

,

r onor di quel Tempio più al Risfuratorc , che al

Fabbricatore primiero riferisse j e di Svetouio , se fÀ

leggono le parole precedenti : sed et ceteros Princi-

pes tnros .urne hoitalits est , ut prò facilitate quis-

qiie ììiotmvìenlis vel novis , l'el tefectis , et excultis

ZJrhem adornarcut ; si trova , the Filippo non neces-

sariamente jier Fondatore , ma come Pvifacilorr può
esservi annoverato . Anzi perchè in forma o più am-
pia , o più adorna , e superba Filippo il jifece for-

se , potè con ragione Ovidio nelle parole clari nioni-

ììienta Philip/ti celebrare la magnificenza , che quel

Tempio non aveva da prima . La figura di Ercole

era ivi con una lira nelle mani . Cosi lo dimostra
1' Orsini nella famiglia Pomponia con questa meda-
glia (i) ; e perciò forse Ovidio poco dopo gli allegati

versi soggiunge ;

y:/fnnnt Alcides , increpuitque Ijra .

11 Tempio di Vulcano essere stato nel Circo Fla-

iEdes Vul mìnio Vittore asserisce, ed essersi nel Circo medesi-
cani m j^q J] Jj 28. di Agosto celebrati i Volcanali uell'an-

Cir.Flain. ^' r- 1 7 • • 1

iEdes Ne- t»co Calendario si legge .

ptuni

.

Nettuno vi ebbe anch' egli il Tempio ; benché

Livio nell' ottavo della terza e. 5. faccia solo men-
zione dell'Altare: et ari. Nepluni milito sudore nio-

nasse in Circo Flarnivin diceòcitiir . Lo raccoglie il

Marliano dalla seguente iscrizione , che egli porta ;

(i) Questa medaglia si riporta al n. 43. Si crede più

probabilmente, che gli aviuizi di quel tempio rotondo di

peperino esistente nei cortile de' PP. di S. Niccolò a' Ce-

sarini siano quelli del Tempio di Ercole di cui qui sì par-

la . La forma rotonda conveniva bene ad Ercole , ma que-

sto solo argomento è troppo tenue per decidere , che gli

avanzi indicati siano residui di un tempio d' Ercole . 11 Pi-

ranesi ne parlò ( ^n/. Rom. T. 1. p. io. n. 94-)i e lo cre-

dette tempio di Apollo; ma anche egli senza fondamento:

vi osservò coloinie joniche di mezzo rilievo ; e coperte di

stuctfo , siccome due secoli prima avea pure creduto il V^ac-

ca ( Memorie n. 20.) che il visitò , e lo trovò molto grai>-

de .
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ABASCANTIO . AVG. LIB. AEDITVO .

AEDIS . NEPTVNI . QVAE . EST
IN . CIRCO . FLAMINIO . FLAMVS .

ASCANIVS . ET . PALLANS
CAES. N. SER. ADIVTOR. A. RATIO
NIBVS . PATRI . PIISSIMO . FEC.

Onde potrassl intender da Livio del sudore dell' Aitar

medesimo, ch'era nel Tempio; o all'Altare il Tem-
pio dopo la guerra Punica , nel cui tempo da Livio

si dice ivi Altare , fu aggiunto . ^j^s j^_

A Giunone Regina, ed a Diana esservi stati fai- nonis Re-

ti Tempi da Marco Emilio , scrive Livio nel decimo S'"* •

della 4* ^- 2^- ^^ alter ex Censoribus M. JEmi-
lius petiit ah Senalu , ut sibi dedìcationis tejnplo-

ruiìi Jiegìrife Jiuioiiis , et Diance , fpue hello Ligu-

stico ante annos ceto vovissct
,
pecunia ad ludos de-

cerneretuv . Viginti millia ceris decreverunt . Dedi-

cavit eas cedes utramque in Circo Flaminio , lu-

dosque scenicos triduain post dedicationeni leinpli

Jnnonis , hiduunt post Diaiue , et singulos dies J'e- ^desDia-
cit in Circo . «« .

Di quel di Castore fi menzione \ itruvio nel e. 7. ^j, ^

del libro quarto . Jteni generibus aliis , constiluun- sioris in

tw cedes , ut est Castoris in Circo Flaminio (i) • ^'''- ^•

Marte vi ebbe anch' egli Tempio. Così Cornelio
tjs ^^c

p'

Nipote presso Prisciano nell' ottavo libro cap. De si-

gnif. 'vel gener. verh. yFdis Martis est in Circo Fla-
minio arcliitectata ah Herniodnro Saiaminio . Fu
creduto essere tra S. Maria in Campitelli , e S. An-
gelo in Pescaria , ove un secolo fa erano tre colon-

ne di molta grandezza; ma perchè più di Marte, che

d'alcuno degli altri detti , io non ne so argomento,
né pretendo indovinarne (2) .

(i) Da ciò che soggiunge Vitruvio stesso si rileva, die
fosse di Architettura simile a quello di Minerva Suuiade
nell Attica .

(2) Le colonne qui citate da Kardini esistono ancora
nella casa già ilei Carato di S. Angelo: ma come poco so-

pra fa veduto sono del tempio di Giunone nel Portico di

Ottav^ia , e non di quello di Marte , che era attaccato al Cir-

co Flamiuio .
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Delubrum ^^ Delubro dì Giieo Dominio , che fosse nel

Cn. Domi- medesimo Circo , è relatore Pliaio nel quinto del 36.
*" • Sed in ìiiaxiniLi digiiaUone Cn, Doniitii delubro in

Circo Flaminio JVe/ftunus ipse , et Tlielis , (itque

Achilles 5 Nereides siipra delplùnos et cete et hippo-

canipos sedentes . Item tritones , chorusque Phorci

et pristes ac multa alia marina , omnia ejusdem

manus
,
prceclarum opus etiani si totius vitce fuisset

,

oltre il testimonio di Vittore , e di Rufo .

e u rum
j^^j Delubro di Giove Statore fa menzione Macrobio

Jovis ita-

toris . nel quarto del terzo libro de' Saturnali : Deluhrunt

ait ( f" arro ) alios existiuiare , in quo proìLer cedem
sit area asswnpla Deuiii causa , ut est in Circo

Flaminio Jo^'is Slatoris . Forse quel di Gneo Domi-
zio a Giove Statore era dedicato . Dal Vittore nuo-

vo , o per meglio dire dal Trascrittore suo , che ave-

va forse letto Macrobio , si pone per diverso .

Sicché avendo il Circo in se tanti Temp) , i qua-

li erano nella parte esteriore sicuramente
,
perchè nella

interiore avrebbono impediti i sedili , ed oltre i Tem-
Botteghe pi le botteghe de' biccliierari , come accenna Marziale

^^^^'^'"^- neir Epigramma yS. del libro 12.

Recipe de Circo pocida Flaminio
,

la circonferenza esterna sua potè apparir poco ; e col-

la frequenza di Teinpj , e botteghe non dovette avere

aspetto diverso dalle alire strade , restandone solo ap-

parente 1" interno .

Templum £)[ Bruto Gallaico da Rufo , e da Vittore si seri-

laici.
' ^'^ essere stato in questa Regione un Tempio ,

il qua-

le presso al Circo si mostra da Plinio dopo le parole

citate del Delubro di Domi zio ; 3Iars est nunc se-

dens calosseus ejusdem in Tempio Bruti Callaici

apud Circum eumdein ad Labicanam Portam eun-

ti , ove ragionevolmente dal Donati si sospetta scor-

rezione , non avendo che fare quivi la Porta Lavica-

iia dal Circo Flaminio remotissima . Deesi forse leg-

gere Flunientanam , o piuttosto Carmentalem . Fu
fabbricato da quel Decimo Junio Bruto , che soggiogò

la Galizia , e credesi dedicato ad Ercole Callaico ,

detto perciò di Bruto dal Fondatore, e Callaico dalla

Deità , che vi si adorava 5 ma dalle parole di Plinio

nel citato luogo soggiunte : Hoc Templum jure slbi
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s'indicavit Mars tanto colosso ibi simulalus (i) si

può trarre qualche sospetto , se il Tempio raccontato

sopra di Marte fosse cdi(i/Jo non diverso da questo

di Bruto . Il sito preciso non ])uò indovinarsi j ma
quando la porta , di cui fa menzione Plinio , fosse

Acraiueute la Carmentale , o la Flumeutaua , sì pò- "^^ *^^'''«

trebbe argomentare poco lungi da S. Maria in Cam- ^^n^

pi teli i .

La Chiesa , e il Monastero di S. Ambrogio della _
JMassima , si dice essere stato Ja paterna L-asa di quel Ambrosii.

Santo , in cui S. Marcellina sua sorella Vergine , ve-

lata da S. Liberio Papa in compagnia di altre Vergi-

ni , visse qualche tempo , e di cui lo stesso S. Am-
brogio nc'ir Epistola a Siagrio 47- tlel libro secondo

fa menzione . indicava ciò una Iscrizione , eh' era nel-

la Chiesa vecchia sul muro . Jl Baronio nelle note al

Martirologio ly. Jiilii l'afferma per certo. \i si ce-

lebra per antichissimo istituto la festa della Natività

della Beatissima Vergine solennemente ; onde essere

questa la detta dal Bibliotecario in Leone III. Sanctus

Murice Ambrosii è argomento , se non efficace , as-

sai ragionevole .

// J eatro di Pompeo , e le cose aggiacetiti .

CAPOTERZO.
E concorde sentenza degli Antiquarj , che il Teatro Theatrum

di Pompeo fosse dove oggi è il Palazzo dogli Orsini "°'"P'^'^
•

in Campo di Fiore j nel qual Palazzo gli Scrittori del

secolo passato ne videro gli avanzi . Adesso alcuni

pezzi di antico muro durano nella stalla , ma senza

forma alcuna riconoscibile . Non però si faccia pre-

supposto , che non maggior di quel Palazzo fosse il Palazzo
Teatro di ottanta mila luoghi capace (2) : né dalla de'Signo-

circolar forma , che verso Campo di Fiore mostra la
''*^'^^"'*

f. , , . . ,, . • 1- . ir • • • 'nCampo
labbrica , si laccia giudizio, ciie tosse anticamente ivi di Fiore

(1) Queste parole non esistono affatto nel citato luo-

go di Plinio .

(1) IN'el citato codice Vaticano della Notizia il Teatro
di Pompeo dicesi capace di 27880. spettatori : Pompei ca-
vit loca \XVll.DLXXX.
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il tondo, cioè a dire la Cavea del Teatro. Il Fulvio

testimonio di \ista de' residui , che vi erano cento
venti , e più anni fa, ci dà luce del vero , dicendo:

Extaiit adirne vestigia jiixLn Campiun
,

queni Flo-
reuin appellarli , ubi mine Patatiuin Doininorum. Tir-

Pouiura sinorum , a cuius terso evat Theatri cavea versus
del lea- t- • n •

i ,

(J.Q ^
auroram . n, noi nello svantaggio de tempi presenti

non dovremo dar fede a chi ha veduto ? Diciamo
dunque, che se la cavea , cioè la parte tondeggiante

fu verso i Chiavari , e perciò la scena verso il Cam-
po detto oggi di Fiore, la medesima cavea col Tem-
pio di Venere , che aveva congiunto , riguardava a

fronte il capo del Circo Flaminio , che per appunto
fra 1" Olmo , e la piazza de' Mattei gli era incontro ;

di che discorreremo meglio fra poco ; e per dare al

Teatro giro , e spazio sufficiente , convien supporre
,

che quanto è fra la via de' Chiavari , e Campo di

Fiore , e forse anche parte di questo medesimo cam-
po occupasse ,

Primo ^^ Teatro di Pompeo fu il primo stabile , che

Teatro in Roma fosse fatto , essendo prima stato solito com-
^^^^^'/ ' porne molti disfacibili ogni volta, che i giuochi sce-
Clic fosse • • . Il I I

in Rema ^^'^^ ^* avevano a celebrare ; ma con tale spesa , cne

Pompeo, benché tacciato da' vecchj , come narrano

Plutarco nella vita del medesimo , e Tacito nel lib.

i4' j di troppo lusso in cotal fabbrica , fu poi cono-

sciuto aver fatta oi)ra di parsimonia . Lo fece ad e-

sempio ( dice ivi Plutarco ) di quel , eh' aveva in

Mitilene veduto , ma però più magnifico , e più ca-

pace . Dione il dice nel Sq. lib. non fatto da Pom-
peo , ma da Demetrio suo Liberto con acquisti fat-

ti
,
quando militò sotto di lui , ed averne dato il

nome al Padrone
,
per isfuggire i sussurri di tanto

avanzo di moneta ; ma gli Autori portati sopra , ai

quali più è da stare, l'attribuiscono a Pompeo 5 il

quale per coonestare la spesa con titolo pio
,

gli

^des Ve- aggiunse il Tempio di Venere Vittrice . Onde Ter-
nens Vi- tulliano nel libro degli Spettacoli così ne scrive : f^e-
tricis. . j ^ J . . 1

ritus quandogiie memoricE su£e censoriam animaa-
versioneni , f eneris cedem superposuit , et ad dedi-

cationem edicto populum vocans non Theatruni , sed

l'eneris Temphun nuncupavit . cui subjecinius , in-

quit
,
gradus spectaculonim . Da che argomentasi il

Tempio di Venere non sopra la Scena , come altri
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pensa , ma sopra la cavea essere stato fatto , a cui

per quei circolari gradi , che servendo principalmen-

te al Teatro , sembravano del Tempio , salivasi. Ciò

oltre le parole di Tertulliano citate , e le altre, che

di Gelilo porterò appresso , si prova con Svelonio

chiaramente nel 21. di Claudio j ove dice, che nel

giorno della nuova dedicazione del Teatro medesimo
risarcito Claudio , cuvi prius apiid superiores cedcs Jemnìo
supplicasset

,
pcrrpie mediaiiL cnveam sedentibus , ac della i ii-

silentibus cunctis descendisset etc. Dello stesso Tempio ^"''^'^ •

di Venere cognominata Yittrice fanno menzione Plu-

tarco nella vita di Pompeo , e Plinio nel settimo

dell'ottavo . Gelilo noi primo del decimo lo dice Tem-
pio della Vittoria . Tiro TtUlius Ciceronis libertus

in epistola quadain enarratus scripsit ad hiinc fer-
ine modani : Cuin Pompejiis , inquit , cedem Victo-

rice dedicaturus farci , cujus gradus 'vice Theairi
essent , nomenque ojiis et honores inscriberentur

,

quceri cocptum est utruìn Consul Terlio ifiscribendum

esset an Terliuni . Ma all'autorità sopraddetta non si

può non dar fede, aggiuntovi il testimonio del Mar-
liano , che scrive aver visto l'anno iSaS. dietro la

Chiesa di Santa Maria in Grotta Pinta congiunta al

Palazzo degli Orsini disolterrare un marmo con que-

ste lettere: VENERIS VIGTPJCIS . Ma da Yittrice

a Vittoria non è varietà di momento ', e fu forse

anche in Gelilo difetto del Trascrittore . INota il Do-
nati nelle parole di Plutarco ; I'?pa Acppot/'/r»; N;;t«-

<popov Tempia F^eneris lictricis , che il Tempio non
era un solo ', aggiungendovi quello , che di Claudio

dice Lìidos dedicationis Pomjìejani Theatri
,

qiiod

ambustuìH restitiierat , et iribuìiali posilo in orche-

stra commisit , ciwi prius apud superiores cedes sup-

jdicassct , etc. Donde fu giudizioso motivo , se duo

Tempi congiunti fossero, o uno bipartito. Ed io vi

aggiungo da considerarsi , se uno avesse nome di Vit-

toria , conforme alla relazione di Gelilo, P altro di Ve-

nere Vittrice detto dagli altri : se però quel Testo dì

Svetouio non va corretto, come nel primo degli Elet-

ti cap. XI. piace al I.ipsio , che o Superiores scdes ,

o Superiorem ccdem dubita si debba leggere.

La Scena esservi stata fatta da Tiberio .scrive Ta- La Scena

rito nel sesto deeli Annali e. 45. Ne publice quidem ,
'rifattavi

... ^
rr^ I ^ * l d-a L'ibi-

nisi duo opera slruxit , I eniplum Augusto , et scenam
^.^^

Tornili. e
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Pompejani Tlicatri , eaquo perjecta coiilemptu ambi-

tionis un per sencctulem , haiid dedicavit ; scd cesti-

viando ciijnsque detrimento quatiior progeneri Ccesaris

Cn. Doniitius , Cassius Longinus , HI. flnicius , Ru-

helliiis Blandus delecti . additusqae nomination e

Consulwn P. Petronius . Donde pare, che s'inferi-

sca non fivervi Pompeo fatta scena stabile j ma da

Svetonio in Tiberio può raccorsi la scena consumata

dall'incendio esservi stata da lui rifatta; Nani qiue

sola susceperat Angusti Templum , restilulionenique

Pompejani Theatri , iniperfecta post tot annos reli-

quit , aggiuntovi quel , che dice Tacito nel 3. degli

Annali e. ya. At Pompeii theatrum igne fortuito

haustuvi , Cresar (Tiberius) cxtructurum pollicitus

est , eo quod nenio e familia restaurando safjiceret

manente tamen nomine Pompeii . Ed ecco aperta-

mente erronea la sentenza di molti , che il Teatro da

Pompeo lasciato imperfetto ricevesse l'ultima perfe-

zione sotto Caligola . Ben" è vero , che Caligola com-

pì di risarcirlo 5 dicendo Svetonio di lui nel 21. Ope-

ra sub Tiberio semiperfccta Templum Augusti, Tìiea-

trumque Pompeii absolrit . E opinione d'altri, che

di nuovo arso , si risarcisse poi da Claudio per le

parole del 21. di Svetonio in Claudio già citatej ma
nel 58. libro Dione riferisce solo , che Claudio ren-

desse a Pompeo la memoria del suo Teatro ( tol-

tane forse da Caligola ) con porre il nome di Tibe-

rio nella scena dal medesimo rifatta, e con iscolpir-

\i il suo proprio , come di semplice consegratore .

indorato ^"^^ ^^ Nerone in un sol giorno indoralo tutto
,
per

(in I\ero- ostentare a Tiridate Re d' Armenia , ch'era in Roma
i.c ìu un

^jj^ luminoso effetto della Romana potenza : come nel
^ ' ' ' terzo del 33. da Plinio, e nel 63. da Dione , o da

Sifliino si narra : per il quale indoramento non inten-

derei io li marmi, e li Jeverlini tutti coperti d'oro,

dal quale più occultata , che illustrata si sarebbe la

magnificenza di quello edifìzio , ma guernitane d' oro

la maggior parte de' membri , e nelle volle li stuc-

chi dorati o tutti , o il più .

^rso , f.
Arse di nuovo la scena sotto Tito; Dione, op-

ristorato pure Sifilino nel 66. Arse ancora il Teatro sotto Fi-
piu volte

jjppQ j-,g' giuochi secolari del millesimo aimo della Cit-

tà , secondo Eusebio nella Cronica an. 2/16. Ed iJ

Donati dubita , se 1' incendio da Vopisco raccoutato
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in Carino e. 19. Nmn et lìeiirohaten .... exhi-

buit .... Pegrna prceterea ciijus flammis scena

conflagravit ,
quam Diocletianus posteci magnijicen-

tiorem reddidit , succedesse nella scena di questo

Teatro , ed è mollo congruo al vero . Averlo final-

mente ristorato il Re Teodorico si legge nell' episto-

la 5i. lib. 4- di Cassiodoro (1).
Il Teatro detto Lapideo da Vitruvio nel secon- Theitrum

do del terzo libro sembra a me non altro essere , che lapit^t""!-

questo di Pompeo , ancorché dai pìi^i degli autiquarj

.si senta al tri mente . Ad altro, che a questo, che fu

il primo stabile , non conveniva per antonomasia co-

tal nome , ed in oltre nel tempo d'Augusto, nel qua-

le, e forse nel principio Vitruvio scrisse, il Teatro

di Pompeo era unico ,
per non essere anche gli altri

due fondati , o perfezionati : e quando pure latti si

vogliono supporre, quel nome convenevole a teatro

unico non potè per anche essere disusalo . Dà chia-

rezza a questa verità Strabene, il quale nel 5. fra gli

edifizj del Campo Marzo tre soli ne conta . Né si dì- j^.^ ,^^;

ca intendere del Campo nel più stretto senso ; per- Icatìieh-

chè il proprio Campo Marzo non ebbe mai nel giro ^'^ Roma.

(1) Teodorico ne incaricò il celebre Simmaco . Le
sciagure però , che poco dopo tornarono ad opprimere Ro-

ma , avran fatto abbandonare questa fabbrica come le altre :

tuttavia era ancora conosciuta sotto il proprio nome nel

Secolo XII. dicendosi nelF Ordine Romano die il Papa tor-

nando da S. Pietro passava per Farionism infer Circwn
Alexandri (Piazza Kavona) Thcuiruni Powpeii etc . A quel-

la epoca non si erano ancora impadroniti di esso gli Orsi-

ni , siccome fecero <lipoi , ai quali fuise si deve la sua di-^

struzione totale nelle guerre , che ebbero a sostenere cogli

altri faziosi di Roma. 3N"el secolo XV. era dì già cosi rovi-

nato, che non si sapeva più dove fosse ; di maniera che

Biondo da Porli per essersi trovala nel cortile di S. Lo-

renzo in Damaso una iscrizione al Genio del Teatro di Pom-
peo inclinò a portarne i fondamenti fin là (Bartoli Man.
n. 106.) . Un poco più di lume si ha ora essendosi rico-

nosciuto qualche piccolo avanzo del podio nelle cantine del

palazzo Pio , e di altre case adiacenti . Pacconta il Scoro-
ni che nel 1716. cavandosi la terra per rifondare una casa

sul fine del vicolo de' Chiavari a mano destra , si scopri un
grandissimo marmo con cornice , che mostrava essere agli

angoli di qaalche gran fabbrica ; ed egli il credette , non
so con quanta r 'gionc ,

1" estremità del a scena di Pompeo
e 2
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suo tre Teatri . Ovidio nel terzo dell'Arte di amare

Y. 3^4* tre Teatri soli mostra essere stati ia Roma;
PIsite conspicuìs terna Tliealra locis .

e non meno chiaramente Svetonio nel 45. d'Augu-
sto : ut Stephanioncni los;ataiiuin , . . . . per trina

Theatra inrf^is ccesuin relegaverit . Si risponderà, che

quel di Balbo non fosse ancor fatto ? furono questo,

e quel di IMnrcello in un anno medesimo dedicati nel

Consolato di Tiberio, e di Varo; così nel 54* Dio-

ne racconta . Dunque o due soli erano , o quattro ,

e non tre nel tempo d' Ovidio , ed in quello, di cui

Svetonio scrive : ma che si può rispondere a Seneca

nel sesto del primo libro De Clemenlia : Cogita te

in hac civitale .... in qua tribus eodein tempo-

re Theatris vice postulantur : Non era forse allora

fatto il Teatro di Balbo ? Che dirassi ad Ausonio , il

quale piìi apertamente nel prologo del Poema sopra

li sette Savj v. Sq. canta cosi :

Ciineata crcvit liceo Theatri immnuitas

,

Pompejus hanc , et Balbus , et Ccesar dedit

Octavianus concertautes sumptihus .

Quindi il Rufo del Panvinio , che olire li tre ha re-

gistrato ancora Theatrwn ìapideum ', segue a disco-

prire al solito le aggiunte adulterine, che ha in seno;

siccome aiiche il \ittor secondo, le cui diversità dall'

anticy sono per lo più le stesse, che quelle di Ru-
fo . Il descriltor delle Regioni della Notizia pone
quivi anch' egli Theatra UH, secondo gli errori

suoi usati : ma poi nel Breviario estremo contradiceu-

dosi pone Theatra HI.
i

'^'ì?'
^" Al Teatro di Pompeo fu appi'esso un Arco fab-

bricato a Tiberio da Claudio , e prima decretatogli

dal Senato . Svetonio nell' undecimo di Claudio 7 V-

herio marnioreuni arcum juxta Vonipeii Thcati'iun

,

decretuni cjuideni clini a Senatu , veruni omissum
peregit.

Miiesioi- Fuvvi anche il Tempio della Fortuna Equestre,

stris. <^' ^"^ Vitruvio nel luogo allegato lib. o. e. 2. (^uem-
admodinn est Fortuna^ Equestìis ad llieatruui la-

pidcuin ; e lo dice fatto con simmetria detta Syslì-

los , la quale fra due colonne lasciava spazio capa-

ce delie grossezze di due altre . Ben' è strano , co-

me nota il Lipsio , che Tacito nel terzo degli An-
nali e. ^1. dica in tempo di Tiberio non essere sta-
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to in Roma Tempio dì tfile Dea : Nam etsl delu^

bra cjus Dece inulta in Urbe , nidliun tamen tali

cognomento erat ; mentre il Lipsie con Livio , con

Valerio , e con Giulio Obsequente mostra il contra-

rio j ed il Giraldo nel Sintagma 16. gli oppone di piìi

Vitruvio . Ma il Donati dottamente, e giudiziosamen-

te sostenendo Tacito considera, che potè questo Tem-
pio dopo Augusto , o verso il suo fine per qualche

casuale incendio essersi abbruciato , e nel tempo dì

Tiberio , o non rilatto , o non dedicato ancora . A
che io applancìi-ndo aj^gìtirjoo

, che se in tempo di

Tiberio , o mA fine d' Augusto si sa , che arse il Tea- , .

T !-> r, 7 j:- 1 ^« tempo
tro di rompeo : Jfompeii tlieatnim igne jortuito liau- di Tibe-

stiiin Ccesar (Tiberius) extructuruìu poUicilus est ,
rio ano -,

etc. ben potè allora arciere il vicino Tempio dell'E-

questre Fortuna ; e se 1 iberio non perfezionò il Tea-
tro da lui promesso , molto più verisimilmente quel

'l'empio durò imperfetto, non leggendosi avere egli fat-

ta altra opera pubblica , che il Tempio d' Augusto
,

e il ristoramento di quel Teatro . Non mi parrebbe

strano il sospettare anche quel Tempio una delle fab-

briche , ed un de' cloni di Pompeo, che fuori d'e-

sempio trionfò nelP ordine equestre
,
prima che fos*-

se ammesso in Senato . Potè essere sua fattura da' fon-

damenti , o ristorazione almeno dell'antico già da Qaiu-
to Fulvio fondato .

Intorno al teatro fece Pompeo altre fal>briche

,

.

delle quali la più famosa fu il Portico, ch'essere p^mpeii

stato avaiiti al teatro dichiara Appiano nel 2. delle cuith^u-

guerre civili p. 5oo. 31ane cnitem Brutus in Pnrticu, V^ '
^'

e r
_

' Atrio.
ante Tlieatrum magna tranquillilate y veluti Prcetor

exigentibus ab eo jus recldebat , e V Ante doversi

intendere dalla parte non delia cavea , ma della sce-

na , traggasi dal e 9. del 5. di Vitruvio : Post sce-

nam porticus siint constituendce , ubi cum iìnbres

repente ludos interpellaverint : kabeat populus quo se

rccijnat ex theatro : Choìagiaque laxamentuni ha-
beant ad chojuni parandum , ufi sufit porticus Poni-
pcjance . \erso il Campo di Fiore dunque fu il por-

tico j del quale non intendo per ora dir più, aven-

done da dire assai dopo aver trattato del Campò
Marzo.

Oltre .-.] Portico fece Pompeo ivi la Curia j del- ^ .

p
la quale parla assai chiaro Plutarco in Cesare : Eo peii .
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autem in loco ubi Senatus est habitus et ccedes pei'

acta , Poinpcii statua tum jacebat : ipsaque illa cu-

ria ab eodein Pornpcjo olim dedicata, et ornamene

ti causa flicatro adiecta denionstraTit etc. e Sveto-

nio nell' 80. di Cesare; Postqaam Senatus Idibus

jMartiis in Pompeii Cariavi edictus est
, facile tem-

pus , et locuin proetulerunt
,

parla de' congiurali all'

uccisione di Cesare , i quali Dione dice nel 44- ^^"6-

re preparati per loro soccorso nel Teatro di Pompeo
vicino alla Curia gran numero di Gladiatori . Pres-

so al Teatro fu ella dunque ; ma da qual parte non
si dice . In Appiano si legge Ante Theatrum , la

qual parola avanti alla scena non può avverarsi ^ per-

chè vi era il portico : resta dunque , che avanti al-

^a cavea si creda , e molto congruentemente
; per-

chè quella parte fra il Teatro , e il Circo Flaminio
abitata tutta , era veramente luogo al proposito per

una Curia, e per il Senato , e non 1' altra, ch'era

campo . Cosi fra la Curia , ed il portico a lato del

Teatro potè essere qualche bosco, o quel de' Plata-

ni , o almeno altro di lauri , o d' altri alberi diver-

si , scrivendosi nell" 81. di Cesare Svetonio . Pridie
autem easdeni idus avein regalioluni cuni laureo ra-

malo Pompejance curice se inferentem volucres va-

rii generis ex pro.xinio neniore perseqautie ibidem
discerpserunt . Della (piale Curia il sito più dimo-

strativamente tra il Palazzo degli Orsini , e la Chie-

sa di S. Andrea della Valle può argomentarsi , ed io

vidi nel cavare i fondamenti della facciata di quel-

la Chiesa trovare sotterra due grandi colonne di mar-
mo . Fabbricolla ivi Pompeo , acciò dovendosi tene-

re Senato in tempo di Spettacoli Teatrali per com-
modi tà del popolo si tenesse presso quelli : cosi Ap-
piano nel secondo delle Guerre Civili p. 5oo. Ludi
tuììi erant in Pompeii Theatro , et Senatus immi-
ncntes huic cedes petiit , ut mos est spectaculorum

Vipiuc- i^jjipQjQ ^ In questa fu ucciso Cesare, dopo la cui

re e Ptr- Hiorte lu chuisa . Svetonio nelr 08. del medesimo:
ttofupoi Curiam , in qua occisus est , obstrai placuit -, Ap-

piano nel secondo delle Guerre Civili la dice non
chiusa solo, ma anche abbrinnata dal popolo: della qual

chiusura , se non anche della distruzione , dà indizio

la statua , che vi era di Pompeo ; posta da Augusto
altrove : Pompeii quoque statuam cantra Theatri ejus

chiusa
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Regiain mannorpo Jano supvosxiit trnnslatam e Cu-
ria , in cjua Julius Cassar fuerat occisus (1) .

Avervi appresso fatta Pompeo la casa, è senten- n"^^^
"'

(1) Dopo le nltiinc osservazioni àA chiariss. S'i^. Giiot-

tani {Difisa dì Tomjxio Koma i5<io. ) non resta più dub-
bio , che la statua di Pompeo , di cui il nostro autore qui

tratta, sia quella di marmo Pario che forma la principale

decorazione del Palazzo Spada. Fu questa trovata nel ]55i5.

nel vicolo de' Leutari ove dovè stare il Giano, nel quale do-

po la morte di Cesai-e (u posta ; ed ecco in quali termini
se ne descrive il ritrovamento. ISli ricordo che nella ^'ia

^

dove abitano li Leidari , presso il palazzo della Cancel-
larla , nel tempo di Papa Giulio IH. fu trovata sotto

una cantina una statua di Pompeo di palmi i5. alta ,

di m.armo . avendo sopra il collo un muro divisorio di

due case , il padrone di unafu inibito dalV altro , tenen-
do ciascuno di loro essere padroni di detta statua : al-

Icgando uno pervenirsi a lui , mentre ne possedeva la

niaggior parte-, e V altro diceva convenirsi a lui per aver
nel suo la testa , come più nobil parte , dalla quale si

cava il nome della statua . Finalmente dopo litigato un
pezzo ^ venutosi alla senteuza , t ignorante giudice senten-
ziò, che se gli tagliasse il capo e ciascuno avesse la sua
parte . Povero Pompeo ! JVon bastò che gliela fagliasse

Tolomeo : anche di marino e dopo tante centinaja d'' an-
ni correva il suo mal destino ! Pervenuta all' orecchio del

Cardinal Capodiferro sentenza s'i sciocca subito fece so-

prasedere e andato da Papa Giulio , narrandogli il suc-

cesso , restò il Papa stupefatto, ed ordinò immediale che
si cavasse con diligenza per se e mandò a' padroni di

essa se ben me ne ricordo , 5oo. scudi per dividerseli tra

di loro , e cavata detta statua ne fece un presente al

medesimo Cardinal Capodiferro; ed al presente sta nel-

la sala del suo palazzo a Ponte Sisto (Vacca meni. n. 5-.)

È da osservarsi però che la testa si era fin dagìii antichi rot-

ta , ed era stata ristaurata , e che la statua fu trovata man-
cante di un braccio, e di due dita, le quali furono ristau-

ratc egualmente che i capelli . In quella occasione il ristau-v

ratore poco abile disfece la corona di quercia, della quale

era coronata la statua: e di cui appariscono sulle spalle le

estremità de' lemnisci . Il Vacca stesso ( Mem. n. 3o. ) ri-

ferisce un'altra scoperta fatta nel vicolo de' Leutari a suo

tempo , di capitelli con targhe e trofei , forse simili a quel-

li , che veggonsi a S. Lorenzo fuori delle mura ; e di un
gran pilo di marmo trasportato poi a piazza Navona , dove

serve ad abbeverare i cavalli . Questi oggetti appartenevano

a qualcuna delle fabbriche pooìpejane che erano in questi

contorni

.
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za della inagi;ior parte degli Auliquarj ,
perchè legge-

vano in Plutarco : Is iisque ad tertium Triumphum
medioaiter , et siinpliciter habitavit . Post Populo
lìomaiio exiiìiiiini illiul , et celebralum TJicatrimi

extruxit , et juxta Tclut appendicem cedijicavìt do-
Ma fu al- jnum priore splendidiorein . Ma dal Donati , clie
'^°

* ne' veri sensi degli antichi Scrittori ha avuto occhi

d' aquila , sì fa chiaro la parola Juxta esservi posta

superflua d.d Traduttore , leggendosi solo nel Testo

greco : wo-TT-ip g^cAn/oi/ rt 7ra.piriKTììVctro : veluti ap-
pendicem quaindaìii cedijìcavit ; e saggiamente sog-

giunge r appendice riferirsi non al luogo , ma alla

fabbrica : e dichianirsi un' aggiunta alla sontuosità del

Teatro 1' avere ani])liata , ed abbellita la casa pro-

pria , non presso al Teatro , ma dove ella prima era

a che efficacemente persuadono le autorità dal mede-
simo addotte , monstranti la casa sontuosa , e celebre

di Pompeo essere stata nelle Carine ; e di essa nel-

la quarta Regione da noi fu parlato .

Atrium L'Atrio, e la Basilica di Pompeo si dicono pa-
ompeu

. jwjjjpjjjg presso al Teatro. Dell'Atrio non si ha altro

lume , che del nome di Satrio ; col cpiale gli Anti-

quarj dicono essere stata nomata la contrada de' Chia-

vari fra il Palazzo degli Orsini , e S. Andrea della

Valle fino a' tempi nostri : ma in cotal nome non
veggio io favilla di luce dell' Atrio, potendo essere no-

me corrotto d'altra cosa, e forse del Teatro mede--

e Rr^'ia ^^^^o . Della Basilica altro non si trova ; che il no-

di t'Olii- medi P»egia in Svetonio , che nel e. 3i. d'Augusto
peo . che così scrive : Ponipeii quoque statuani contra Thca-

-* tri cjus liegiain niarnio/eo Jano supposuit etc. ma
dicendo Svetonio Tliealri JReginm , la dimostra par-

te del Teatro , non fabbrica distinta , e diversa ; e
forse della medesima intese Yilruvio nel settimo del

quinto libro, parlando degli ornamenti dell'Aula re-

gia nel Teatro : Tpsce scence suas habeant rationes

explicatas , ita ali niedice Talxce ornatus habeant
aulce regice dextra , ac sinistra liospitalia e delle

porte dette Regie parla nel e. antecedente . Così del-

la Regia del Teatro di Marcello fa menzione Asco-
nio nell'Orazione prò Scauro : In hujus domus atrio

(parla della casa di Scauro') J'uerunt quatuor columnce
marniorece insigni magnitudine

,
qua! nunc esse in re-

^/a Theatri Marcelli dicuntur . Ed in vero se press©
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alla Curia fosse stata la Basilica da leuervisi ragione
,

Bruto nella congiura contro Cesare, mentre nella Curia

si adunava il Senato ,
1' avrebbe tenuta nella Basilica

,

e non nel Portico: dove la tenne, come Appiano scri-

ve nel secondo delle (ìuerre Civili : Ludi tuia erant

in Pompeii thcatro , et Senatus imminentes huic ce-

des petiit , ut nios est spectaculorwn tempore . Ma-
ne autetn Brutus in porticu ante l^heatruìu magna
tranquillitate , reluti prcetov exigentibus ab eo jus

reddebat . Ben' è vero , che scrivendo Patercolo nel

secondo, e. 4^- aver Pompeo circondato il Teatino di

altri edifizj : Pcrfectis muneribus Theatri , et alio-

rum operum
, quce ei civcumdcdit ; un circondamen- .

to sì fatto malamente si avvera nelle sole due fabbri-

che di Portico , e di Curia ; ma come dissi , fabbri-

cò forse egli anche il Tempio dell'equestre Fortuna
,

vi piantò i Boschi di platani, e facilmente anche d'altro.

Ebbe Pompeo gli Orti ; ne' quali successe Mar- Orti dì

co Antonio o per dono di Cesare, come Appiano dice Pompeo.

nel secondo delle Guerre Civili , o per compra
,
quan-

do d'ordine di Cesare i beni di Pompeo furono suba-

stati , come nella seconda Filippica Cicerone scrive .

Essere stati doppj , cioè superiori , ed inferiori , di- °P^^'

ce Asconio nell' argomento della Miloniana : Timebat
auteni Pompejus Milonem , seu timere se simula-

bat , Plerumque non domi suce , sed in hortis ma-
nebat , idque ipsum in superioribus , circa quos
etiani magnanimus multum excusabat 5 o secondo al-

tri testi forse migliori : masna nianus niilitum excu-

babai ; e al cap. 25. della orazione medesima : Dixi-
mus in arguìv.ento orationis hujus Cn. Pompcjum si-

mulasse se timere , seu piane timuisse Milonem et

ideo ne domi quidem suae , sed in hortis superiori-

bus ante judicium mansisse , ita ut villani quoque
prcesidio militum circumdaret . Donde cavasi , che

congiunta a' superiori era la Villa . Il Donati stima fa- '' \"P''

•I 1- • f • • • 1 rn »
non con

Cile gr inferiori essere stati presso al Teatro; uè è giuntala

cosa impossibile , o inveri^iimile ; ma siccome non so ^'^^a-

contradirgli , neppure mi dà l'animo di farne altro

giudizio .

Fra il Teatro di Pompeo , e il Circo Flaminio il -4nticcL-

passato secolo vide una grande , e lunga fabbrica , e fjynfa'a
se ne vede anche oggi un pò d'avanzo presso la Chic- S. Maria

setta di Santa Maria detta in Cacabari; la quale se- ^" Caca-
vari.
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tondo la pianta descrittaci dal Serlio nel terzo libro

della sua Architettura , occupava quanto è di sito per

lunghezza tra i Giuhbonari , e Piazza Giudea , ab-

bracciando in se il P;iiazzo de' Santacroci , e quella

piazza in tal guisa , che cominciando dove potè il Tea-
Portcos j,.Q aveie termine, finiva presso al Circo. INon occu-

Cn. Octa P^^''»
però lo spazio fra questo , e quello j ma lascian-

vii . dolo vacuo , sicché potessero guardarsi ambe le gran

moli a fronte , chiudeva verso Austro quello spazio a

guisa di piazza . La pianta delincatane dal Serlio lo rap-

presenta un portico vasto , e doppio poiché tra il la-

to boreale riguardante quelle due fabbriche , e 1' au-

strale volto verso il ÌSlonte de' Cenci , e il Tevere ,

aveva nel suo mezzo un massiccio luogo dividente ara-

bi i lati , che due distinti Portici rassembravano con

tre scale a chiocciola da salir sopra ; e finalmente so-

pra il primo ordine sorgeva un altro , come oltre un'

altra particolar figura fattane dal Serlio , si mostra da-

gli avanzi , i quali ne durano . Fu creduta da molti

la casa di Mario dal corrotto nome di Cacabari
,
qua-

si casa 3Iarii
,
persuasi , Da altri meno leggiermente

si stima il Portico di Pompeo ; ma quello delizioso

per le ombre de' Platani , e passeggiato per ispasso Pe-

state non meno da uomini , che da donne
, più ha del

credibile fosse sulla sponda erbosa del campo , sicco-

me diremo , che nella frequenza delle fabbriche , e già

essere stato dalla parte della scena del Teatro dicem-

mo . Oltre che gli archi fatti più di mattoni , che di

tevertini non solo indicano maggiore antichità (i) ,

ma al Portico di Pompeo , che sopra colonne , e non
pilastri , come (juesto si ergeva più magnifico , non
si confanno . La vicinanza al Circo Flaminio fa , che

dal Donati, si giudichi, e più verisimilmente , quel

di Filippo : ma io non so per qual ragione non possa

piuttosto essere quel di Gneo Ottavio detto doppio da

Plinio , e da Vittore , eh' essere stato vicino al Circo

Flaminio , ed al Teatro di Pompeo si trova egualmente.

Colla vicinanza al Teatro si contrasegna da Festo quasi

nel principio del 16. libro nwoc.Octavice: Octavioi Por-

(1) Anzi direi minore antichità , poiché è certo che la

costruzione di opera laterizia ne' pubblici edifizj fu messa

in uso negli ultimi tempi della Republica .
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ticus duce appellautur ,
qaarum alteram Theatro

Marcelli propiorem Octavia soror Augusti fecit , al-

teram Theatro Pompeii proximani C/i. Octavius Cu.

filius ,
quifuit yEdilis Curulis Populi Romani Cos.

Decemv'ir. sacris faciendis , triumphavitque de Rege
Perseo navali Triumpho ,

quani combustam rejicien-

dam cura'^t Ccesar Augustus . Colla vicinanza al

Circo è riconosciuto da Plinio nel 3, del 34- Invenio,

et a Cu. Octavio ,
qui de Perseo Rege navalem

Triumphum egit , factum porticum duplicem ad Cir-

cum Flnminium ,
qute Corinthia sit appellata a ca-

pitulis ceieis columnarum ; e da Vellejo nel secondo

cap. 1 . Tum Scipio Nasica in Capitolio porticus . .

tum in Circo Cn. Octai^ius multo amcenissimam mo-
liti sunt . Congiunti ai pilastri ha mezze colonne con

capitelli di te^e^tino , onde quei di bronzo non furo-

no dappertutto (lusso , che sarebbe stato a quel seco-

lo troppo mostruoso ) ma ad alcune forse particolari .

che \i erano, o nel piano terreno, dove era l'intra-

mezzo , o piuttosto nel disopra . Essere stato cjuesto

1' ambulazioniOttaviane , in cui dice Gioseffo nel setti-

mo della guerra Giudaica essere stati Vespasiano , e

Tito avanti al Trionfo dal Senato ricevuti, il Donati

mostra efficacemente . Gli Antiquari se lo congettu-

rano presso la Chiesa di S. Niccolò de' Cesarini , det-

to già In Calcarla , e pensano da ;>^a^«o; , cioè dal ,', !f
bronzo di quei capitelli : ma meglio dal Donati si rini detto

discorre quel Portico essere stato anticamente detto non '"• Calca-

Calchio, ma Corintio , ed in tempi meno eruditi non ^^*'

quadra , che gli si applicasse dal Greco nuova etimo-

logia . San Niccolò fu detto In Calcai ia per la vicina

calcaja , che vi era , e che vie .11 cognome in Caca-
bari , che ha la già nomata Chiesetta di S. Maria , io 5. Maria
non veggo necessità di stimarlo, come altri lo stima, in Caca-

corrotto , mentre così intero , e puro , com' egli è , ha
^J^f^f^'

significato congruo, e piano . Cacabarii è derivativo da
Cacabus , e dinota gli artefici di caldaje , odi pentole , i

quali siccome oggi stanno in cima di piazza Navona

,

poterono , se non prima , almeno nell' estremo del Ro-^

mano Impero, o della lingua latina esercitare in qu^).

contorno il loro mestiere (1) •

(0 Sia di Cnèo , Ottavio , oppvu-e di Filippo T avanzo
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Povticus Del Portico di Filippo fa menzione Plinio tiel 35*
Philippi. più volte, dicendo nel capitolo io. essere in quel Por-

tico un' Elena di Zeusi , ed un Libero, un Alessandro

putto, ed un'Ippolito d'Anlifilo: e nel capitolo ii.

esservi la guerra Trojana dipinta in più tavole da Teo-

doro . Rulo , e Vittore il pongono in questa Regione,

e da Marziale nell' epigramma 5o. del quinto libro

presso al Tempio d' Ercole si dimostra .

Vit.es censeo Porticani Philippi
,

Si te viderit Hercules
,

peristi .

Ed essendo in quell' epigramma concetto di Marziale,

che Labieuo , ancorché vecchio sembi-ava fanciullo ,

forse 1' Ercole custode era figurato in atto scacciante

li ragazzi dalla folla del Circo . Ed essendo quel Tem-
pio presso all'Olmo, il Portico (se però gli era a la-

to ) fu facilmente tra 1' Olmo , e la Piazza de' Cava-

lieri incontro all' altro d' Ottavio . Così tra il Circo Fla-

minio e il Teatro Pompejano si chiudeva all' intorno

lutto lo spazio , come Foro , in cui forse la Curia di

Pompeo rispondeva , e decentemente tra quel Teatro
,

e il Portico di Filippo in maniera poco diversa da

questo piccolo cenno di pianta , che qui appresso eoa

lineature semplici aggiungo .

// Panteon d' Agrippa con altre

cose vicine .

CAPO QUARTO.

Rotonda \^^^^ Tempio , che si dice oggi la Rotonda , essere

Pantheon. Stato il Panteon d' Agrippa , è cosa indubitata , uè
solo nota agli Antiquarj , ma anche ad ogni altro . La
forma sua rotonda , e l' Iscrizione , che porta in fron-

te . M. AGRIPPA . L. F. COS. TERTIUM . FECIT

,

del Portico presso S. Maria in Cacaberis , credo che a quello

abbiano appartenuto le due statue colossali di Castore , e

Polluce trovate presso la piazza Giudea al tempo di Pio IV.

( Vacca Me//K n. hi. ) insieme co' cavalli , e che ora si veg-

gono sulla balaustrata del Campidoglio .

Dietro la Chiesa di S Carlo a Catinari furono trovati

avanzi di botteghe di giojellieri. come parre per varj ordegni

ivi trovati ( Vacca Mtm. n. 122. } .
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sono rincontri buoni con quello , che nel 53. libro

p. 690. ne scrive Dioneo ma se da' fondamenti Agrip-

pa lo facesse è gran dubbio . Dione usa la parola g^«-

TiXéae , che non fare in tutto , ma perfezionare signiti-

ca . Ecco le sue parole : Pantheon sic appellatum quo-

que perfecit Agrippa . Id sic dicitur /orlasse quod
in siniulacris Martis , et } eneris multas Deoriun
imagines acciperei ; ut vero inihi vidctur inde id

nominis liahet
,
quod forma convexa fastigiatuni

Casti similitudinem ostenderet . In oltre gli occhi stes-

si ne dubitano, vedendo l'ordine del Cornicione del

Portico non caminar con quello del Tempio , anzi

nò essere le sue estremità incastrate nel muro del

Tempio , ma , come ad edilizio diverso , appena

accostarglisi (i) . Confessano anche gli Architetti il

Portico essere fabbrica più del Tempio bene intesa
,

e perciò d' Architetto migliore ; e fatta in diverso

tempo . Ammiano Marcellino nel 16. libro e. ij. an-

noverandolo con il Capitolino di Giove , con quello

della Pace ('2) , e con quello di Venere , e Roma per

li primi di bellezza , così lo descrive ; Pantheon re-

gionem tereteni speciosa celsitudine fornicatam : .e

Plinio nel i5. del 36. parimente colle fabbriche Ro-
mane più maravigliose 1' esalta dicendolo : Pantheon
Jovi Ultori ab Agrippa factum cum Theatrum an-
te texerit Jìomce etc. ed in vero chi considera quella

circolar machina non nel sito d" oggidì , ma spiccata

tutta dalla bassezza del piano antico , al quale come
ora si discende , salivasi , non può della sua bella ele-

vatezza , e sveltezza , e della gran maestà del portico non
restar stupefatto. Affermano il Fulvio, ed il Marlia-

no aver veduto scoperto 1" antico piano avanti al Tem-
pio , da cui tanto si saliva

, quanto ora si scende (3) .

Nel portico due gran nicchioni collaterali alla porta •^to'^uedi

si veggono j ove facilmente furono le statue di Augu- ^ "J/'^J'j

grippm.

(1) Anzi (li più si vede chiaramente 1' antico Frontispi-
zio del corpo rotondo tagliato .

(2) Col Foro e non col Tempio della Pace , che era di-

strutto . Si veda il Tom. 1. p. 2Ì1I2. e seg.

(5) Oggi il piano moderno esterno è a livello dell'an-

tico iaterno mercè le cure dei Pontefici Alessandro VII. e
Clemente XI. come più sotto vedrasd .
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sto, e d' Agrippa, delle quali Dione favella nel libro

citato: Foliiit yis;rip]ia in eo Aup^usti quoque sta-

tanni collocare , noinenqae operis ci adscribere : neu-
t/uni auteni eo accipiente, in Pantheo ipso Ca^saris

prioris statuam , Augusti et suam in pronao posuit

.

'Travi
, e II Portico avere avuto copertura , e travi di bronzo

l^°
^ ' ^ è certo . Le tecrole esserne state tolte da Costanzo III.

Oronzo » -i /-, , . .

col por- Imperadore Greco (i) , e con altri bronzi, e raar-
lico-

(ì) Non Costanzo HI. , che ninno ve ne fu di talno-
me ; ma Costante , o secondo altri Costantino li. fu quegli ,

che spogliò il Panteon , ed altri edifìzj di Roma de' bronzi

,

che li adornavano . Paolo Diacono Scrittore quasi coetaneo
cosi ne parla ( lib. V. e. II. ) : u4t vero Cun.itans Augii-
sttis .... egressus N'capoli Rotnain perrexit . Cui f^I.

db Urbe wiHiurio Fifalianus Papa ciun Sucerdotibus et

Romano Topulo occurrit . Qui Augustus . . manens upud
Romanos diebus duodecim omnia quce fuerant antiqui fiis

inslitufct ex (ere in ornamcntum cii-ifatis dcposuit , in tan-
tum VT ETIAM BASILIOAM B. MARIAE , QUAE
ALIQUANDO PA^'^THEO^V VOCABATVR , et condi-
iwn fucrat in honorem omnium dcorum , et jam ibi per
concessionein superiorum Principu/n locus erut omnium
martjrwn, discuopcrircf , tegida sijuc ccreas exinde aufer-
ret , cas(jiie slmid cum aiiis omnibus ornamentìs Con-
staniinopolim transmifteret . Lo stesso narrano Giovanni
Diacono ( Chronol. Episc. Neapol. Eccl. e 33. ) ; V Epi-
tome della Cronaca Cassinense ; e la Cronaca Farfense ri-

portali dal Muratori ne' suoi Rerum lialicarwn Scriptores .

Tutti questi però chiamano l' Imperadore Costantino, e non
Costante . Infelice fu l'esito di queste spoglie : i Saraceni udi-

ta la morte di Costante avvenuta in Siracusa , partirono con
una flotta dall'Egitto, invasero la Sicilia, presero Siracusa

,

e tolto tutto ciò che vi era unitamente a quello , che Co-
stanzo avca preso in Roma ne ritornarono ad Alessandria .

Hiec audiens gens Sarracenorum , continua Paolo ( e. i3. )

qucG Alexandriam , et Aegjplum j>ervaserat , subito cum
inultis minibus vcnientes Siciliani invadant , Sjracusas
ingradiunfur , mulfam/jue strugem Jciciunt popidorum . .

Aitfcrcnfes cjuo'pie pra-dam nlniiam , et omne illiid quod
Con^tans Au^infus a Roma absiulerat ornatum in are et

diversis speciebus ^ sicquc Alexandriam reversi sunt .

Dopo questo spoglio il Panteon dovè decadere di mol-

to dal suo splendore . Tuttavia trovo nella vita di Anasta-

sio W. rhc morì nel ii54. C ^l^s. Guid. et Card. Arag.
apud Rerum Jlalicariun Script. ) che quel Pontefice^eci^

apud S. Mariam Rolundam noi'um Paiatium . Il Pan-

teon però non fu mai soggetto alle vicissitudini degli altri
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mi portate in Sicilia scrive Anastasio in S. Vitaliano
Papa . I travi pure di bronzo maestrevolmente f;iiti

ciascheduno con tre grosse tavole da chiodi pure di

grandi edifizj di Roma antica , sendo rimasto sempre solfo
il dominio diretto del Pontefice dacché Bonifacio IV. lo eJj-
he impetrato dall' Imperadore Foca . Imperciocché nel giu-
ramento

, che il Senatore prestava al Papa, riportato da Cen-
cio Camerario nelF ordine Romano ( IVIabillon Mhs. Ital.
Tom. 2. e. 48. p. 216. ) si prometteva rralle altre cose
di sostenere il Papa a ritenere , difendere , e ricuperare San
Pietro

, la città di Roma , la città Leonina , Trastevere ,
1'

Isola, il Castello di Crescenzio , S. MAKU ROTDIVPA , il
Senato

,
la Moneta etc. Quindi è che appen.. furono ces-

sate le Civili discordie
, che a2;itavano Poma , il «^ran Ponte-

fice Martino V. S. Mariam Rofnndam de novoJ^'pJmiho
coopcriri JccH ( Fifa Martini V. ap. Rer. Ital. Script.
T. 3. p. 2. ) r esempio di Marlino V. fu poi seguito da Fu-
genio IV. Il quale tornato in Roma nel i443. fece ristaura-
re la cupola

, e 1 piombi, nettò il portico dei casotti dei
venditori

,
e fece lastricare la piazza di Travertino ( Blond.Roma instaur. Uh. 3.n.6l,.p. 268.) In quella occasione

SI trovo
1 urna di porfido, che oggi serve di sepolcro a Cle-

mente XI. nella cappella Corsini a S. Giovanni Latcrano :

uno dei due leoni di basalte che poi da Sisto V. fu posto
alla sua tontana di Termini; un frammento di testa di me-
tallo

,
una zampa di cavallo

, ed un pezzo di rota anche essi
di metallo

; questi frammenti forse ornavano il frontispizio
( Vacca Memorii, n. 36. ) . Anche Niccolò V. nel l45i. fe-
ce riparare la copertura di piombo ( Rer. Ital. Script. T.Z.
p. 2. col. 960. ) Dopo quella epoca i Pontefici avendo sem-
pre goduto tranquillità mostrarono in ogni tempo una cura
particolare di questo bel monumento ; e perfino Urbano VIII,
che lo spoglio del resto de' bronzi , come più sotto vcdras-
si, cerco di compensarvi coi due campanili, e col rifare il
capitello

,
e rialzare la colonna angolare del lato destro ver-

so b. Ignazio
, che mancava .

1 v'MT '^l
*""' P^»"^ mostrò particolare premura Alessan-

dro Vili ,1 quale rialzò nel 1662. due colonne nel lato in-
(ticato

,
che pure mancavano

, servendosi di quelle trovate
sulla piazza di S. Luigi de' Francesi ; vi fece fare i capitelli
sopra cui v^cggonsi le sue armi gentilizie ; ed un pezzo di ar-
chitrave

. Ne limitandosi a questo , sgombrò quel lato fino
ali antico piano del portico , e disfece parecchie case . In
quella occasione fu trovato I' antico phino lastricato di tra-
vertini

,
de quali quelli , .he furono tolti servirono a fare

le fascie nella piazza di Campidoglio . Si trovò ancora un
gran basamento di marmo , del quale tagliatane una porzio-
ne furono tatte le basi delle due colonne rialzate (Barto-



V 48 IL PANTEON D'AGRIPPA.

bronzo connesse , si sou veduti a nostro tempo , fin-

ché Urbano Vili. l'Anno 1626. le levò, per farne all'

Aitar maggiore della Chiesa di S. Pietro colonne , ed a

Castel S. Angelo artiglierie (1), ponendovi in loro luo-

li meni. n. 110. ) Si rinvenne pure un antico muro che fa

giudicato parie dell' acquedotto , che portava T acqua Vergi-

ne alle Terme di Agrippa ; ed essendosi trovato un mattone

con hello portante il Consolato di Tiziano, e Gallicano, fu

questo con una dotta lettera al celehre Carlo D:ti illustra-

to da Ottavio falconieri primo editore di Nardini, la quale

si trova in fine di questa opera . Clemente XI. emulando i

suoi predecessori ahbassò il livello della piazza fino al pia-

no del portico , decorò la piazza stessa con una fontana, e ri-

sarci r edifizio dove avea bisogno . Allora nel fabbricarsi la

Sagrestia fu osservata la gran nicchia, o essedra opposta a

quella dell' Aitar Maggiore , la quale faceva parte delle Ter-

me di Agrippa , che erano congiunte al Panteon dalla parte

didietro. Dopo la morte di Clemente XII. fu tolta dal Por-

tico r urna di porfido , che era stata trovata ai tempi di Eu-
genio IV^. come di sopra accennai , e fu portata a S. Gio-

vanni Laterano . Benedetto XIV. di sempre gloriosa memo-
ria ristaurò la cupola , che minacciava in qualche parte ro-

vina, ed in quella occasione si osservò, che essa era costrut-

ta con sixiric vulcaniche come altri edificj di simile natura

( VVinckel. Storia delle Arti Tom. 3. p. 29.) . Egli restitui

ancora ali" edificio T interiia maestà sua spogliando 1' attico

di quei meschini orna;nenli di marmi colorati, coi quali, co-

me più sotto veilrassi, si era cercato supplire alla mancan-
za delle Cariatidi. Finalmente sul principio del secolo attua-

le il Regnante Pontefice Pio VII. fece aprire uno scaro al

lato sinistro estei' ormente , dal quale si ritrasse che il corpo
rotondo dell' edifizio si alzava sopra un basamento quadra-

to come altri cdifizj di simile natura , ed allora fu sempre
più conosciuto che di dietro il Panteon non era isolato come
comunemente credevasi , ma che era con muri unito alle

Terme di Agrippa .

(1) 11 hronzo tolto in quella occasione montò a lilire

4^,000,260. I soli Ilo. pezzi di artiglieria che furono fat-

ti in Castello assorbirono 44<^i286 libre , valutate circa 67,
260. scudi 5 ma di queste , 44»^^^ libre furono aggiunte di

altro metallo . Se si vuole pertanto fare un calcolo di ap-

prossimazione , i 45 milioni di libre hanno da valutarsi

6,734000 scudi circa . Dal che si può trarre argomento
quanto costassero tutti i bronzi del Panteon , mentre le so-

le fodere delle travi del portico montavano a tal somma .

Un residuo di bronzo vi resta ancora ed è la corona che ri-

corre intorno all' occhio che dà lume all' interno . Le spese

di Urbano Vili, ne" ristauri dei Panteon , e nella costruzio-
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go travi di legno , e risarcendo all' incontro il portico

nell' angolo destro (i) , e di più adornandolo di due
campanili (2) . La porta è parimente di bronzo , e di

ne de' campanili ascesero a scudi iSooo. ( Fea Diss. sulle

rOv>. di Roma . f^rinck. T. 0. p. 4oS. e scg. ) .

(i) Cioè, fece il capitello , e rialzò la colonna che for-

ma angolo ; sul capitello si vede espressa 1' ape Barberina .

(2) In luogo di ornamento , i due campanili guastano
l'uniformità, e la maestà dell'architettura, onde meglio sa-

rebbe, se non vi fossero . Di queste cose tatte da II^rl)a-

110 Vili, egualmente che dello spoglio de' bronzi , e dell' uso,

che se ne fece , havvi una iscrizione a sinistra di chi entra

nel Panteon .

Se si dovesse prestar fede ad un Anonimo Mss. esi-

stente neU' Archivio della Sagrestia Vaticana il Foro per cui

entra il lume era coperto da una pigna di lironzo , simile

forse a quella che nel giardino Vaticano si v-ede: Fliiea cenca^

quce fuit cooperioruon cuin sinino itmao et d'ìuuruto super
stcduain Cjbelis mutris Dcorum inforaminc Fanilicon

,

la quale poi servi di fontana, in i^ua s^idclicct pinca sub-
terranea Jislula plumbea subminisirubai ajuam ex forma
Sabatina etc. VVinckelmann però si oppone a questa opi-

nione ( Stor. delle Art. del dis. T. Z. p. 72. ) dicendo,
che quella apertura ha sempre esistito , provandolo T orlo ,

ossia ornato grazioso di metallo che vi si vede ancora
attualmente , e che non è lavoro de"" tempi barbari . Inol-

tre quando ai tempi di Urbano f^IH. fu falla una gran
chiavica per lo spunto delle immondezze fino al Tevere

fu trovata quindici palmi sotto il paviniento di quel tempio
una grande apertura circolare per lo scolo delle acijue

,

che potessero cadere dall'' occhio dello slesso tempio .

Fin qui VVinckelmann
;

quanto a me io non trovo im-
possibile che potessero stare insieme la pigna , e queir or-

lo , il quale accresceva piuttosto 1' ornato delia cupo-

la anche supponeiulo che quel forame non esistesse , e

che quello spazio fosse dalla pigna occupato . Riguardo poi

air apertura ciri^olare , che si dice fatta per ricevere lo

scolo delle acque , potè questa essere costrutta allorquan-

do di questo edificio voJeasi fare un bagrio , ed apparte-

nere alla sua primiera costruzione prima che Agriiqa sì do-

eidesse a farne un tempio . L' obiezione più forte però ,

che può farsi a quelli , che pretendono il Panteon coper-

to è che in tal raso 1' edifizio sarebbe stato sommamente os(hi-

ro non ricevendo lume , che «lalla sua porta . Ma si sa che
r oscurità non è rara negli edifizj anticlii , e specialmente nei

hagni , al cui uso fu il Panteon primieramente costrutto.

iXè le celle de' tempi stessi il più delle volte ricevevano altro

Tom.UT. d
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P irte, e grandezza incredibile j ma non bene aggiustandosi di
Siifiti misura cogli stipiti , dà sospetto, che non sia la sua pri-
ma» a?//- • , ^ 1 TI • ì-r • •

giLon. iii'Pra (i; , ma altra d altro antico edinzio aggiusta-

tavi dipoi por suppliinento . In fine la smisuratezza

degli stipiti marmorei , e tutti interi supera ogni stu-

pore . Sul Frontespizio furono statue , che in tanta al-

lume , che dalle porte , come potrei dimostrare con una in-

finità di esempi •

Inoltre la grata posta sopra la porta per dar lume al

Tempio- quando questa era chiusa, di quale utilità era ella

86 r edificio ricev-ea lume dall' alto come oggidì? Eppure
quella grata secondo VVinckelmann stesso è antica , ed è
al suo posto come pii\ sotto cedrassi. Maio non pretendo
di decidere simile questione , la quale si vede quanto sia in-

tralciata ; solo ho voluto mostrare le difficoltà , che si offro-

no contro i due sistemi senza voler proferire giudizio; aman-
do piuttosto di essere dichiarato indeciso , che temerario ed
assurdo neir asserire .

(i) Quanto è da commendarsi la modestia del Nardini ,

che solamente mostra qualche sospetto sulla identità delle

porte del Panteon , altrettanto è da riprovarsi la certezza ,

colla quale Ficoroni ( F'est. di Roma ant. l. i. e. 20. ) e Ve-
nuti {jìnt. di Roma p. 2. e. 3.) asseriscono, che non sono
le antiche , e che quelle fnrono da Genserico tolte , e porta-
te in Affrica . Kiuno antico Scrittore però ha mai detto que-
sto ; Procoj>io , che descrive nel lih. 1. e. v. de hello ban-
dai, il saccheggio di quel Re harharo , e che dà

,
per cosi di-

re , una nota generale degli oggetti da lui rapiti, non fa mot-
to delle porte del Panteon. Eppure descrive minutamente,
che portò via una parte delle tégole del tempio di Giove Ca-
pitolino che erano di bronzo dorato ; i bronzi del Palazzo
Imperiale ec. ec. VVinckelmann però ( SI. delle ^rii Tom.Z.
p. 68. e seg. ) con sode ragioni ha mostrato , che sono le

antiche , e che la grata che superiormente si osserva , esiste

in altri monumenti antichi , e specialmente nella pittura di

Ercolano conosciuta sotto il nome di Bidone ( Fitt. d' Fr-
eni. T.i. Tav. i3. ) servendo per dar lume quando la por-
ta era chiusa .

Venuti poi al luogo citato soggiunge , che queste due
porte sono state collocate sui cardini modernamente , e
ohe anticamente giravano con bandelle sui gangheri . Don-
de egli traesse tale erudizione a me non è noto , ma il

certo è che VVinckeltnann ha dottamente dimostrato il con-
trario (/oc. cit. ) appoggiato alle autorità degli antichi scrit-

tori e ai monumenti : questo tratto merita di essere con-
sultato mostrando egli tutto T artificio , col quale gli anti-

chi costruivano le porte .
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tozza non Lene si godcvnno . Plinio nel 5. del 36. 5»

Agrippce ranllieum decoravit Diogcnes yJlhenicnsis
,

et Corjatidcs in coluninis Templi ejus prohniìtur in-

ter panca operimi , siati in Jastigio posila signa , sed
proptnr altiludirient loci wiiius celebrata . Le Ca- Cariati-

riatidi delle Colonne cioccliè fossero , dichiara Yitru- '^'•

rio nel e. i. dicendole statue di Donzelle sostenenti

in luogo di colonne i capitelli sul capo ; le quali iu

qua] parte del Panteon fossero , o potesser essere non
so discernere . Nel 5. del 34- il medesimo Plinio dice

esservi stati capitelli Siracusani ; Syracusana suiit in

Vantheo capita colionnarum a 31. ylgrippa posila
,

cioè di bronzo Siracusano ; i cpiali ove potessero es- ^^P'^'-^''-

sere neppur so vedere . Se però non vogliamo Imma- 2,0.

ginarci , che le sei Cnppellette , in vece delle colonne
,

che ora vi si veggono, avessero ])rlma Cariatidi , e ca-

pitelli di bronzo mutate da chi dipoi le risarei .
,

Scrissi ciò non avendo ancor veduti i discorsi di

Lodovico Demonzioso , de' quali è il titolo Onlliis

Ronice Hospcs comunicatimi dipoi dalla gentilezza

dell' eruditissimo Benedetto Meli i ni . Di questi 11 secon-

do contiene il medesimo dnbbio delle Cariatidi trat-

tato diffusamente. Osserva 1" Autore nella Rotonda due
cose : una è il pavimento , che alle basi delle belle

colonne striate di marmo Numidico coprendo non po-

ca parte del Plinto, fa congettiuare , che il pavimen-
to primiero fosse più basso 3 di che danno ancora in-

dizio i segni d'un principio di scala restati presso alla

soglia , dalla quale ancor' oggi nell' entrare del Tem-
pio si scende qualche poco. L'altra osservazione è la

simmetria della fabbrica , la (|uale benché abbia mem-
bri Corintj richiedenti sveltez/.a , nulladimeno ha pro-

porzione Dorica , non essendo più alta , che larga ;

proporzione dagli antichi Architetti biasimata ne"i'eni-

pj , come da \itruvio nel libro 4- e. 3. si riferisce .

Quindi il Demonzioso conchiude , che acciò la Ptoton-

da avesse sveltezza dicevole, dovette 11 suo paviinen-

lo essere assai più basso di quello d'oggi , Racconta
aver vedute nel Portico alcune tavole di jnarmo qua-

si sepolte fra rovine , con cimasa da piedestallo , sot-

to cui era di mezzo rilievo scolpita una donna . Que-
ste tavole ( d' una delle quali porta il ritratto, ed era-

no forse ([uelìe , che oggi stanno nel secondo cortile

del Pahìzzo b'arncaiano verso str;ida (jiulia appoggiate

d 2
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al muro presso al portone ) giudica egli parli anterio-

ri dì piedeslnlli sottoposli già alle colonne striate del

l^empio , vedeiidoA'isi larghezza pari a quella de' Plin-

ti ; e le donne scolpitevi pensa essere le Cariatidi scrit-

te da Plinio . Crede perciò il pavimento essere stato

tredici palmi più basso, tanta argomentando 1' altezza

dì quo' piedestalli , e perciò dalla ])orta esservisi disce-

so per molti gradi . Anzi non soddisfatto di ciò
,
per

dare al Tempio sveltezza ancor maggiore , lascia al pa-

timento intorno intorno spazio bastevole , e il resto
,

cb' era nel mezzo
,
porla assai piìi al basso , ove po-

Jie la chiavica ; e acciò vi si potesse scendere da ogni

parte , d' una circolare scalinata il circonda . Cosi dà

all'intorno della machina figura ovale; e perchè il

Tempio era dedicato a Giove , e a tutti gli Dei , nel-

la tribuna , eh' è in faccia
,
giudica essere stata la co-

ìossea statua di (ìiove sovra piedestallo eguale agli al-

tri delle colonne . Le otto Cappellelte , che dalla cir-

conferenza risaltano internamente nel vacuo , assegna

agli Dei Celesti ; fra gli spazj delle maggiori colonne

distribuisce i Terrestri , e sotto al pavìjnento nel piano

più basso dietro alle scale
,

gì' Infernali racchiude .

Ingegnoso non men , che dotto , è il pensiero , ma
per mio credere non affatto libero da diflìcoltà : Pri-

mieramente le otto Cappellette hanno sotto alle loro

colonne jnedestallì sveltissimi , ai eguali altri piedestal-

li di tredici palmi essere stati mai sottoposti non con-
sente alcuna regola d' Architettura ; oltreché il poco
spazio , che avanti a quelle avrebbe avuto il pavimen-
to , lo dissuade . Secondariamente la statua di Giove
nell'entrare della porta veduta in faccia non pii\ eleva-

ta , anzi alquanto più bassa della soglia , avrebbe mo-
strato più che decoro , viltà. Nò gli altri Dei sarebbo-

no stati giustamente disposti
;
poiché ì Celesti di mag-

gior dignità , e più in numero , che i Terrestri , avreb-
l)ouo avuto posti di numero minore , e più angusti .

Terzo, che le Cariatidi sostenessero col capo una ci-

masa di piedestallo non bisognosa di sostegno , ha poco
del sodo , e la cimasa dal Demonzioso copiata più sem-
bra di pilastro, che di piedestallo. Per ultimo, se dal-

la porta al Tempio si discendeva, fu vanamente fatta

salita dal piano del Campo alla porta
,
potendo senza

tali faticose, e defoi mi inegualità aver la porta e il

Tempio un piano medesimo . Quindi o la Porta , e
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con essa il Portico furono nnticamonte più bassi d'oggi
,

e perciò le colonne ancor del l*ortico ehbero piedestal-

li , o pinttosto il pavimento del Tempio non fu già rnai

sensibilmente più basso di quello , che si vede , ma
lasciava discoperti solo i Plinti delle colonne. Ben può
essere, che una sua parte nel mezzo si profondasse,
come in S. Pietro la Confessione de' SS. Apostoli sotto

la cuppola , rimanendo cosi il resto all' intorno argi-

nato con balaustri j e si eino dalle pioggie . Colaggiù si

potè calare , o per scalinata aperta , come alla Confes-
sione di S. Pietro, opiù probabilmente per scale se-

grete , come quelle , per lo quali anche oggi dal pia-

no della Kotonda sì va sulla cuppola . Non poterono
le Infernali Deità avere luogo più decente , che sotto

tali volte ', e colà giù in quella circonferenza infima le

Cariatidi poterono stare (i) ; la quale profondità , se

adesso non vi è più , segue che fosse per sicurezza del-

la machina , o ad altro fine riempiuta j o da Adriano^
il quale Sparziano al e. 19. scrive aver fra le altre sue
opere ristorato il Panteo , che essere stato nel tempo
di Trajano percosso , ed arso dal fulmine racconta Eu-
sebio Chr. p. 2. p. x'ò'i. o da Antonino Pio , che se-

condo Capitolino al e. 8. risarcì il Tempio di Agrippa j

o da Settimio Severo , che averlo anch' egli risarcito si

legge sull'architrave del Portico (a) . Chi osserverà il pa-

(1) Molli sono i sistemi de^Ii antiquari per trovare il

luogo ove erano le famose Cariatidi di Diogene ; chi le

pose ove soìio le piccole edicole ; altri , come il Nardijii

nel sotterraneo , altri nella nicchia principale ove è oggi

r altare maggiore . Più plausibile di tutti mi sembra il sen-
timento di VV^inckelraaiHi il (juale (5'/or. datta jirti T. 2.

pctg- 002. e T. 3. pcig. 95. ) le pone nell' attico doride poi
sendo rovinate , per incendio , o per iiltra sciagura vi sup-
plirono i ristauratori con que' pilastrini di porfido , e quel-
la rivestitura , della quale fu parlato di sopra . Egli credet-
te ancora di ravvisare una delle Cariatidi in quella figura

maschile già esistente nel Palazzo Farnese e che si sup-
pone trovata nelle vicinanze del Panteon : e la trovò di

misura corrispondente all'attico. Conviene però avvertire,
che non va confusa la figura di cui parla Winckelmann
con quelle , delle quali poco sopra parla Kardini com^ esi-

stenti anche esse nel Palazzo Farnese ; imperciocché que-
ste rappresentavano Provincie in alto rilievo , come quelle

esistenti in Campidoglio .

(2) L' iscrizione ^ i" ^^^ linee ., è trovaci qui nppresse
in margine .
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vlmento , lo confesserà opera tmlicn ,
più

che aalica moderna , e perciò facilmente ^
(l'uno di quei due Principi . Ma che vò 3

io cliimerizando a tentoni ? la difficollà

del dubbio richiede altro ingegno .
>

Per. a a- ^]]^ statua di Venere, che era nel « ^
Tiinzata -^ r i 1 • 2 tr»

// CZt^opa- i 'T^tco , tu posta la gran perla segata ni t3 ;^

tra. due , che alla cena di Cleopatra avanzò :

Plin. nel 35. del 9. lib. e Macrobio uel 12.

del 3. de' Snlurnali scrivono il fatto di-

slesamente . Il medesimo Tempio essere

stato da Adriano , e poi da Antonino ri-

storato (Sparziano, e Capitolino raccon-

tano ) e da Severo si legge nell'Architrave.
ylrco del. 'Tj-g \^ Rotonda , ed i Cesarini , cioc-
ca Ciam- ^ ^ o ' ' 1 TVT

heita .
^"'^ losse , SI trova assai agevolmente . i\on

lungi dalla Rotonda molto, ove fu l'ar-

co , che dicevasi della Ciambella , è in

piedi un buon residuo sferico d' un Ca-

lidario , eh' essere slato nelle Terme d'

Agrippa universalmente si dice , né inva-

no . In Sesto Rufo .si legge .... M.
Horti e( Agrippa; , ove forse Pnntìieon si legge-
Thennae yg ; e seguc : Ilortì , et Thermrc y/grip-
g^'PP* • pa; , indizio non allatto debole di vicinità

al Panteo . Dione cosi parla di esse nel 53.

p. 5r)o. Agrippa sudatoriuni lacoìiicuin

fXtruxit . Laconicuni eniin gjmnasìuni
appellavit quoniamLacedcemonii hic tunc

nudavi corpora , et. inungi oleo prceci-

pue videhantur . E Plinio in più di un
luogo , ma specialmente nel aS. del li-

bro 36. de' pavimenti favellando : Agrip-
pa certe in Thermis , quas Romce fecit

,

JLglinum opus encausto pinxit j in reli-

quis albaria adornavit y non dubie aù-

treas facturus cameras , si prius inven-

tum id J'aisset , etc. Enel 4- elei 35. In
Therniaruni quoque calidissima parte (M.
Agrippa) warmorihus incluserat par2''as

tabellas paulo ante quu/n refìcerentur su-

blatas , e di una statua di bronzo , che
traile altre vi era , dice nell' ottavo del 34»
Plurima ex omnibus signa fecit . . .
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( iiUende di Lisippo Sicionlo ) inter qnce distringen-
teiiL se , (jueni M. Agrippa ante Theiinas suas dica*
'vit mire gratuni Tiberio Piincipi

,
qui non quivit

temperare sibi in eo truììsLuiiiijue in ciibi-

culum , alio ibi signo subòtiluto ; cjuum quidein tanta
Popidi /ioinani contumacia J'uit , ut mui^tiis Theatri
cìamorihas repoiìi Apoxyomenon flogitaverit , Prin-
cepsquc

,
quanqunni nàiiniatum , reposuerit . Diveu-

uero esse j)uljbliclie dopo la morte d* Agrippa , chele J^ìvend

lasciò al Popolo insieme eoa gli orti . Così Dione uel [^f"''^^'-

]\h. 54- p- Ó20. L't fune igitur ( moriens ) Jforlos ipsi

( populo ) et Balneurn a se denominatuni legavit
,

ut gratis lavaretur (1) .

(1) Lo Terme di ^grippa siccome il Panteon , che era
loro congiunto , arsero nel grande incendio di Tito : . . .

To T£ ^a.'ha.vufjv to tcv A^p/TT-arcf , y.ott ro na.vd-cov ...

y.cni}'.(tvciy ( Dione in Tito ) : e d bagno di ^^rippa ed
il Funicon . . . arsero . Ed Adriano come ristanrò il Pan-
teon , cosi risarcì ancora le Terme di Agrippa : Ronics

instauruvit Pa>'theum . . . lavacrum Agrippae : eai/ue

omnia proprils et veteribus noniiinbus consccravit , (lice

Sparzìano (m Adriano c'.iS<. ) . Lo stesso dopo avran fatto

Antoni'io Pio , e Settimio Severo , che si è veduto avere
ristaurato il Panteon . Nei primi disastri di Roma per il

saccheggio di Alarico , e la devastazione di Genserico poco
o nulla questi bagtn" soffrirono . Imperciocché Sidonio Apol-
linare nel Carmen 20 ad Conscntium , scritto secondo il

Sirmondo V anno 466 , cioè So anni dopo la presa di

Genserico , ce le descrive ancora intiere , egualmente , che

quelle di Nerone e di Diocleziano.

Hinc ad balnea non NeroiUana
Nec qucc Ai^rippa dedit , vel die cujus

Bustaia DalmuticcB vident Salonce :

Ad Thernias tani'in ire sed llbebat

Privato bi^ne prccbitas pudori .

Cosa ne avvenisse dopo non è a noi noto , non trovan-

dosene più memoria . Pare però , che la mancanza delle

acque avvenuta per le irruzioni susseguenti de' barbari le

facesse abbandonare , come le altre terme , e quindi ca-

dessero in rovina . Anzi non trovandosi le Terme di Agrip-

pa menzionate nell' Itinerario riportato dal ]Mabillon, ( f^et.

Analcct. Tom. IF . pag. 606. e segg. ) che si pi*etcnde

scritto circa 1' anno 876, (Cassio Corso delle acque p. i.

n. 28. paragr. 8. p. 26B. ) , dove si trovano nominati
molti antichi cdifizj in quelle vicinanze, come il Panteon,
il IVIinervio, e le Terme Alessandrine , sembra , che a quel-
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Gli Orti d' Agrippa dalle parole medesime di Dio-

la epoca fossero di già si abltattute da non meritare men-
zione . Ciò si rende ancor più verisimile dal non cono-
scersi , che alcuna famiglia potente vi si fortificasse ,

come i Conti Tuscnlani occuparono le Terme limitrofe

dette di Nerone .

Gli avanzi stessi, che ne rimangono sono sì pochi , e

si sfigurati che a stento si riconoscono . Imperciocché es-

sendo un luogo molto abitato , i muri antichi sono stati

inclusi in quelli degli edificj moderni fabbricativi sopra .

Oualche itidizio tuttavìa se ne vede nella strada , che va

da S. Eustachio alla JVlinerva ; altri se ne osservano nel

cortile deir Accademia Ecclesiastica, e nella via detta dell'

arco della Ci.imbella presso le Stimmate . Mollo maggiori
avanzi vedevansi tre secoli fa. Racconta Flaminio V^acca

,

(Mc/n. n. 53.54- ) , che avendo fatto il Cardinal della Valle

scavare nelle Terme di Agrippa vi trovò una corona ci-

vica di metallo dorato , dalla quale poi prese nome di Ciam-
bella quella contrada . che oggi ancora il ritiene . Egli

stesso , il Vacca , volendo fondare un muro della sua casa

posta sopra le Terme trovò V actjua , e tastando col palo

di ferro rinvenne un capitello dell' altezza di quelli del

portico del Panteon , che nOn potè estrarre per l'acqua.

Nel far poi la cantina scopri un gran nicchione fodera-

to dì condotti di terra cotta piani , e sotto trovò il pa-

vimento antico dì lastre di marmo , le quali posavano so-

pra un lastrico assai forte , sostenuto da pilastrelli , frai

quali era rimasta ancora della cenere, e del carbone. Da
questa descrizione apparisce , che fosse un Sudaforium .

Ivi si trovò pure un grosso muro foderato di fogli di

piombo, inchiodati con molta diligenza con chiodi di me-
tallo , e quattro colonne di granito non molto grandi . la
altre occ:isioni ( Vacca Mem. n. 55. 56. ) si rinvennero
pezzi di cornicione , ed una scala di marmo per salire alle

Terme , molto logorata dall' uso. Nel 1716 nell' ingrandir-
si la fabbiica dell' Accademia Ecclesiastica verso il canto-
ne della strada che mena a S. Eustachio furono distrutti

grossi muri composti di mattoni e travertini , avanzi an-
che essi delle Terme di Agrippa. In alcuni dì questi muri
appari\ a una costruzione diversa, il che mostrava ristauri

,

creduti dai Eicoroni ( Mcm. n. 108.) del tempo di Adriano.
Da ciò che può arguirsi dagli avanzi pare che le Ter-

me di Agrippa non oltrepassassero la piazza delle Stimmate
da un lato , e dagli altri , la Chiesa a' Monteroni , quella
di S. Eustachio, la piazza della Minerva, ed il Panteon,
che ne formava uno de' prospetti , e che come apparisce
dagli avanzi esistenti nella parte posteriore era unito alle

Terme .



LIBRO VT. CAPO IV. REG. IX. 57

ne fa argomento il Donati , e non vano , che fossero

alle Terme contìgui^ e negli orti medesimi essere sta-

to lo stagno conchiude, di cui scrìve Tacito nel i5.

degli Annali e. 37. ìgitiu' in stagno Agrippce ( Ne- Stagnuiu

ro ) Jabrìcatus est jateni , cui superposituni convi- Agripp».

viurn naviuin aliaruni tradii moi>eretur ; Naves au-

ro , et ebore distinctce , remigcsque exolcti , per cela-

tes et scientiani lihidinimi compoìiebantiir
, quan-

tunque altri pensino quello slagno essere stato in Tra-
stevere . Svetonio nel 27. di Nerone sembra accennar-

lo quivi , dicendo Nerone solito far cene pubbliche

o nella Naumachia , o in Campo Marzo , o nel Circo ;

Cceìiilahatcpie nonnumquani , et in publico , Nauma-
chia pi acclusa , rei Martio Campo , vel Circo Ma-
ximo , inter scortorum totius Urbis , ambubajarwn~
qiie ministeria : ove per il Campo Marzo conviene si

intenda Io stagno , che era in quel Campo
, giacché

essere stato solito di cenarvi solennemente scrive Ta-
cito al luogo citato , ed il porglisi dal medesimo Ta-
cito appresso un boschetto , ed intorno abitazioni , dà «

forza al verisimile ; st postquam tenebrce incedebant
quantum jaxta nemoris , et circumjecta tecta conso'

nare canta , et luminibus clarescere . Del qual bosco
Strabene ancora nel i3. fa menzione parlando di Lamp-
saco : Jlinc transtulit ^grippa leonem collapsum Ly- Euripn.

sippi opus ', reposuit vero in nemore
,
quod stagnum

inter jacet , et euripum : ove oltre allo stagno è da
notarsi anche 1' Euripo ; il quale fu o lo sboccatojo

dell' acqua , che non per chiavica , ma scopertamen-

te , affine di maggior vaghezza potè correre al Teve-
re ; o piuttosto altro rivo fattogli appresso, come sem-
bra nel secondo degli Acquedotti additar Frontino par-

lando dell' Acqua Vergine : Operibus publicis sexdccim,
quinaria? MCCCLXXX. in quibus per se Euripo ,

cui ipsa nonicn dcdit
, quinaiifv CCCChH..

\ì si aggiunga , che avendovi Nerone fabbricate

appresso le l'erme sue , si può dire , che qualche affet-

to vi avesse ; e forse dalle Terme usciva a cena nel-

lo stagno , che gli era contiguo , scrìvendo Svetonio
nel e. allegato: Epulas a medio die ad mediam noctem
protrahebat refotus scepius calidis piscinis , ac tem-
pore cestino niitatis . E chi sa , che dove dice Rufo : tacns

Lacus Thermarum Neronis non intenda lo stagno di
Therma-

Agrippa ? So che il nome di lago ad ogni poca rada- nìj.
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nanza di acqua soleva darsi , e però quel lago potè

essere qualche fonte di quelle Terme ; ma nello sla-

grao calza egualmente bone . Il suo sito giusto io direi

La yalle. fosse quello , che ò detto la Valle fra la Dogana , e

la Chiesa di S. Andrea ; il qual nome dà indizio , che

lìe' tempi meno antichi , seccato lo stagno , sito piìi

depresso de' suoi contorni vi rimanesse . Cosi con-

finò lo stagno colle Terme , e con gli orti , i quali fra

la Ciambella , e la Chiesa di S. Niccolò de' Ccsariui

erano al Portico di Filippo se non contigui , lontani

poco : onde il Popolo aveva commodità di lavarsi nel-

le Terme di portarsi negli Orli fra l'ombre, e di eser-

citarsi nello stagno col nuoto ; delizie imitate poi da-

gli altri , che Terme d'ampiezza, e magnificenza assai

maggiore fabbricando \' inchiusero diporti , notatorj

,

Acqua ed altri esercizi . L' acqua Versine da Aerippa condot*
^eroine. ^ n ii rri ^ j- ^ r

ta un presso alle sue lerme , come dicemmo , servi la-

cilmente non per le Terme sole , ma e per lo stagno
,

e per gli orti . Quando gli Scrittori dunque parlano

del lavarsi nelP acqua Vergine , additano le Tenne , co-

me fa Marziale nel 4^- epigramma del libro 6.

Contcntus potcs arido vapore
Cruda J^irgine , Martiave inergi .

Ma trattando del nuoto intenderemo dello stagno . Co-

sì Stazio nel primo delle Selve n. 5. v. 25.

Qiias pra3ceps Anien , atqiie cxceptura natatus

Virgo juvat etc.

e Marziale nell'Epigramma 21. del lib. 5.

Campus
,
porlicus , umbra , Firgo , therma; .

lo stesso pare , che insinui Plinio nel 3. del 3i. dicen-

do: Horum ainnium comparatione diffcrentia supra-

dicta deprehenditur
,
quuni quantum Virgo tactu, tan^

inni prceslet Marcia haustu .

Mi resta di soggiuugere intorno allo stagno, che se

dietro a quello , che potè essere , lece inoltrarsi , non
sarà pensiero affatto chimerico , e perciò neanche te-

merario il sospettare , che il sito cupo dello stagno fos-

sa ivi anche prima naturalmente
, e della sua concavi-

tà naturale si servisse Agrippa , Se prima vi era in par-

te , se non totalmente , ha del probabile , che le acque

JPalusCa-
t;oncorrendovi senza sfogo di chiavica, o di altro, fa-

pca

.

cessero ivi la palude nomata di Caprea , eh' essere sta-

ta nel Campo Marzo si legge in Livio
, presso la qua-

le Romolo parlando al popolo", e sopravvenendovi una
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repenlina tempesta non fu mai più veduto . Il con-

traseguo debolissimo della concavità so , eh' è poco ;

ma 1' andar motivando in loggia di dubbio , ove non è

ripugnanza d'impossibile, e d'invcrisimile , non deve

affatto disprezzarsi

.

I lauri ^ ipsani , che Marziale nel ioq. epigram- ^'^'".'^*"

ma del primo libro dice veduti dalla sua casa
spam.

At mea J ipsanas spectant cwnacula laurus
,

essere stati del Portico del Panteon dicono alcuni , o

del Portico degli Argonauti ( fatti 1' uno , el'altroda

Agrippa) dicono altri . A me presso a' portici de'Tem-

pj essere fatti boschi , come ai Portici liberi , che era-

no ne' campi j
par duro; e più volentieri credo, ch^

intendesse Marziale de' lauri degli orti d' Agrippa , i qua-

li ancorché lontani potevano dal Capolecase vedersi j

come la Rotonda, e più altri edifizj meno alti di quel

contorno pure oggi si veggono dalle case , che sono

colassù .

Fra le Terme , e la Rotonda incontro alla Ghie- Porticas

sa della Minerva è un gran residuo di antichità credu- BoniEv«u-

to universalmente il Tempio del Buon Evento ; non "^^'

con altra congettura , che dal leggersi in Vittore im-
mediatamente dopo le Terme d' Agrippa . Quindi il

Donati accortamente dubitandone lascia incerto in qual

parte della nona Regione quel Tempio fosse . A me
par di scorgere quell' anticaglia fatta con grand' archi

a guisa di portico , ma poi murati ; e nel fine del 29.

libro d' Ammiano parmi riconoscerla; ove quell'Au-

tore così scrive delle cose fatte da Claudio Prefetto di

Roma : et instauravit velerà plurima , inter (piw por-
ticum exaitmùt ijìgenteni lavacro Agrippce contiguam
Eventus Boni cognominatani ea re

,
quod hujus no- Templum

minis prope visitar Templum . Donde possiamo trar BoniEvea-

noi congettura , che avendo quel portico da un lato le

Terme , dall' altro il Panteo vicinissimi , il Tempio
,

da cui trasse il nome
,

gli fosse avanti cioè a dire o

nella piazza della Minerva , o in quell' Isola di case ,

che è tra la medesima anticaglia , e la piazza uou loa-

tana di S. Eustachio .



// Campo Marzo , e primicrametil/é

il Iato suo sinistro .

CAPO QUINTO.

i^laitiiis.
" *- ra le alti-e cose della nona Regione , in Rufo, ed in

Vittore si legge il Compo di Marte Campus 3Iartis ;

per il quale inlesero il Biondo , ed il Fulvio quanto

fuori della Porta Carmentale fu di spazio fra i Colli

.

ed il Tevere , mossi dalle parole di Livio nel secondo

libro e. 2, ; A^er Tavquiniorwn , qui inter Urbani
,

ac Tiberirn fuit , consecratus Marti , Martius dein-

de campus Juit . Né diversamente Dionigi ne parla nel

5. ma il Marliano , che suppone le antiche mura di

Roma in tempo della Repubblic:> fino al Ponte Sisto

distese , ristringe quel campo inter Urbem ac Tiberirn

da Ponte Sisto in là fra il Tevere , ed il Colle degli

Ortuli , servendosi dell' autorità di Livio nel terzo

e. 3i. : Coss. ex composito eodeni bivio ad ZJrbem

accessere , Scnalumque in Martium Campum evoca-

fiere , etc. ed indi a poco : itaque inde Cos. ne cri^

Prat'FL
^^^^^^tioni locus esset , in prata Flaminia, ubi nunc

minj. cedes Apollinis est ( Circumjam tum Apollinarem ap-

pellabant ) nvocavere Senatum . Dove il Campo Mar-
zo da' prati Flaminj distinto dichiarasi . Argomento di

più , eh' essendo quel Campo sacro a Marte , non avreb-

be potuto impiegarsi in case private ( delle quali nella

nona Regioiie pur ve n' erano ) né in Fori di negozi

profani , come il Suario . Il Donati distinguendo , due
significati apporta del Campo Marzo ', un largo , con

cui tutto ciò , eh' era tra il Tevere , il Campidoglio ,

il Quirinale , ed il Pincio , in conformità del Biondo

,

e del Fulvio soleva intendersi ', nel qual senso si deono
interpretar Livio, e Dionigi portati sopra : l'altro stret-

to significante quel loro spazio , che sacrato a Marte

fu lasciato libero per gli esercizj guerrieri della gioven-

tù ; ed in cotal senso appare aver scritto Livio nel

terzo ', la qual distinzione è assai ragionevole ', ma i

confini dal Donati attribuiti al Campo Marzo nel più.

stretto significato sembrano a me troppo ampj dal Pa-

lazzo Pontifìcio di ISIonte Cavallo ( com' egli divisa ) al

Tevere per il Collegio Romano , la Rotonda , Campo
di Fiore , ed il Palazzo d«' Farnesi ; non potendo a



COLI.

T.>m Tir /;„.-,/,//„

2. Oriurto

J. CcÌ£mna,eTora rJ.Antenlno

^.Tèmpii? d'-dntamno
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7. T.di inidurna
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tL) Aitare di lerenio

10 flou-fo

1%Ternie Hferaìiiane, eA^&Arofu

23 Panthei>n
ZJ^J'articc delMtwno Evtnto

QSTerme d'Affrippa
^ÓMole d'-Adriano

27 Parifico di GrazmTW
26 BiecaAmjitlirTz
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ZoF'T'rttco difcmpeo
:iiTea.tro MTtmjpeo
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33 ViTf àci ed altri £d^^f
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2>fTdi ^rcv/e cu^fpde

SjI'eràcC d'Oélai'iff

^8Circo Flaminia
3qTdi, Bellvna
^^T d'Ap0lù>
ji Teaòo diAlarL'éllo

',i Curctre di CàiudtoJi ' fP

^i Portico d'Onitiua

y4 Pi'rlcz fiumcnàuta
^3PotU Carrnentale
^Ù.Fcrfu Tricrnfidé
^/Forhi CatiM-laria.

À8.Arco dt Al.Aldonino
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mio credere tutto quel grande spazio essere restato

campo vacuo sempre , e spiccialo per le sole gioveni-

li esercitazioni , e il vedremo poco sotto . \i si aggiun-

ga , che presso al Tevere fu la via retta ,
poco lun-

gi da' colli la Flaminia ; le quali essere state conchiu-

se di qua , e di là da continuate fabbriche non è nega-

bile , mentre la medesima Flaminia n' era anche pie-

na lungi dalla Città , dalle quali strade il Campo era

ristretto . JNel progresso del discorrerne apparirà meglio

il vero , ed al discorso darà chiarezza il precedente lu-

me della carta della Regione

.

Era sacro a Marte , da cui ebbe il nome . Ma da Campo

chi , e quando consecrato , e così nomato egli fosse ,
Marzo

,

d
. I • • n • • • Il j" Quando

iversamente scrivono Livio , e Dionigi : quello dice l^ ^^^_
dopo la cacciata de' Tarquiuj sagrato dal popolo

; que- segrato.

sto r all'erma sagrato prima , e da' Tarquinj di poi usur-

pato , e finalmente dal popolo restituito. Per Dioni-

gi non è poca prova la legge di PSuma riferita da Pe-

sto , ed un' altra volta portata da me : Secuiida spo-

lia in Martis aram in Campo soLilaurilia ulva vol-

vcrit ccedito . Ed il medesimo Livio nel primo e. ly.

ne dà alcun barlume , dicendo , che Tullio quando
istituì il primo lustro edixit ; ut onines cives ìioma-

Tii , equiies
,
peditesque , in suis quisque ccnturiis in

Campo Mai lio prima luce adessent ; Ibi instructuui

exercitum omneni sue , ove , taarilihus lustravit etc.

JJ Altare forse vi fu posto da Romolo , e lo spazio sa-

gralo a Marte non fu tanto allora , a quanto dopo scac-

ciati i Tarquinj fu disleso . Ma di nuovo fra non mol-

to riservo parlarne .

Fu solito dirsi con antonomastica voce di Campo. Fu detto

Trebellio in Claudio e. i3. fecerat hoc etiam ado- Campo

lescens in mHitia quum ludicro Martiali in Campo
rnent'^^'

luclamen inter fovlissimos quosque monstraret. Ovidio

nel 6. de' Fasti v. 237.
Fune ego me memini ludos in gramine Campi

Adsjìicere , etc.

Properzio nell'Elegia lò. del 1.

lotjain ahiere dies , cum me nec cura Theatri

,

Nep tetigit Campi , nec mea Musa juvat .

Lucano nel primo , v. 179. e 80.

Ipse sui populus fatalisque ambitus urbi

Annua venali referens ccrtamina Campo .

Petronio Arbitro nel Poema della guerra Civile :
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JVec minor in Campo fui or est , emptique Quirites

Ad prcedani strepitumque lucri sujj'ragia 'ven-

dunt .

e mille altri , che in cosa aperta non è necessario cer-

care .

Fu eletto presso al Tevere per li "iuochi Mar-

esercizi
^^'*"

'
^^cio VI losse anche appresso 1 esercizio del nuo-

Marziau. to , e chi si era impolveralo potesse bagnarvisi . Por-

firio interprete d' Orazio nell' Ode 7. del 3. lib. No-
tum est juventutem Romanani apud veteres et exer-

citatam in Campo Martio et post hoc exercitiuin

natare solitam fuisse in Tiberi , quia peritia nan-
di in rebus mililaribus sit necessaria . E Vege-
zio nel 10. del Y}^'\vao : Ideoque Romani veteres , etc.

Campuin Martium vicinum Tiberi delegerunt , in quo
Juventus post exercitium armoruni sudorem

,
pulve-

remque dilueret , ac lassitudinem , cursusque laboreni

natando deponeret . Fra gli altri esercizj giovenili vi

s' imparava di montare speditamente a cavallo, che in

quel tempo non essendo in uso le staffe richiedeva

agilità . Perciò solevano tenervisi la state cavalli di le-

gno . \egezio nel 18. del primo : Equi lignei hjeme
sub tecto , testate poneban tur in Campo : super hos ju-

niores primo inermes duni consuetudine projicerent ,

deinde armati cogebantur ascendere . Tantaque cu-

ra erat , ut non solum a dextris , sed etiam a sini-

stiis partibus et iìisilire , et desilire condiscerent
,

evaginatos etiam gladios , vel contos tenentes . I qua-
li cavalli r Inverno sembra a me poter credere , che

sebbene sub ledo , non però fuori del medesimo cam-
po , o lungi solessero tenersi , ma in alcuno de' porti-

ci , o degli altri edifizj , che gli erano intorno .

Sua des- Descrivere il Campo Marzo non si può meglio
,

• che con Slrabone ; il quale a lungo nel quinto libro

p. 163. cosi ne favella; Jlorum plurima habct Campus
Martius, qui prceter natuice amoenitatem accepit artis

ornalum . Magnitudo enim campi admirabilis pariter

est, atque prcebel curruum cursus, et alia equcstria cer-

tnniina sine obstnculo tanta; multitudini
,
pila , cir-

co , ac palestra; se exercenlinm . Opera 'vero circum-

jacenlia , et solum semper rirens , ìumulorumque co-

ronce qui ultra flumen ad alveuni ipsum se extcn-

dunt , et scenograplncum jìrospectum osieuduìit , spe-

ctaculum prcebent a quo i/hvilus abscedas . Proxtìnus

crizione
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huic campo , alias campus adjacet et mullce cijciim

circa porticus , et luci , et tria theatra , et amphitea-

trum , templanue magìiificentissima et in ter se conti-

ima, ita ut j'cìinua urbs quasi additamentum quoddam
ludeatur . Ea propter curn locum. istum religiosissi-

muni esse co^itassent , clarissimorum virorum, , acfce-

minarum monumenta in eo construxerunt . Comme-
moT'atione dignissimuni est

,
quod Mausoleum appel-

lant etc. Qui più cose si leggono degne di essere os-

servate , ed attentamente .

La prima si ò V ampiezza sua libera da edifizj
, Ampiezza

e da impedimenti ; magnitudo enim campi admirahi-

lis pariter est , che dal Donati si traduce ; Nani , et

magnitudo ejus mirahilis est , et curruum , equorum-

que decursionibus libere patet , tantceque multitudi-

ni pila , et circo , ac palestra se exercentium . Con-

siderata questa ampiezza , ed insieme la quantità del-

le fabriche fra di loro contigue da noi trattcìte non

molto sopra intorno al Circo Flaminio , ed al Teatro

di Pompeo ,
1" opinione del Biondo , e del Fulvio rie-

sce vana ', perchè dove quelle erano , campo non solo

Marzio , ma né altro spicciato , e patente potè esser

mai . Né pervenne alla via Flaminia , o alla Retta
,

come ho anche detto ', e ciò dee bastarci per ora ,

Fa seconda 1" erbosità sua continua : et solum sem- Erbosità.

per s^irens etc. la quale è toccata ancora da molti . Ora-

zio nell' Ode 7. del 3. libro .

Quamvis non alius /ledere equum sciejis ^

yEque conspicitur gramine 3Inrtio .

Così anche Ovidio nel terzo de' Fasti v. 5 19.

Altera gramineo spectabis equiria campo , etc.

e nel sesto v. aSj.

Tunc ergo me memini ludos in gramine campi

Aspicere , et dici lubrice I ibri tuos .

Cicerone parimente nel 1. De Oratore e. ^1. parlando

di jNL Lepido : Cum cteteris se in Campo exercenti-

bus in herba ipse recuhuisset , vellcìn hoc esset , in-

quit , laborare : e finalmente Dionigi nel 5. chiama il

Campo INLirzo prato buono ])er pastura de' cavalli ^ e

come prato non possiamo figurarcelo , che aperto , e

disimpedito .

La terza, i colli sulla riva del Tevere coronanti r I suni col

Tumulorumque coronce qui ultia flumen ad alveum " '^'" '**'

ipsum se extendunt , o come altri traduce : coronan-
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tesque fliuninis alvewn colles ', o come lo porta il

Donati : tumulorum corona; supra omnein usque ad
alveum scence quondam ostentant speciem ; della qual

corona di Colli non lieve è la difficoltà . Il Campido-
glio , il Quirinale , ed il Pincio , benché posti in giro

sembrino far Teatro, non potevano dare al campo or-

namento alcuno , da cui erano assai disgiunti , e lon-

taai , e fuori di vista , uè il nome di tumuli , cioè a

dire di piccioli monticelli calzava loro , ed erano più

del Campo lungi dal fiume , Giurerei io , die i colli

intesi da Strabone fossero ì due monticelli egualmen-

te vicini al Tevere , detti oggi uno Citorio ,
1' altro

Giordano ; i quali in tempo , che nel piano Roma era

assai più bassa , dovevano apparir più alti , e spiccati

,

e dall' imo all' altro di quelli essersi la maggior lar-

ghezza del campo dislesa , spero , che in breve sia per

discoprir visi assai verisimile (i) •

Fiìbriche La quarta , le fabbriche, dalle quali era circonda-
dd Cam- ^q . Pj^eter naturce amoenitatetn accipiens avtis or-

natimi ; ovvero cuìh natura , twn hominwn prudentia

ornatus ; Il quale adornamento di fabbriche , se si va

da noi ricercando , farà spiccar meglio quanto si è

fin qui accennato , e la vera figura del Campo ci di-

])ingerà . Primieramente gran parte delle fabbriche
,

delle quali il Campo Marzo era attorniato , essere sta-

te portici , sotto i quali potesse il popolo ricoverarsi

dalle pioggie , e schermirsi dal sole , è un credibile
,

Portici, che pizzica di necessario 5 e le parole di Strabone mid-
tce cirClini circa porticus , ancorché non quivi solo va-

dano forse intese , si rappresentano prima , e più qui-

(1) Osservando attentamente il passo di Strabone è

assurdo il evedere , che i colli da lui indicati siano qucUi

oggi detti Cil Orio ^ e Giordano . Impercioccliè prescindeti-

do dalia questione , se siano questi naturali , o piutto-

sto prodotti da edifuj antichi rovinati , è certo , che non
sono di là dal Tevere , non si estendono fino alla sua ri-

pa , e non possono dirsi corone di colli
, poiché sono due

soli , isolali , e fra loro distanti . Gì' indizj lasciatici da

Strabone convengono jierfettamente alla catena de' colli

Gianicoicnsi , e Vaticani , de' quali è parte , anche il Ila-

rio , e che sono di là dal Tevere , giungono in qualche

luogo fino alla sua ripa , e coronano il Campo Marzio ,

formandone per cosi dire un antemurale

.



LIBRO VI. CAPO V. KEG. IX. 65

vi , clic in altro luogo : oltre i quali portici le altre

fabbriche quasi continuate ci guideranno al d' intorno del

Campo j col qual giro potremo rintracciarne forse i

confini . E per cominciar da un termine certo
, più in

qua della Rotonda non passò il Campo Marzo sicura-

mente , avendo questa contigui le Terme, gli Orli , e

lo stagno d* Agrippa, e il Tempio , e il Portico del

Buon Evento ; le quali fabbriche non lasciavano cam-
po per il Campo Marzo .

Delle Terme di Nerone poco lungi dalla Rotonda, /"^'.'"*
. • 1 • 1 rk 1

Neronia-
si conservano , e si riconoscono i residui nel Palazzo noe .

de'Granduchi di Toscana tra S. Eustachio, e Piazza

Madama (i) detta già de' Longobardi , come riferisco-

no il Biondo, ed il Fulvio -, delle quali molto più aver-

He veduto i passati Anti([narj confessano , ed è indubi-

tabile . Il Biondo descrive quei residui al suo tem-

po di molta ampiezza . 11 Marliano ne fa la testimo-

uian.za seguente : Thermaruin vestigia late patent a
S.Eustachio usque ad doniutn Gregorii Narnien. viri

optimi , et hmnanissiini , in cella vinaria cujus vidi~

ììuis Thermaruin pavivienln , et plumbeas Jistulas .

Quindi 1' antica Chiesa delta oggi S, Salvatore, al Pa- '^- ^(^^"i^-

lazzode' Granduchi di Toscana congiunta fu anticamen-
tore

.

&'

te chiamata i5. Jacobi in Thermis . JMa non poteroiio

c|ueste essere quelle d' Agrippa , e le credute d' Agrip-

pa presso a Ciambella essere stale di Nerone ? Quel-

le delift Ciambella essere state d." Agrippa si mostra dal

Portico del Buon' Evento , del quale dissi , e dalla vi-

cinità al Portico Palatino, o Palaceno , eh' essere stata

presso S. Marco vedemmo . Che quelle di Nerone , e

poi anche di Alessandro fossero queste , il vicino Cir-

co di Navona , che di Alessandro fu detto , n' è se non
prova , buona congettura . Di queste Marziale nell" epi-

gramma 33. del libro 7. così canta ;

quid \erone pejus ?

Quid Tìiermis vwlias IVeronianis ?

Stazio nel primo delle Selve , e. 5. v. 61.

jTas sit cojuponere magni

s

Parva ; Neronea nec qui modo lotns in unda
Hic itcrum sudare neiiet .

(1) Oggi più non esistono essendo stati distrutti a' tem-

pi di Benedetto Xl\^. Consistevano specialmente in un
grande arco di opera laterizia .

Toìu.III. e
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^ Essere poi slnie dette Alessandrine si Je^^e in Vit-
Qu* pò- l

/-i • j lì /-i

$tea Ale-tore: Qiut^ posteci Alexandnvce. Cassiodoro nella Lro-
xandrin». nlca dice aver l'odio del mondo contro Nerone cangia-

to loro il nome. Molti argomentano le Neroniane esse-

re state risarcite da Alessandro. All'incontro il Fulvio,

\\ ]Marliano , ed altri dicono le Alessandrine Terme di-

verse, alle Neroniane viciiie , coli" autorità di Lampri-

dio in Alessandro e. 2/{ Opera veteruui prijicipuin in-

staitravit ; ipse nova multa constituit . In liis Tlier-

vias nominis sui. juxta eas , (pice Neroniance fue-
riint , aqua inducta

,
qace Alexandvina mine dicì~

tur . JVemus Therniis siiis de privafis cedihus suis
,

fjuas emernt. , dirutis rcdijìciis , Jecit . E poco so-

pra cap. ?.3 artiuni vectigal pulcherrinium

insiituit , ex eoqne jussit Therrnas , et quas ipse

fundavernt , et supcriores populi usihus exhiberi ;

sylvas etiam Tliennis puhìicis deputavit . Addi-
dil et oleum luminibus thermarum

,
quum antea

non ante aurorani paterent , et ante solis occa-

suni cloudcrentur . Il Donali ne argomenta ristora-

zione delle vecchie , ed insieme fabbrica delle nuo-

re . Io , come delle Trajane dissi nella terza Regione ,

non so distormi dal credere , eh' essendo sempre nell'

ampiezza delle Ttirme andato crescendo il lusso di gior-

no in giorno , Alessandro per dare alle antiche di Ne-
rone la grandezza , e le delizie richieste nel secolo suo

,

\i facesse grand' aggiunta , di nuovo fondata si ma non
useparata da quelle , sicché Y une , e l'altre formando un
corpo di inaggior magnificenza , e commoditJt si vestis-

sero anche di nuovo nome , secondo le testimonianze

di Vittore , e Cassiodoro , e la fabbrica fattavi da Ales-

sandro nuova da' fondamenti porgesse occasione a Lam-
pridio di scriverla per Terme diverse . Si pesino le pa-

role del medesimo: Jussit thernins , quas ipsefunda-
<vcrat , et superiores populi usibus exhiberi ; ove il

dire fondate le nuove , che indica anche ristorazione

delle altre : l'appellar queste superiori , donde si con-

gettura contiguità , e 1' esibizione unica di queste , e

di quelle dilucidano assai il vero. Devo qui soggiun-

gere, che Alessandro , come il medesimo Lampridio

scrìve , Addiditet oleum luminibus T1ierw.arum quum
niìtea non ante aurornm potei ent , et ante solis oc-

cnsum clauderentur . La t{nal commodità ( coirle an-

fhc osserva il Donali ) fu tolta da 'l'acito ; scrivendo
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Voplsco in Tacito e. 10. : Thermas onines ante lucer-

nani claudi jiissit , ne (juid per noctein seditionis

oriretur . Trnlle medaglie di Alessandro una se ne ve-

de nell' Angeloni , e nell' lirizzo con una fabbrica nel

rovescio, stimata da essi, e credibilmente, queste Ter-

me : so ne dà la copia al n. 44- (0 •

(i) Dal passo di Sidonio Apollinare riportato di sopra

ove si trattò delle Terme di Agrippa , ricavasi che anche
le Terme Neroniane , o di Alessandro erano intiere l' an-
no 466 deir era volgare . Dopo quella o[)oca la rovina de-

gli acquedotti avrei fatto abbandonare ancora queste Ter-
me . Tuttavia nel citato Itinerario dell' ^-jS si trova men-
zione di questo edificio , segno evidente , che ancora n' e-

sisteva una gran parte da non avere perduto il nome an-
tico . Un secolo dopo però , (juantunque continuassero a

portare il nome di Terme di .Mcssandro , ciò non ostan-

te erano state occupate da' particolari ; imperciocché nella

cronaca Farlense ( ^pud. Rjr. Hai. Scrini. T. 2. part. >.

p. 490 ) circa r anno 988 trovo : Ifein Roince in Rt\^io-

lìc IX. ìi\ Scorticari et Tiiermis Al-exandri conccssit cri-

jjfain imam sinlni ( forse signiiii ) opcris , et terrain cwn
criptis et parietinis , et arcus . Due cose da qviesto passo

si rilevano
,
primieramente , che a quella epoca durava an-

cora la divisione delle antiche regioni , dicendosi le Tor-
me di Alessandro nella IX, come più, sotto ( p. 534 ) si

ripete; in secondo luogo, pare che ancora conservassero

parte della loro inagnificenza facendosi menzione particola-

re dell' opus xininwn o si^nino in cui quella cripta coli--

cessa era costrutta . 11 Galletti ( Del priniic. della S. Seda
append. n. XXI. p. 220 ) riporta mia carta dell' Abbazia

di Farfa appartenente al 998, cioè dici-i anni dopo quell'al-

tra concessione riferita di sopra, dove si nominano due chie-

se di S. Maria , creduta ove è oggi S. Luigi de' Francesi
,

e di S Benedetto, ed un oratorio detto di S. Salvatore,

che ancora oggi esiste sc-tto lo stesso nome : duas eccle-

sias sante Marie et sancii Benedicti que sunt edijicale

in Therniis ^Icxandrlnis cwn cusis criptis hurtis terris

cultis et incullis arcis colunmis et oratorio Sali'atoris

infra se etc. Nella Cronaca Farfense ( loc. cit. p. 49& )

all' anno 999 si nominano le due chiese di sopra predette

et ecclesiain S. Maria} et S. Benedicti in Scorliclano cani

criptis; il che spiega lo in 5co/YiC«r/ che si le-ge nella con-

cessione «lei 988 riferita di sopra. Più sotto (p.SoJ. ^ nar-

ra la questione agitata T anno secondo di Gregorio V. cioè

il 996 , innanzi al Papa e all' Imperadore Ottone 111. dai

preti di S. Eustachio che si diceva in Tlaiana , contro U-
gonc Abbate di Faifa, 'juod contender :i cis duas ecdesius

e '1
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Domus ^'^ ^^53 privala «li Al ossa udrò ossero stala presso
Aifx:indri le Terme prima che il medesimo Alessandro la rovi-

• ' '"f* nasse por piantare ivi il bosco : si raccoglie dalle paro-

SauctcG MarUe et 'Sancii Bcni'df'cti ceilijlcalas in therimis
ATjEXA.3[DrjNi5 Clini ccdis criplis . . . coliunnL'i et oratorio

Salvatoris infra se vei omnibus earwn pertinentiis sitiis

Ro/nce in Regione IX. , e questo stesso si ripete poco do-

po alla pa»-. 5o5. Ciò mostra , che malgrado si fossero le

terme rom^ortite in altro uso tuttavia conservavano ancora
parte de' loro ornameuli , (juali si erano le coìoime . Di
una terza chiosa , o per dir mcs;lio di una quarta detta S.

Biagio DE TirravMis alkx/MSDRInis si trova memoria nella

stessa Cronaca alla pag. 556 unitamente a quella di S. Be-
nedetto , seppure non era una stessa chiesa dedicata a due
Santi .

Apparisce da quanto finora sì è detto , che le Terme
Alessandrine sul finire del decimo secolo , e nel comincia-
re deir XI. erano sotto il dominio delle chiese predette ,

Sulle quali r Abbate di Farfa avea le sue pretensioni . Poco
dopo quella epoca i Conti TLisculani del ramo di S. Eustar
chio se ne impossessarono , e le riteiuiero durante i secoli

deir anarchia . Fino al tempo di Sisto IV. questa famiglia
continuò ad abitare nel palazzo Madama , epoc^ in cui to-

talmente si estìnse .

Ancora di queste Terme sono pochi i residui e sco-
nosciuti

, trovandosi ridotti a fabbriche moderne . Si vede
l'avanzo di un calidario nelF albergo presso la Piazza Ran-
danini

, e in faccia a questo in quella piccola piazza
,
pochi

anni soqo 'rifacendosi la casa dello Speziale si trovarono al-

tri avanzi sotto il livello della strada, che vennero ricoper-
ti . Anche nel cortile del palazzo Madama si trovarono nel
i8o5 avanzi di un grosso muro di cortina con indizio di

tina porla grande , e poco più in fuori alla profondità di

circa IO palmi si rinvennero dei frammenti di granito , e di

cornici di marmo , ed un capitello di buona njaniera ( Fea
jyiniti del- principato etc annotazioni p. loo , e loi ).
Sulla piazza del Panteon le case , che fanno angolo alla sa-

lita de' Cresccnzj a destra nelF andare verso il palazzo Giu-
stiniani

, sono fondate sopra avanzi antichi appartenenti a
queste terme

, de' quali si vedono indìzj . Ivi nel 1779 fu-
rono trovati avanzi di bagni , ed un tubo di piombo col no-
me(li Gnesio liberto procuratore di Nerone Augusto ( Guat-
tani Mo!u ant. ined. art. 178') Selteinb. Tav. 1. p. C9. )•
La quaiitìtà e la grandezza delle colonne che decoravano que-
ste Terme fa stupire ; a' tempi del Vacca ( meni. n. 29. )
fLU-ono trovate sulla piazza di S. Luigi de' Francesi tre o
quattro colonne di granito fieli' Elba grandi quanto quelle
}Iel portico ài^ì Fauteoii , altre quattro dello stesso diametro
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le di Lnmpiidi'o c}li citato . La quale presso al sito

delle Tenne di Nerone fa vedere Io spazio fra la Ro-
tonda , e Piaz/.a Navona , e pi-r conseguenza anche l'al-

tro della circonfereu/.a di quel Catnpo occii[*ato da edi-

fizj non solo pubblici , ma anche privati .

Presso le Alessandrine moki areomentauo le altre Thériti»'

di Adriano, colla sola scorta di Vittore , da cui si re- "^

"'"' "

distrano immediate; segno fallacissimo senz'altro in-

contro .

Alle medesime conliguo essere stato un Circo np- ^.

parisee agli occhi ancora oggidì . Il vano della gran lexandri ;

Piazza detta Navona serba ancora la forma dello spazio

di un Circo antico : del quale aver durato i residui fi-

no al tempo d(;l Fulvio , e del JVIarliano ne fanno egli-

no testimonianza di vista , ed io nel cavar , che si ò

furono trovate a' tempi del Battoli nelle stesse vicinanze;

due servirono pei- il yanteoji , e sono quelle ivi innalziitc

da Alessandro VII. !Noa potrò dunque essere tacciato di te-

merità supponendo , che la gran sala centrale delle Terme
fosse ove oo;gi è la piazza di S. Luigi , e che queste otto

smisurate colonne citate dal Vacca e dal Bartoli ne so?te-

nessero la volta , come otto sono quelle della chiesa della

Madonna degli Ani:,eli sala centrale delle Terme Diocleziniic
,

ed otto erano quelle che sostenevano una simile sala iu

quelle di Caracalla . 11 Barlolì rlice (tnem.n. ii4), che nel-

la stessa occasione furono trovate ima colonna scanalata a

vite , due capitelli d' ordine composito, ne' corni de' quali

era una Vittoria per ciascuno ; un gran capitello si trovò

accanto il palazzo Patrizj , e questo apparteneva ad una

delle grandi colonne sopraccitate . jMtri frammenti di colon-

ne , e pezzi <li marmo , pavimenti intersiati di porfido, ser-

pentino ,
giallo , verde, ed altri marmi preziósi, cornicioni

di «Granito egizio ec. si videro nel fondare il palazzo Giusti-

niani nella parte , che fa cantone colla piazza di S. Luigi

( Bartoli ibid. ) . Tre grandi tazze di graiu'to dell' Klba , di

circa co palmi di diametro ben lavorate , e di graziosa nio-

dinatnra si trovarono presso la Chiesa di S. Lustachio (Vac-

ca Mcm. n. 54 ) ; e queste appartenevano jiure alle Terme
jScroiiiane; a queste terme appartenevano pure que' pazzi

di cornicione , rocchi di colonne , cci/jiicLli corlntj , fra i

quali quello di smi-^urata grandezza di cui ne fti fatta rarme

di Pio IV. a Porta Pia (Vacca rnefn. n. 60.).

Tuttociò mostra la loro estensione e la loro magnificen-

za . Esse occupavano lo spazio che è fra il Panteon , il Tea-^

tro Valle , la piazza Kavona e la chiesa della Maddalena .



jo IL CAMPO MAKZO, ec.

fatto de' fondamenti della nuova Chiesa dì S. Agnese ,

ho -veduto scoperti i pilastri di tevertino . Così molli

anni sono fabbricandosi parto della Chiesetta di S. Nic-

colò de'Lorenesi, \i farono trovati altri tevertini del

medesimo Circo , i quali servirono per la facciata di

quella Chiesa ; ed intendo , che sotto molte botteghe

nelle cantine , come sotto le case , che sporgono verso

piazza Madama , molti altri residui vi si trovino . Es-
sere stato fatto , o ristoralo da Alessandro Severo è co-

mune opinione per le Terme del medesimo vicine , e

per leggersi in Rufo : Domus , et Circus Alexandri
Pii Inipcratori.s ; enei nuovo Vittore (7//'cu5 ^/ex«w-
<lri ; ancorché a questi conforme al solito debba poca

fede prestarsi ; tanto maggiormente , che la casa di Ales-

sandro andata già per terra, e convertita nel bosco del-

le sue Terme , non potè in tempo di Rufo avere di

vivo neppure il nome . Migliore argomento ne danno
la Medaglie del medesimo Alessandro dal Donati riferi-

te , che hanno nel rovescio quel Circo , e la fede fat-

ta dal Fulvio , che nel secolo precedente al suo era

Piazza Navona delta Circo di Alessandro .

E comune opinione , che fosse detto Agonale dai

giuochi Agonali , che vi si solevano celebrare^ la cui eti-

mologia da tulli ammessa a me par molto dubbio-
sa , per non dir vana . Le antiche feste Agonali donde
colai nome traessero veramente , non è ben chiaro .

Varrone dice nel quinto e. 3. Dics Agnnalcs , per
(jiios Rex in jHegia a/ietem iiuììiolat , (lieti ab ogo-
ne , eo qaocl iiiterrogatuv a Principe Civitatis , et

princeps gregis imniotatiir . Ovidio nel primo de'Fasti

fa raccolta di cirtque opinioni : la prima è della pa-

rola inlerrogatìva Agon ? che nel sacrificio si udiva
«pesso dire dal ministro accinto a ferire la vittima j la

seconda dalle vittime , che si conducevano a forza ^

la terza Aspnalia
,
quasi Àgnalia ; la quarta dal timo-

re delle vittime nel vedere il coltello , che dovea ferir-

le j
1' ultima da lui seguita dall' antico nome Greco

de' giuochi , the Agoni si dissero . Festo : Agonium
idest ludum ; ob hoc dictum

,
quia locus , in quo

ludi initio facti sunt
, fuerit sine angulo , cujus

festa Agonalia dicebantur . Ma poco sopra me^
glio : Agonium etiani putabant Deum dici prcesiden-
tem rebus agendis , Agonalia ejus festivitatem , 11
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qiial Dio essere stalo Giano si trae dal citato luogo del

primo di Ovidio ne' Fasti v. Sai.

Quatuor adcìe dies ditctis ex ordine Nonis
,

Janus Agonali luce piaiidiis erit

.

Ma qualunqne si fosse il principio di colai nome, con-

corrono gli Sciittori in credere, die non i soli £;iuo-

chi Agonali si facessero in quel Circo , ma altri an-

cora ; ed io più d' altri, die gli Agonali credendo, ar-

disco per ora di soggiungere, che se altri ve se ne fe-

cero , furono l'Equirie
,
giuochi di cavalli , e di car- Ec^aiiis.

ri soliti celebrarsi nel Campo jNIarzo li 2C). di Genna-
jo , li 2-. di Febrajo , e li i3. di Marzo , siccome lì

18. d" Ajìrile nel Circo Massimo si facevano . Yarrone

così nel quinto e. 3. ; Equiiia db equoruni cursu : eo

enini die currunt equi in Campo 3Jartio ; Festo :

Equìi ia ludi . quos Jiomulus 3(arti inslituit per equo-

runi cursuni
,
qui in Canq)o Martioexercehatur . Ed

Ovidio nel secondo de' Fasti v. 867. e seg.

Jamque duce restant noctes de mense secundo
,

3Iarsque citos junctis currihus urget equos :

Ex vero posilum permansit Equirin nomen ,

Quce Deus in Campo perspicit ipse suo .

le quali essere state solite farsi sull'erba del Campo
chiaramente Ovidio ne' sopra citati versi del terzo

V. 619.

Altera gramineo spectabis Equiria Campo
,

Quem Tibe.ris curvis in latus urget aquis .

sicché nel proprio Campo ÌNiarzo erboso , e vicino al

Tevere .

Ma è })ossibile , che in tante commodi là , e ma-
gnificenze pubbliche da' Romani fatte si esercitassero

l'Equirie siili' erba pura d' un prato , senza almeno al-

cun recinto , che una parte di quel prato , o campo
riservasse a colai' effetto ? eppure altri Circi di mino-

re uso , di minor frequenza , e di lontananza maggio-

re dall' abitato furono fabbricati . Quindi sembra a me
di poter dire , che se non formai Circo ebbero l'Equi-

ne , avessero almeno una parte del Campo disiinta, e

perciò rinchiusa forse con legni non altrimenti , che i

Septi , i quali gli erano a fronte , come vedremo ; e

non altrimeule , che il Teatro , e lo Sindio f;itlo di

legno da Cesare nel Campo Marzo . In fatti io stimo,

che il luogo dell' Equirie fosse il silo di Piazza Navor
na erboso sì , ma cinto e serrato , finché da Alessandro



/

72 IL ca:vipo marzo , ec.

Severo non fa ridotto a Circo perfetto . Le cQngruen-

ze toccate assai efficaci mi sembrano , ed il non leg-

gere nell'antico testo di Vittore il Circo Agonale,

ch'era pur magnifico e riguardevole , me ne dà persi-

stenza . All'incontro piìi ha dello strano il sognar al-

trove un altro Circo detto 1' Equirie , come tutti sup-

pongono , cioè a dire dove è la Chiesa di Santa Ma-

ria in x\quiro , al qual luogo 1' erbosith del Campo Mar-

zo non giunse , e vedrassi in Ijreve ,
quando dell altro

lato si tratterà , L' indovinamento è fabbricato sulla

malintesa epistola 5i. del terzo libro di Cassiodoro i

in cui si son creduti molti di leggere , che dal Mau-

soleo d' Augusto si partissero i cavalli , e passando per

r Equirie giungessero al Circo Flaminio ; mentre per

la Mole Cassiodoro intese non il jNIausoleo , ma il Cir-

co Massimo dal medesimo Augusto ampliato , e rifat-

to nella valle detta Marzia , o Murzia , nel qual Circo

i giuochi de' Cavalli si esercitavano ; come assai me-

glio è stato poi spiegato da' piti moderni . Che i giuo-

chi dell' Equirie ( i quali benché di cavalli si dicano

da \ arrone , e da Pesto , essere stati fatti colle carret-

te , come gli altri Circensi dichiara Ovidio ne' già scrit-

ti versi del i. de' Fasti ) si facessero nel Circo di

Piazza Navona , il medesimo Marliano sostenitor del

contrario non sa negarlo ; IVon negamus tamen in eo

equivia , sicut alia ccrtaniina fiiisse celebrata . Ma
che altri giuochi celebrati vi fossero, donde si cava ?

auzi quali erano gli altri giuochi ? gli Agonali ? le fe-

ste Agonali si è visto con Yarrone , e con Ovidio es-

sere state non giuochi Circensi , ma sagrifizj fatti a

Giano nella Regia . Nel 4- del primo de' Saturnali Ma-
crobio allega Giulio iNIodesto , che li riferisce inven-

tali da Nunia : Antias , iuquit , Agonaliorumreper-
toreni NuTuani Ponipihum refert ',

ma dell' Equirie si

ti detto, che fu Romolo l' istitutore j e le antichissi-

me feste Agonali nel tempo di Festo , e di Ovidio era-

no già cessate di fatto , e di nome . Così questo poeta

nel primo d(r Fasti v. 335. e seg.

Fas etiaììi Jicri solitis celate prioruni

Nowiiia de luclis grwca tulisse dieni

.

Et priiis aiìtitpais dicehat Agonia Termo :

onde lo stirar quell' antico nome sul Circo di JNavo-

na
j, senz' altra congettura ^l^ia molto poco fondamen-

to
; ed intanto più certo è a noi , che il suo nom«
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antico fossQ 1' Equìrie , e il moderuo , come pt'i- ;ip- js'avoaa

punto suona , da una gran nave derivi , da cui la piaz- somiglian

7,a ha somiglianza . So , che i giuochi da Domiziano [/^"^,^'^'"'

instiluiti a Giove Capitolino, chiamaronsi Agoni Ca-

pitolini ; ma questi da Giosefib Scaligero nel primo

delle Ausoniane lezioni ampiamente descritti erano ga-

reegiamenli di artefici di varie sortì , come anche di

Poeti , di Musici , e d' Istrioni , e non combattimenti

Circensi . So finalmente , che più di uno Scrittore an-

tico spiega i pubblici spettacoli di combattimenti con

nome d'Agoni ; ma oltre che tal nome più conviene a Campid<--

soettacoH Anfiteatrali , che a' Circensi
,
per Circo Ago- ^''^«" «

r . •iTii- ^..,j. . Marte da
naie dovrebbe essere inteso il Massimo assai più di ogni [{omologa

altro (i) . Nulladimeno resti in libertà di crederne , dal Popò

come più piace (2) .

lo due di'

versi .

(1) Ciò non è vero poiché nell' Itinerario pia volte

Pilato dall' 875. si trova menzione del Circo Massimo e del

Circo Agonale separatamente .

(2) Quantunque il Cardini sembri ostinato a non vo-

lere ammettere che il Circo di Alessandro si chiamasse

anticamente Agonale, pure io credo il contrario. Kel più

volte citato itinerario dell' 876. riportato dal Mabillon tro-

vo menzionato il Circo Jlgonalt , che non potè essere se

non questo . Imperciocché anche la chiesa di S. Maria
,

che noi abbiamo veduto esistere nelle Terme Alessandri-

ne , si diceva in cripta j^gonis: come Io mostra la crona-

ca di Farfa (^piid Rer. Ital. Script. T. 2./;. 2. p. 670. )

nella conferma che Enrico V. fece al monastero di larfa:

In Roma ccllam S. Mùrice in cripta u4gonis , et Eccla-

siaìn S. Bcncdicti in Scorliclari . Enrico V. mori nel 11 25;

dunque a quella epoca non era ignoto il nome di u4gone

dato air antico circo di Alessandro ; e forse la chiesa di

S. Maria , che qui si dice semplicemente cella cioè cap-

pella , avrà avuto tal denominazione , egualmente che quel-

la di in therniis Alcxandri riportata di sopra perchè si

trovava nel limite delle Terme e del circo . Quindi il no-

me di Navona dee dirsi
,
corrotto da In ylgnne , e non

trarre 1' origine dalla forma di IN ave che la piazza ritiene.

Ma sopra questo punto , e sopra tutto ciò , che ha rela-

zione col circo Agonale si può vedere la dottissima opera

dell' Abate Cancellieri sopra questo stesso circo . Circo di

Alessaìulro lo trovo nominato uell' Ordine llomano del ii43

più volle citato ; prosiUcns per Parioncm ( parla della via

tenuta dal Papa dalla Basilica Vaticana al Laterano ) intcr

CiRCUM AL£XASDRi et Thi'cdruni Pompei descendit per
porticum Agrippinum S. Muritg Rotwulce , Pantheon ete.
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Dice Festo , clic r Equirie furono giuochi insti-

tulti da Romolo a Marie. Per conferma dunque della

conciliazione da me falla sopra di Livio con Dionigi

circa la dedicazione del Campo a Marte , non è incre-

dibile , che Romolo gli dedicasse il contorno dì Piaz-

za Navona per lì giuochi dell' Equirie, eh' egli v' insti-

luì j e dopo il discacciamento de' Tarquinj , oltre al

(]ampo dell' Equirie ( da quelli forse occupato, come
Dionij^i scrive) l'altro pur de' Tarquinj contiguo per

gli altri esercizi militari della gioventù si consecrasse

a Marte dal Popolo .

Negli Atti di S. Agnese si dice Teatro . Cosi i

propi'i nomi dell'antiche fabriche si solevano dal volgo

spesso confondere , ed abbiamo ? isto , e vedremo an-

11 che dimostra clie fino a quella epoca questo circo era

ancora , almeno in gran parte , esistente .

Due iscrizioni presso Grutero ( XI. num. l. 2. ) ri-

trovate nelle vicinanze di S. Apollinare ricordano i giuo-

chi votivi fatti nel circo da Tiberio Cesare e da Quiu-
tilio Varo per il ritorno di Augusto :

TI . CLAVniVS . TI . F. TVIRO

POUlIFr.X . CCS . ITERVIVI

IIVIP. ITERVM
T^V^DOS . VOTlVOS . TRO . REDITV
IMP. CA>:SAR1S . Divi . F. AVGVSTI

PONTIFICIS . IVIAX IMI
lOXl . OPTIMO . MAXIMO . FECIT

EX S. C

p. (Juini'UiuS SEX . F. VARVS
pontifax e OS

liidos i'oiii.-os /tro reditv
itnp. cacsaris diA . f. avgvstI

ioi'i OptiinO 7/ZAXlMO FECIT
Clini ti . Claudio jicrONi conlega

ex s. e

Nella stessa piazza di S Apollinare V anno 17^7 si

trovò un tubo di piombo col nome di Antonino Pio , e

di Dioscoro suo servo . Ivi pure trovossi una colonna di

porta sauta colla epigrafe commodo caes. n. ii. cos , ed
una piccola colonna di alabastro ( Ficoroni incm. n. 58.59.)
Del Circo stesso fuori della forma , che ancora ne con-
serva la piazza Navona , i soli avanzi visibili jono ne' sot-

terranei della chiesa di S. Agnese .
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Cora chiamate impropriamente con nome di Palazzo
,

di Terme , e dì Naumachia pilli fabbriche antiche .

In Piazza Navona scrive il Fulvio , che a suo tem-
po si celebravano postremo Jovis Carnis pii'vii die

veterum triumphorum siniulacra tota ferme spedante
Urbe: E che per istituto del Card. Rotomageuse di

nazione Francese cominciò a fervisi il mercato ogni

Mercordì , siccome si segue a fare .

Al Circo di Navoi.a essere stato vicino , e quasi

contiguo il monticello detto Giordano , può scorgerlo

ognuno dal poco tratto , il quale vi si vede , e dal con-

siderare lo spazio , che dovevano occupare gli archi , e

tutta la fabbrica del Circo di là dal suo vano , il qual

solo ci è restato oggi . Quel colle , se anticamente non
vi fu ( che io non voglio sostenerlo per cosa certa )
non si nieghi almeno , che nel luogo suo non fosse

qualche gran fabbrica ; le cui rovine poi lasciassero

,

come nel Teatro di Marcello , alto il terreno . Così

nel tratto , eh" è dalla Rotonda a Monte Giordano , le

fabbriche continuate mostrano necessità , che ivi fosse

un de' margini del Campo Marzo . Anzi crederemo

noi , che in tutto questo tratto non fosse alcun porti-

co , de' quali essere stato dovizioso il campo, si òpre-

supposto ? ed è forse impossibile , che tra uno , e 1' al-

tro degli edificj raccontali fossero altre fabbriche , s#

non privale , almeno pubbliche ? Ecco tutto il lato si-

nistro del Campo terminato evidentemente fino a Mon^
te Giordano . Se poi tra il Colle , ed il Tevere ( la qual

distanza non è molta ) fosse altra cosa , oppur transi-

to aperto , come potè essere per andar dal Campo al-

trove , è materia di tutta oscurità .

// lato destro del Campo .

CAPO SESTO.
A Monte Giordano poco lungi è il Tevere, che li-

Sepul-

j <> M /-i n T>' crum Au-
mitava da oettentrione 11 Lampo uno a Ivipetta, ter- pustsmni.

mine del lato destro ; tra il qual lato , ed il Tevere il

Mausoleo , che Augusto eresse ivi , servì di serraglio .

Questo da Strabone nel lib. 5. p. i63. ove de' Sepol-

cri del Campo Marzo ragiona , cosi è descritto ; Quo^
rum omnium prceclarissimum est Mausoleum , agger
ad amnem supra sublimem albi lapidis Jornicem con-



^6 LATO DESTRO DEL C\:\TPO .

gestiis , et ad ^erticein asqae seniper virentibuS orbo-
ribus cooperliis . In fastìgio statua Augusti Ccesaris ;

sub aggcre loculi ejus , et cognatorum , ac faìuHia-
riunì : A tergo lucas magnus ambnlatìones linbcns

adinirabiles ; la quale descrizione rappresenta al vivo

la j^ran machina, che quasi argine al Tevere si ergeva

sulla ripa , ed essendo coperta d' alberi fino alla cima ,

non potè non alzarsi ro»i piani diversi sempre più

stretti , come i calafalclù ( il Donati dice ) cbe nelle

,, . . , , Deificazioni de' Cesari si abbruciavano . Osiri presso

medesimo ^' liocco se ne vede un cu-colar vestigio ci opera re-

ticulata : il qual luogo dal Mavliano si afferma esseve

stato a suo tempo chiamato Augusta . Un altro poz-

zo nella casa del Sig. Fioravanti nella via detta dei

Pontefici se ne conserva di forma più rotonda , Il

Marliano , che assai aneno difFormati d' oggi li vide, co-

sì li descrive : Exlat adirne ubi vidgo Augusta dici-

tur juxta S. Roccia Ecclesiain interior circunijercii-

tia reticulato opere . olini vero tres circuwjerentias

se vestigia satis ostendunt invicein ita distantes , ut

in plures partes intersecarenlur
,

pleruque efjicf-

rent loculos , (pio (piisnue feorsini a ceteris sepeli-

retur ; delle quali tre circonferenze convieu dire , che

la più angusta più alzandosi , e meno la più ampia
,

formassero i tre piani diversi , su i quali gli alberi

rendevano opaca la mole . Svetonio così anch" egli uè

parla nel loo. d'Augusto: Id opus intcr Fianiiniani

viam , ripamnùe Tiberis sexto suo Consulatu ex-
truxerat .

Vorta ed Ebbe il Mausoleo una sola porta verso il Campo

,

Obelischi pgj. quajito il Lie-orio dalla vista della medesima anli-
delmede- ^,.^ .^. p e ì . • n
Simo .

caglia aver riconosciuto la lede . Avanti a quella esse-

re stati due obelischi non molto grandi , ciuò di 80.

piedi , che fanno 100. palmi argomentano gli Scrittori

dall' averne per lo passato veduto uno rotto in terra

fra il Mausoleo , ed il Tevere , che fu poi eretto a^an-

ti alla Chiesa dì S. Maria Maggiore da Sisto Quinto ;

ed un altro sotterra dietro a S. Rocco j ove ancor si

dice essere (1). Quindi conchiudasi essere stato il Mau-

(1) Fu innalzato dall' immortale Pontefice Pio VI.

nella piazza del Quirinale . Secondo la congettura plausi-

bile de! Wlercati ( Obelischi e. 27. ) questi due ol»elii;''Iii

avanti il Mausoleo di Augusto furono innalzati da Claudio .
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si»'eo al pari del Tevere in faccia al Campo , od alla

Rotonda , eh' era 1' altro termine opposto

.

Esservi stato sepolto Marcello nipote d' Augusto f!^^,'^^^

raccolgono il Fulvio, ed il Marliano da Virgilio nel ò'.
stosèl^oL-

\. 8'"2. ^^ ^^^'

Quantos ille viruni niagnam Mavorlis ad Utheiii

Campus aget gcinitus ! ve/ qiue Tyherine videhis

Fiuìcra
,
qiinm turnuluin prceterlabere recenteni .

fi vi fu forse posto il primo di ogni altro, come an-

che dalla parola recentem pare s' inferisca . Li mede-

simi versi malamente èrano stali prima inferpretati di

una mole marmorea , eh' era già presso alla porta del

Popolo , e dicevasi perciò sepolcro di Marcello ; ma la

poca vicinità al Tevere , e 1' inverisimile ( dicono il

Marliano , ed il Fulvio ) che Marcello nipote di Augu-
sto , e da lui amato , fosse altrove posto , '^che nel Mau-
soleo , non lo consentono . Ne apporto io testimcmian-

za più espressa di Pedone Albinovano nella Consola-

zione a Livia , che parlando d' Angusto dice ;

Condidit Agrippam
,
quo te Marcelle sepulcro

,

Et ccepit gcneros jani Incus ille duos

.

T^ix posilo Agrippa tumidi bene janua clausa est,

Perjicit ofjicium junoris ecce soror .

Ecce ter ante datis jactura novissima Drusus
A magno lacry^nas Cessare tpiartus Jiabet.

Claulite jam Parere nimium reserata sepulcra ;

Claudite
,
plus fusto jam domus ista patet .

Esservi stale riposte ancor le ceneri di Germanico si

accenna assai chiaro da Tacito nel 3- degli Annali (1).

(1) Anche Agrippa vi (\x sepolto per ordine di Angusto
siccome scrive Dione al HI». 54- 1 e I'Ìli sotto riferisce il

IVardini , onde è insussistente V opinione di coloro , che
pretesero essere sepolcro suo la conca di porfido trovata

])resso il Panteon ed oggi esistente nella cappella Corsini a

S. Giovanni Lsterano . Qo.ììì vaso era piuttosto uno de' /«-

l)ra , ne' quali hagnavansi , e che avrà servito nelle Terme
di A^rippa

, o in quelle di Nerone .

Circa il ?dansoIeo , anche questo soggiacque alla sorte

di tante altre fabbriche illustri (\ì Roma . Che di già fosse

decaduto nel Secolo IX dal suo primitivo splendore lo di-

mostra r Itinerario ili-lT anno 876 , che nominando molti
ediiicj , non parla punto di questo . Quindi dovè soffrire

molto nella detestabile irruzione di Roberto Guiscardo , al-

ivjrchè rimasero consumate dal fuoco tutte 1? fab!)riche frì^
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Boschi, e Ma quale ornamento di delizie dovevano appor-
verdure tarvi le Verdure , e le ombre, che gli erano a tergo,
" ' a tergo Incus viaf^nus ambulationes habeus admira-

biles . Era il bosco di consentimento di tutti fra la

mole , e la Porta del Popolo , cioè dalla via detta de'

Pontefici .-ìlla porta per dirittura col Tevere , e col-

la Flaminia ai lati ; e forse le medesime ombre ad
uso pubblico fatte, davano ornamento delizioso, e

specioso alla via ; Svetouio susseguentemente alle pa-

role allegate sopia : e. loo. circumjectasaue sjdvas

,

et anibulaliones in usimi populi tunc Jam publica-
Stradadi j,^j. ]\j^ ^5 ^^^ ]g strada oggi detta di Ripetta , aper-

tavi a nlo poco più di un secolo ta ; siccome il rui-
\io scrittore di quel tempo ci dà notizia, dicendo es-

servi fatta quasi una colonia di Lombardi , e Scliia-

voni ; di che è buon rincontro la Chiesa di S. Giro-

la porta Flaminia e le chiese di S. Silvestro , S. Lorenzo in

Lucina, ( Pand. Pis. in vit. Greg. VIL) e S. Agostino (Bion-
do Hlst. decad. 2. Ii6. 3. p. 2o3. e seg. ) . Tuttaria i Co-
lonnesi vi si annidarono fino al 11167 che ne furono caccia-

ti a furia di popolo che li suppose rei di tradimento nella

disfatta ricevuta sotto Tuscolo a Monte Porco cioè Porzio

( Matt. Villani Hisf . Fiorcnt. Uh. 5. e. i ) . L'anno seguen-
te PandoLfo Savelli con altri Romani de! partito della Chie-

sa rovinarono questo monumento con altri palazzi de' Co-
lonnesi , de' Conti , de' Frangipane , e di Matteo Orsini

,

perchè questi aveano seguito le parti dell'Imperadore (Ma-
nente ìiist. Uh. 1. ann. ii65 ) . Fu adunque allora, che
questo monumento venne ridotto allo stato in cui oggi si

vede . Non si conserva ora altro , che il masso rotondo in-

terno , di opera reticolata il quale per la solidità sua era

impossibile al)battcre , e che sul finire del secolo scorso 4
stato cangiato in Anfiteatro .

Il mausoleo avea un Prociirator come rilevasi dalla is-

crizione seguente riportata dal Panvinio ( Uròs Ro/ni»

pag^. 201. ) .

M. VLPIVS
AVG. L. AEGLVS
PKOG. MAVSOLEI

IMAGIWEM
CORIjNTHIAM

TRAIAÌMI . CAESARTS
COLLEG. FAE^ARIOK

U. D
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lamo della Nazione Sclilavona fabbricatavi da Sisto

Quinto presso S. Rocco , ed il Colleggio detto de-
mentino , cbe indi non lungi in Piazza Nicosia vi ha

poi per la piinift di quelle due Nazioni eretto Cle-

mente Ottavo. Forse le medesime ombre, e verdu-

re col Mausoleo congiuntogli furono significate con

nome d' Orti da Ovidio nell' elegia 9. del primo De
Ponto V. 63 1.

Gramina nane campi pulchros spectantìs in

hortos , etc.
s M /ì i

Il bosco pensa il Fulvio essere stato di pioppi, e dal Popòio

,

pioppo detto latinamente Populus avere tratto il no-

me la vicina Chiesa di S. INIaria delta De Populo

,

colla porta Flaminia , che gli è congiunta : et pro-

pinquuin S. M. de Populo Temphun nonien acce-

pisse crediderim , nisi locus a populi fiequentia di-

catur . Ma piace al Donati, che la Chiesa dal Popo-
lo Romano fabbricatore di essa , e dalla Chiesa la

Porta traesse il nome : onde se di pioppi , o di altre

ombre fosse ripieno quel bosco resta dubbioso . For-

se per lo bosco erano sparsi sepolcri de" Liberti d' Au- Sepolcri

gusto , e fra gli altri vi era quello d' Ulpio Marzia- de' Uber-

le 5 che dal Fulvio vi si dice trovato fralle rovine . '' d' au-
gusto .

D. M.
VLPIO . MARTIALI . AVGVSTI .

LIBERTO A. MARMORIBYS

I-.a Naumachia , che presso il Tevere avere fat- pjaumacli.

la Augusto scrive Svetonio nel 43. di quello : ^tJde- Aagasti.

tas quoque extructis in Campo Martio sediUhus li'

gneis , iteni navale prcelium circa Tiberim cavato
solo, in quo nunc Ccesarum nemus est, facilmente

fu dietro al Mausoleo , dove poi fece il bosco j pa-

rendo
, che il periodo nel medesimo Campo Marzo ,

in cui dice falli per gli Atleti i sedili , insinui an-
cora la Naumachia; ma quasi certezza se ne porla da
Tacito nel libro 12. , ove dice ; che Augusto structo

cis J iherini stai^no celebrò i giuochi Navali, per ad-
di itar la difTorenza dalla Naumachia di Trastevere .

Non fu fabbrica magnifica ; ma da Svetonio , e da
Tacito vien significata uno stagno momentaneo fatto

per quei soli giuochi Navali , come i sedili per gli

Atleti fatti di legno . E perciò la Naumachia vecchia
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ancoi'chè fatta anch' ella da Augusto fu diversa cos»

da questo stagno, come nella quinta Regione mostrai

,

ed è certo
,

poiclit^ se in quella celebrò Tito i giuo-

chi , ed in tempo di Tito qui non era più Nauma-
chia , ma bosco, è conseguenza necessaria, che la det-

ta vecchia fosse, e durasse altrove, cioè nel bosco di

Cajo , e Lucio, il quale perciò esser bosco diverso da
questo non può negarsi ', e la parola JVunc di Sve-

tonio fa credere fatto quivi il bosco dopo , toltone lo

stagno .

Horologi- ^1 Mausoleo si congiungeva il detto lato del

pi M. Campo, e cominciava a mio credere coli' Orinolo a

Obeiiscus sole fatto in terra con righe di bronzo incastrate in
prò gno- j-,5jj,g ^^ marmo; a cui serviva di g^nomone un'obe-

C, M. Hsco di 116. piedi d' altezza come Plinio scrive nel g.

del 36. Augusto fé' trasportarlo a Roma da Jerapo-

li Città di Egitto assieme coli' altro , che fu posto

nel Circo Massimo nove piedi maggiore .

Così vien descritto d^ Plinio nel 10, del libro

citato sopra : Ei
,
qui est in Campo Divus ^4u^u-

sliis addidit mirabilem iisuin ad dcprehendeiidas

solis uinbras , dieriimqiie , ac noctium inagnitudines

strato lapide ad Obelisci magnitudineni , cui parJie-
ret umbra Jìom/e confecto die sexfa fiora

,
paula-

timcpie per rcgulas ( nutie sunt ex aìre inclusa^') sin-

gulis diebus decresceret , ac rursus augesceret ; di-

gna cognita res , et ingenioJhecundo . Manilius Ma-
thenialicus apici auratam pilaui addidit , cujus l'e/*-

tice umbra colligeretur in semetipsaìn , etc. e segue

a dire , che al suo tempo non andava più giusto con-

siderandone più cagioni . Dove per appunto fosse già

si sa . Scrive il Fulvio, che nella Chiesa di S. Lo-
•^ LoTen- renzo in Lucina , nella Ca]>ella allor nuova de' Cap-

cina
"'

P^-lJ^ni ( t;ioè in quella , che maggior delle altre sta fuo-

ri della nave sinistra) vi era ancor la base, ed ivi

intorno fu cavato P orologio: le cui parole è meglio

si portino ; In parte Marlii Campi , ubi nunc est

J^emplum S. Laurentii in Lucina , in cappella nova
Cappellunorum fuit olim basis illa nominatissima ;

et horologiuni superioribus annis effbssum : quod ìia-

bebat septem gradus circum , et lincas distinctas me-
tallo inaurato , et solum campi crai ex lapide ampio

quadralo , et habebat lincas casdcm , et in angu/o

quatuor venti erant ex opere musivo cum inscriplio-
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ne BOREAS . SPIRAT , o come dal Marliano si ri-

ferisce VT BOREAS . SPIRAT ; ove vado io pen-

sando , che ad ognuno de' quattro lati fosse un mot-

to particolare . Nella base scrive il Marliano , eh' era

1' elogio seguente :

CAESAR . DIVI . F. AYGVSTVS
POiNTlFEX . MAXIM\S . IMP

XII. COS. XI. TRID. POT
XrV. AEGYPTO . IN . POTESTATEM

POPV LI

ROMANI . REDACT
SOLI . D0NY3I . DEDIT

L' Obelisco presso la medesima Chiesa essere stalo ve-

duto rotto non lungi in una cantina scrivono il Mar-

liano , ed altri, e vedervisi anche oggi odo dire . On-

de facciamone noi argomento , che se proporzionate

all'Obelisco le linee si distendevano, P oriuolo per-

veniva alla via Flaminia ; a cui non meno , che al

campo serviva d'ornamento, e molto più verso San

Rocco dovette diluiignrsi . Quindi raccolgasi , che non

altrimeute avanti al Mausoleo stava , come altri han

creduto , ma sicuramente da banda nel principio del

destro lato del Campo ; a cui oltre la bella , e cu-

riosa vista
,

porgeva commodità , acciò fossero a chi

dimorava ivi noie le ore (i).

All'Orinolo essere stato congiunto l'altro mon- MnnieCì-

ticello detto Citorio non può negarsi , che per appun- ''""'^ •

(1) Fu per la prima volta scoperto questo obelisco

sotto Giulio il , ma si cociteutarono aJora di copiare so-

lamente liscrizlone tale quale la riporta isardini, cioè ine-r

satta, lìi nuovo si trovò ai tempi di Sisto V. il quale die-

de ordine che si scoprisse ; ma trovatosi dal Fontana trop-

po malconcio dal tuoco , fu risoluto di lasciarlo stare ( Vac-

ca Mem. n. 45) • ^^' tempi del Eartoli , cioè sul declinare

del XVII. secolo si trovò per la terza volta , si rinvennero

pure molte lastre di marmo nella chiesa di S. Lorenzo in

Lucina, sopra le quali erano linee e lettere di metallo det-

to Corintio , che servivano all'orologio solare (Bartrdi num.
ìQò. 104. ). -Ma neppure allea fu tolto . Benedetto XIV.

però lo fece dissotterrare onde potesse osservarsi da tutti ,

ed allora si potè le2;gtre con tutta commodità e dare esatta-

mente la iscrizione delia baie di gr;uiito :

Tom.IIL ' f
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to dietro a S. Lorenzo in Lucina ha il principio . Il

Biondo dice essere stato prima detto Mons Citato-

rum , e clie quegli , i (|1)h1ì ne" Cojnizj celebrati nel

Campo avevano , uscendo dai Septi dato già il voto,

colà su si ritiravano
,
per non far con gli altri con-

fusione . ]NLi ciò , oltre che non si legge altrove , ha
del vano ;

poiché altro spazio di monte saria biso-

gnato per ricevere tutte Je centurie dopo dati i voti

né mancavano all' intorno per ritirarle luoghi piani as-

sai più al proposito, e più capaci . Il Fulvio l'ap-

pella o Cilatorum a citandis tribubus , ovvero y4c-

§epfi. ceptorius ab acceptandis sii^ragiis , o al fine Septo-
rum a proximis Seplis : e crede essere stato fatto

coLa terra cavata per il fondamento, che si fé' alla

Colonna Antonina , la quale gli è appresso : ma non
piace al Marliano , che un luogo sì celebre destinato

a pubbliche funzioni fosse da quel Pio Imperatore oc-

IMP. CAESAFv. DIVI . F
AVGVSTVS

POKTIFEX . MAXTMVS
nip. xiT. COS. XI. TRiB. POT. xIt.

AEGYPTO . IN . POTESTATEM
POPVLI . ROIVTANI . REDAGTA

SOLI . DONVM . DEDIT

Sotto questa hase ve n' era un' altra di marmo greco

( Ficoroni Mern. «.99 ) . II colebrc Baiulini
,

puhlicò la

illustrazione «li questo monumento in un tomo in foglio
ì' anno ì-jbo ; e nel luogo ove 1' obelisco fu trovato fu po-
sta una isi rizionc, die tuttora si vede al largo della Impre-
sa sul muro della prima casa a sinistra di chi va alla Impre-
sa . Rimase però questo obelisco per terra fino a che il

Pontefice Pio VI. noi fece alzare sulla piazza di Monte Ci-

torio , ristaurandolo colla colonna di Antonino , di un gra-

nito simile, la quale era assolutamente impossibile di rial-

zare .

Ancora questo monumento dovè soggiacere al furore di

Guiscardo , che si è veduto avere incendiato tutto ciò , che
era fra la porta Flaminia , S. Lorenzo in Lucina e S. Sil-

vestro in Capite, e da ciò è nato il danno che si vedca aver

sotTerto dal fuoco . L' Itinerario dell' anno 875 lo nomina,
e per conseguenza dovea essere ancora in i>iedi , altrimenti

] avrebbe passato sotto silenzio come fa di que' del Circo

Massimo, e di altri che erano già per terra .
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cupato eoa tal terreno ; «è sembra a' me verisimile

,

che per fondamento della Colonna tanta quantità di

terra si cavasse , e si alzasse ivi ; la quale , come
avviene di ogni monte, fu più alta allora, che ades-

so . 11 Marliano giudica essere cumulo delle rovine di

alcun grande edifì/.io ; ma se ciò fosse , non ve ne

sarebbe, come del Teatro di Marcello, se non a tem-

pi nostri , almeno cento , e ducenlo , e più anni fa

restato un residnetto ? fin nel tempo del Biondo si

aveva per un monte j eppur la fabbrica , che potò

lasciar si alte , e sì ampie le sue rovine , dovette es-

sere delle sontuose, e sublimi; e da non andarsene

in fumo, e terra si presto ; ed all'incontro d.t Stra-

bene par s" additi per un de' colli del Campo vicini

al Tevere (i) . La favola , che in Roma va per le

bocche del volgo , essere slnta terra con cui Agrippa

erapi la Rotonda
,
per fabbricarle sopra la Cuppola

,

ha troppo del leggiero . L' uso de' Tempj circolari
,

ed in volta fu in Roma antichissimo , e frequentissi-

mo nel tempo non solo di Augusto , e d' Agrippa ,

in cui era fgui perfezione d'Architettura , ma fin da'

primi secoli della Città ; e il modo di fabbricar cup-

pole senza uopo di terra non potè non essere nel tem-

po della Rotonda inventato ; né la gran massa di ter-

reno occupante lo spazio fra Piazza Capranica , e

S. Lorenzo in Lucina , oltre quanto ne bau portato

via , e disperso le pioggie , ed altro
,

potè essere con-

tenuta tutta nel vacuo di quella fabbrica . Ma pas-

siamone a discorso più stretto . I Septi dagli Anti-

quarj gli si dicono vicini , ancorché del sito loro pre-

ciso non si convenga ^ col qual supposto leggasi Ma-
crobio nel e. 16. del primo de' Saturnali ; Ea re etiam

Candidatis usiis Juit in Comitium nundinis alenile,

et in colle consistere , ìnule coram posserit ab iirii-

vcrsis 'videri : ove è comune sentimento parlar Ma-
crobio del tempo , nel quale i Comizj si celebrava-

no , e nel quale li Candidati stavano sopra uu col-

le al Campo Marzo vicino a vista del popolo ; il qual

(0 Si veda ciò, che a tal proposito è stato detto snl

principio del rapo precedente , ove fu dimostr.ito che i col-

li indicati da Strahone sono quei di là , e non questi di qua

dal Tevere

.
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collo tulli crboono quel dogli Orlali, dov'è oggi la

Chiesa della Trinità de' IMonli : ma che dal Campo
Marzo , o dai Septì ( ancorché ninno cdifizio vi si

fosse frapposto , siccome \i erano in quaulità ) aves-

sero potuto le visle anche d'aquila discernere, con-

siderar minutamente ogni Candidato, ha troppo del

paradosso, con tutto che i Septi si pongano , come
dai più si dice , in Piazza Colonna , o come anche
da altri , alla Fontana di Trevi . Veggo la necessità

aver trasportati quasi tulli a formar concetto del col-

le degli OrtuH , mentre ii®n sì sognava altro colle

virino ; ma qual più a proposito , e più commodo
del Citorio ?

lo per isfuggire la connivenza non voglio tace-

re , che fortemente dubito le parole di Macrobio an-

dar intese non de' Comizj , che si celebravano nel

Campo Maizo , ma delle Nundine , che ogni nove
giorni si facevano nel Foro ; nel qual tempo con-

correndo a "Roma tutti dal Contado , i Candidati de'

Comizj futuri per mostrarsi loro prima solivano sul

Comizio 5 come parte al Foro sovrastante ; dove a vi-

sta di tutti si stavano; ma da ciò non si toglie, anzi

si persuade , che il giorno ancora de' Comizj nel Camr
pò Marzo celebi'ati , si trattenessero i Candidati pa-

rimente in un colle vicino a vista di lutti , e se vi

era il Citoiio , altro colle più opportuno non potè

essere . E quando al fine questo Mont(? , e il Giorda-

no si vogliano ( ed ha meno dell' inverisimilc ) dir

terra tratta da' fondamenti di tanti edifizj del Cam-
'po Marzo portata in quei due limiti per non defor-

mare a' piani sì belli l'amenità, pur segue, che nel

tempo di Strabene, il quale scrisse sotto Tiberio,

fossero già colline . Onde basti a noi , che , o terra ,

o colle, o fabbrica, che il Citorio fosse, occupò quel-

la parte del lato destro del Campo (i) •

(i) Il Vignoli si esprìme cosi circa la formazione del

monte Citorio ( De Colu/nna Antonini FU e. i. ) ^iitcunen

sinis hoìior iVardinio mcuicut : qui si hodic nobiscwn s-d-

veret hanc in rem meliora sane proferrei , suisque eticnn

ipse ociUis Ciforium hiinc ìnateria quidein non tdia qiunn
terra , sordibusune sequiori celate co perductls congestuni
esse probaret .
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Il nome di Citorio, o Citatono mostra da se stes^

so il significato. Già le Conlurio ìuA campo convoca-

te solevansi nua per una citar dal Precone , o voglia-

mo dir Trombetta ad entrar ne' Septi , e dare i suf-

fragi j come si accenna da Livio nel 6. della 3. e. i8.

7'inn Feturia (junior). . . fìetit a Consule ,ìi.t. Ve-
turiam sPìiioìuni citaret ; velie sese ciuìi tìiajoribus

Tìnta colloqui , et ex auctorìtatc eoriun Consules dice-

re . Citatis Teturice senìoribus , datum secreto, in

ovili Clini bis colloquendi tenipus , età. e come pii*!

ampiamente senza che io indugi il provarlo , nel Si-

gonio , e nel Grucliio può vedere ciasclieduno a sua

posta j il quale atto non altrove potè farsi , die in

luogo eminente , acciò il Trombetta fosse udito da
tutti , e forse sopra alcun piedestallo, come della Pie-

tra scelerata dissi già altrove . Nella casa del Sig. Cir-

io Eustachi (i) incontro al Monastero di Monte Ci-

torio è una gran colonna antica la più parte r-otterra^

ch'essere stata l'antica Citatoria è opinione di molti. ,,"'''' ''^

S,
1. M • , • » 1 • "^' Lito-

ella era, il sito non potè essere pui al proposito
, ^io.

sulla sponda del campo , sulla falda del colle , e pres-

so l'entrata de' Septi . Ma è altrettanto , e forse più

facile , che fosse una del Portico d' Europa (2) .

Da quello però che Piranesi asserisce pare non poter-*

sì ormai dubitare, che la formazione di questo monte si deb-

ba alle rovine dell' Anfiteatro di Statilio Tauro ; impercioc-

ché egli dice essersi , ne' fondamenti della Curia Iiniocen-

ziana , e della Casa della Missione , trovati sedili < ircolarì

ed altre cose ; e che il giro sferico dclF interno della Curia

è fondato sopra una parte degli antichi fondamenti . Comun-
que sia, egli è certo, che il monte Citorio non è natura-

le , dimostrandolo il piano , sul quale era piantata la Co-
lonna Antonina , di cui si parlerà ]ni\ sotto .

(1) Oggi è la Casa de' PP. della Missione.

(2) IVardini è scusabile, se ignora l'uso vero di questa

gran colonna di granito
,
poiché non potè vedere il suo pie-

destallo colla iscrizione , dalla quale apparisce essere un mo-
numento consacrato all' Imperadore Antonino Pio da Mar-
co Aurelio , e Lucio Vero suoi figli adottivi . Fu poi

nel 1704 dissotterrata e posta dietro la Curia Innocenziana

.

( Ficoroni Meni. n. 11). II Vignoli la illustrò con un
trattato particolare publicato T anno 170S. Era questa co-*

lonna di granito rosso , alta 5o piedi , e di 6 piedi di dia-

metro neir imoscapo ( Ficoroni ib. ) . II suo piedestallo di
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In conseguenza i Scpli riirono vicini al CItorio.

Erano qnesli uno steccalo, o riucliiuso fatto di tavo-

le, o travi sul margine del Campo a guisa di man-
Ovile, dra , detta perciò anche Ovile , in cui ne" Comizj si

rinchiudevano una dopo l'altra le Centurie , e le Tri-

bù per dare i snfFragj . Servio nella prima Erloga di

Virgilio V. 3 \. Sepfd proprie sunt loca in Campo
ciarlio inclusa tabulatÀs , in quibiis stans Populus
Jiomanus suffrai^ia Jtrre consueverat , sed quoniam

Ponte ds' ^'^^ septa similia sunt Oxnlibus , duo hcec invicem
Septi . prò ss ponuntur (i). Dal campo ai Septi si passa-

va per un Ponte , sul quale risedeva il Magistrato .

Svetunio uell' 80 di Cesare : Qui prirnum cnnctati

utruin ne illuni in Campo per Comitia Trihus ad
suff'ragia uocanf.em parlibus divisis e ponte deiice-

rcnt , afqup exceptuni trucldarent . Da che induco-
ml a congetturare, cli:^ per sicurezza dello steccato,

acciò non potesse altri o saltarvi dentro, o uscirne

,

o accostarvìsì a parlare , fossero i Septi anche cìnti di

fossa , e su quella fosse il ponte . Oppio , e Cicero-

ne vollero cingerli di marmo con portici attorno .

marmo area dofiirì piedi di larghezza , ed undici di altez-

za . La colonna rimase estremamente danneggiata da un in-

cendio a di j Dcccmbre 1769, cosicché creduta inservibi-

le fu poi segata e servi a ristaur?re Y Obelisco Solare, del

quale si è di ^ìk parlato . 11 piiodestallo fu trasportato dal-

la piazza di Monte Citorio ove Benedetto XIV. 1" avea fatto

erigere , nel giardino Vaticano dove ancora si vede . Sopra

vuia delle faccie di esso hawi 1' inscrizione :

DIVO . AIN'TONI^^O . AVGVSTO . PIO
A:sTO]NI^VS . AVGVSTVS . ET
VERV6 . AVGVSTVS - TILII

j>Jclla faccia opposta a questa è espressa in alto rilie-

vo l'Apoteosi di Antoniiìo e Faustina : gli altri due lati con-

tengono decursioni dì soldati a piedi e a cavallo . Circa

la colonna, il Causeo vi avea letto il nome di Trajano in

gre( , e Venuti quello dì INìlo Architetto , il che prova
che , quando Marco Aurelio , e Lucio Vero la ersero ad An-
tonino Pio, essa avea di già servito o almeno dovea ser-

vire per qualche monumento dì Trajano .

(1) Ciò sì vede chiaramente dalla medaglia di argento

della tamiglia Licinia riportata al num. l^b. Forse alcuno di

quella famiglia li avrà ristaurati , o rifatti

.
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Cosi nell'epistola 16. del 4- ad Altico Cicerone ac-

cenna ; Nain in Campo Martio septa Tributis Co-
mitìis marmoiea suinus et teda fa eluvi ', eacpie cin-

genius exce.lsa porticn , ut mille passuum. coujlcia-

tur . Simul adiungeiur hiiic o/feri Prilla etiam pu-
blica ; ma l'opera non ebbe effetto. Ben 1" eseguì poi

Lepido, ed Agrippa die loro fìnalniente 1" ultima per-

fezione con nome di Septi Giulj per onorarne Augu- ^f'F^'-f"^'

sto; di che Dione ampiamente nel 53. p. 586. ^grip- jnn^edn-
pa quia ntillam viavi sternendam susceperat , Sepia ti Giulj *

dedicavit . Sejìta locus est in Campo Martio : euni

ad hahenda Tributa Comilia Lepidus undequacpie

porticibus circumductis cedijicaverat , labulis ìnpi-

deis , et picluris a se exornatum jégrippa Septa

Julia ab u4ugusto cognoiniuaint . Esservi stati talo-

ra fatti spettacoli gladiatori , navali , ed altri scrive

Svetonio in Caligola , in Claudio , ed in Nerone
, e

Dione anch' egli nel 68. forse per farli d' altro uso ,

giacché i Comi/.j delle elezioni vi erano a poco a po-

co cessali . Finalmente la commodi tà di quei porti-

ci, che stavano per lo più vacui , ed il concorso

continuo delle genti nel Campo Marzo fu cagione, Vi sì veri-

che ivi concorressero molti a vendere merci preziose, aerano

e cosi vi si facesse fiera continua , come raccoglie
"""""^

il Donato dal 60. epigramma del 9. libro di Mar-
ziale .

In Septis 3famurra din , multumque vagatus

Hic uhi Roma suas aurea vexat opes ; eie.

per la cui lunghezza lascio di portarlo tutto .

Il sito de" Septi dicono il Biondo, il Fulvio, .

ed altri , essere stato dove è oggi Piazza Colonna ;

ma con quale autorità , e cotigettura ciò si afft-rmi

,

non so immaginarmelo , mentre all' incontro sembra

impossibile , che avendo Adriano fenduta al Popolo

l'elezione de' Magistrati all'uso primiero nel Campo

,

e ne' Septi , e ristorati i Septi medesimi secondo

Sparziano , l' immediato suo successore Antonino , ov-

vero Marco , ambi di tanta pietà , li guastassero , o

impedissero, con fabbricarvi Foro, Portico, Tempio
e piantarvi nel mezzo la Colonna , che ancor vi si

vede . Piace al Marliano , e ad altri , che fossero di

là dalla Via Flaminia presso la fontana di Trevi .

Ma chi crederà , che le Centurie nel Campo Marzo

radunate, secondo che citate era»o per entrare ne' Se-
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pli
; passassero la Flaminia ; e camminassero buona

pezza (li paese? M<mtre la Villa ])abbli(;a gli era con-

giunta , la quale nella regione nona è posta da A it-

tore , e da Rufo, non polf'i ella nei Septi essere pres-

so la lontana di Trevi luogo della Regione settima
,

siccome abbiamo veduto. S'ingannò il Marlìano (io

lui penso) con le parole di Frontino nel i. degli

Acquedotti; ove dell'Acqua Vergine così ragiona;

^rcLis Vii'f^inìs iniiinni hahcnt .sub Ilortis Luciil-

lìanis
, Jiniantar in Campo Martio secundum fron-

tani Scptoruni : e ùì creduto dal Marliano , e dagli

altri il Une di qnegli ardii dove il fonte dell'Acqua

Vergine si vede oggi ; ma aver quelli cominciato ivi

appresso, e finito o presso il Seminario Romano, o

presso alla Rotonda dissi nella settima Regione : ed

in vero i raedesiini archi esser giunti fin dove e og-

gi la facciata della Chiesa di S. Ignazio, dove coli'

occasione della fabbrica ne fu trovato un gran pez-

zo , siccome nel Donali si legge , non si dee contro-

vertere . Dove poi terminassero , se , o tra S. Igna-

zio , e la Rotonda , o nella piazza uicdesima della Ro-
tonda , resti air altrui arbitrio . Colla scorta dunque
de' medesimi archi converrà dire, che i Septi a pie

del Citorio , seguendo la falda del Campo , occupas-

sero il sito o tutto, o in parte del m<3nastero di Mon-
te Citorio , del Palazzo de' Capranici , e della piazza

pur delta Capranica ; e forse più oltre
,

giacché il

portico di mille passi da Cicerone disegnato è un'in-

dizio di grande ampiezza . Che nel margine del Cam-
po fossero oltre il verisimile , e il convenevole , ed

oltre il luogo di Cicerone recato , in Campo Martio
sepia , eie. assai chiaramente sembra a me figurar-

cisi da Dione , che nel principio del 56. libro rac-

contando il ritorno di Tiberio incontrato fuori della

Città da Augusto , soggiunge , Cam eo in Septa ve-
nit , ibique ipse populuni ex sus;gesto salutai^it . Il

pulpito da parlare al popolo in pubblico , che fu po-
sto a Tiberio dove erano i Septi , dà segno d'aver
avuto in faccia la spaziosità del Campo , nel quale

come in luogo celebre; ed a ciò atto, adunato il po-

polo potò udirlo ; ma del posto vero de' Septi miglio-

re incontro spero se ne avrà quaudo del Tempio d'I-

side ragioneremo .



LIBRO VI. CAPO VI. REG. IX. 89

Ai Septl da Rufo , e da Vittore si dìi coguome _ - -

di Trinai) : Septa Trignria . Ma i Trigarj da Pli- garja .

Ilio nel fine del libro ultimo sono accennati luogo ,

nel quale i cavalli si vendevano , o si domavano , o

si esercitavano ; JVe equos quideiìi in Trigariis prce-

ferri ullos vcrnaculis anirnadveito . Forse nel tem-

po , in cui da' Comizj , che vi si celebravano, ingom-

brato non era , vi si solevano esercitare cavalli , co-

me nel cara|)o contiguo la gioventù? No j che in quel

tempo Marziale insegna esserci stato fatto mercato di

robe di pregio . 1 Trigarj stimerei io essere stato

un altro steccato da esercitarvi i cavalli non ' lontano

dai Septi , e in \ ittore fu forse licenza di chi lo

trascrisse il porre in un medesimo verso Septa , e

Trignria, ch'erano facilmente in duej ovvero Se-

pia Trigaria dicendo , intese il solo spazio de' Tri-

garj cinto pure di muro, ovvero di legno , o final-

mente nel tempo di \ iltore si esercitavano i caval-

li ne' Septi antichi medesimi; ma de' Trigarj parle-

rò altrove . Presso i Septi cominciò un Anfiteatro Ca-
ligola , ma restò imperfetto . S^etoni0 nel 3i. In- Anfiua-

choavit auttni Aquceduciuni rasione Tihuri et Ani- f''^
daCa.

7 • 7 ^ • 4? ligola co-
phitlieatrum juxta òejìta j quorum operimi a succes- minciato.

sere ejus Claudio alterum peractuin , omissum aite-

rum est . Facilmente dove gittò egli a terra gli ar-

chi dell'Acqua Vergine rifatti da Claudio , come coli'

Iscrizione Coloziana mostrai , cominciò Caligola il suo

Anfiteatro , che forse non fu lungi molto dalla Chiesa

di S. Ignazio .

Vicina era ai Septi , come da Cicerone si addi- Viib pu-

ta , la \illa Pubblica
,
palazzo, in cui gli Ambascia- ^''.*^'' ^^'^

tori de' Nemici , i quali non si solevano ammettere P '"'*"'

in Roma , erano alloggiali a spese del pubblico . Li-

vio nel 3. della 4- e. y. Macedones deducti extra
XJrbem in f Ulani Publicani ibiqiie iis locus , et

laulia prcehita etc. Servì anche per altro, come
nel 3. De re rustica di Varrone al e. 2. si logge ;

ove Appio colla Villa Reatina d' Assio paragonandola

dice Et quuni hcec sit communis universi populi
,

illa solius tua . Hcec quo succedali t e campo Cives

et reliqui oinnes , illa, quo equ(^ , et asini . Prcelevea

quuni ad Remp. administrandam hcec sit iitilis , ubi

cohortcs ad delectum Consuli adductce considant ,

ubi arma ostendant , ubi Censorcs censii admittant

etc.
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populuin , etc. Essere slato da principio fatto ivi il

censo , si dice anche da Vittore : ed essere stata ella

risarcita , ed ampliata da Elio Peto , e Cornelio Cete-

go Censori, scrive Livio nel quarto della quarta.
Legioni Tanto vicina fu ai Senti , che avendo Siila fat-
Cruci'JtUe ., ,, -r.i, ,^ ,

, 1. , . . ,.

da Siila 1-6 trucKiare nella Villa rubbiica quattro legioni di

ne'Septi Soldati Mariani, che disarmati gli si dierono sulla fe-
edaltrove

j^ ^ jj^^ Lucano nel secondo, v. 196. aver macchia-

ti i Septi .

Tane flos Hesperioì , Latii jam sola juveritus

Concidit', et miserce macalavit Ovìlìa Honìce .

o prendendo un luogo per T altro vicino, o per(jjiè

molli dalla Villa fuggissero ne' Septi, o fingendo con

poetica iperbole corso dalla Villa ai Septi il sangue di

quelli .

Che nella Villa fossero uccisi , lo scrive Vale-

rio Massimo nel 2. del 9. libro: L. Sjlla quntiior le-

giones contrarice partis Jidem suain sequutas in Pu-
hlica Villn quce in Martio Campo erat nequid-

quam fallacis dextrce niisericordìam implorant.es

obtruncari jnssit . E Sallustio , o chi fu 1' autore

della prima orazione a Cesare De Republica ordinan-

da : ALios item non armatos , neque in prcelio bel-

li jure , sed post.ea supplices per summum scelus in-

lerfectos plebevi Romannm in Villa publica pecoris

modo conscissam . L'epitome di Livio nel libro 88.

dice solo d' 8000. Soldati ; e Floro nel 3. e. 21. di

soli 4ooO' ^ 1' wno , e 1' altro (1) scrive In Via pu-

blica , che doversi leggere In Villa publica piace

al Donali , e bene . Plutarco in Siila scrive 6000.

uccisi nel Circo, o presso il Circo Trapa. tov Vtttto

(PùCfjiov de' quali nel Tempio di Bellona, in cui si

teneva intanto il Senato j si udirono le strida , Lo
stesso racconta anche Seneca nel 12. del primo li-

bro De Ctementia : et quuni in vicino ad yluleìn Bel-

loncs sedens exaudisset conclamationem tot. millium

sub gladio genientiuni , exterrito Senatu : Hoc aga~

mus , inquit , P. C. seditiosi pauculi meo jussu oc-

(1) L' Epitome di Livio è vero ; ma non Floro , il

quale si esprime così : Quatuor millia dediturwn incr-

iniiim civiwn in villa publica interjici jussit .
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ciduntur (i). Alla qual contrarietà il Donati accor-

rendo pensa sfuggirla col dire uccisi i Soldati nel-

la Villa Pubblica presso al Circo Flaminio ; ma scon-

certo grande nascerebbe , se al Tempio di Bellona la

Villa Pubblica , e con essa i Septi , e perciò ancora

il Campo Marzo , il Tempio d' Iside ai Septi vicino ,

e mille altre fabbriche dovessero essere tirate . Quan-
do la conliarieth fra Plutarco, e gli altri non voglia

sofTerirsi , si sfugge al parer mio facilmente col sup-

porre , che i 4o<*o- d' Floro , o gli 8000. di Livio

nella Villa pubblica, ed i 6000. di Plutarco, o i ^000,

di Seneca nel Circo Flaminio fossero uccisi ; il qual

numero congiunto non fa la somma delle quattro

Legioni , che da Valerio Massimo si raccontano 5 e

r essere stato tanto numero di gente ucciso in più

di un luogo , più ha del credibile

.

Per trovare della Villa pubblica il sito giusto Sito del-

accostiamoci noi a \ arroue ; il quale nel 3. De Re Bu- ^^ f'iHa.

stica al e. 2. così racconta: Coviitiis yEdilitiis cwn^^
sole caldo ego et Q. jdxlus Senator Trìbulis suf-

fragiuTìi tulissemus , et Candidato , cui studebamus
vellemus esse prresto

,
qiium domimi rediret , Axius

mihi : Dum diribentur , imiuit , svJJ'ragia , vis pò-
tius Penice Publicce utamur umbra

,
quam privati

candidati tabella , dum ita ced^Jìcemus nobis , etc.

Ecco la Villa sul Campo Marzo ai Septi vicinissima,

o più di quelli verso Roma , giacché Varrcne , ed As-
sio aspettarono il Candidato ivi per accompagnarlo :

la qual vicinità meglio spicca da queste altre parole r

Itaque imus ; venimiis in Villam . Ibi Appium Clau-
diui/i Augurem sedentem invenimus in subselliis , ut

(1) Il passo intiero di Seneca dice: Quis iaincn un-
qucim tjrcinnus tuin avide hiananum sanguinain bibit ^

quwn illc
, qui septein inillia cìvium Romanorum con-

truciduri jussif ? Et cwn eie. Dunque Seneca non è con-
corde con Plutarco nel numero degli uccisi ohe fa mon-
tare a 7000 , e nel luogo della loro stiiige che egli non
nomina; ma solo in questo conviene, che fosse vicino al

tempio di Bellona, dove si tenne per ordine suo il Sena-

to , e donde udiroiisi le strida de' trucidati . Ora la viciaanr

za al tempio di Bellona conviene ancora alla Villa Pub-
blica , che non era molto distante dalie falde del C«inpi*r

dodio .
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CoTisuli , si quid usits poposcisset , essct prccsto . Nò
meno la spiegano le seguenti , che nel fine del e. 5.

si leggono : Cam. hcec loqueremur , clamor Jlt in

Campo . JVos AtlileUiB Comitiorum una cum id fie-

ri non viiraremur propter studia suffragnforum , et

tamen scire 'vellenius quid esset , vcnit ad nos Pan-
tulceius Parrà . Narrai ad tahulain , cum diribe-

rent ,
quendam deprehensum tesserulas conjicientcm

in loculwn , eum ad Consulcm tracLum a fautori

-

bus competitorum . Pavo surgit
,
quod cjus Candi-

dati custos diccbatur depreliensus . E che nell'cslrc-

mità del Campo fosse verso Roma , eccolo nel detto e.

secondo da Varrone dichiarato . Ha^c in Campo ìMar-

tio extremo utilis , etc. ed il sito preciso si finisce

di conoscere dalle parole ultime di quel libro: yJt

strepilus a dextra , et eccum recta Candidatus no-

ster designatus yj^dilis , cui nos occurrimus , et gra-

tulati in Capitolium prosequimur etc. A destra del-

la Villa si senti il rumore del Campo acclamante ;

ed il Candidato a drittiua della A illa medesima si

muove per andare al Campidoglio . Era ella dun-

que su quella estremità del Campo , eh' oggi presso

la Rotonda , tra la via detta de' Pastini , e 1" altra

del Seminario , o lungi pochissimo da quel detto

contorno , avanti alla quale passando 1" eletto colla

caterva corteggiatrice
,
poterono Varrone, ed Assio

incontrarlo , ed accompagnarlo . Dello stesso edifizio

può veder ciascuno il ritratto in un rovescio di me-

daglia di Fontejo Capitone Triumviro portata dall'

Agostini nel quarto suo dialogo ; ed è quella ripor-

tata al num. 4^- Ecco anche il destro lato del Cam-
po chiuso di fabbriche ; ma nlun portico vi abbiamo

riconosciuto ; e pure esservene stato più d' uno par ne-

cessario si creda (i) .

(i) Si è veduto di sopra , che Valerio Massimo al

lib. 9. e. 2. parlando della Villa pubblica dice ,
qucv in Men-

ilo Campo ERAT ; dunque ai tempi suoi più non esisteva

.

Altri Antiquari , fra i quali il V^ignoli ( De Colwnua An-
tonini TU ) furono di parere diverso da quello del nostro

Autore , poiché posero la Villa Pubblica nelle vicinanze di

Torre de' Specchi ; e i Septi fra S. Marco e S. Ignazio . Nel

sito ore oggi è S. Ignazio , racconta il Vacca ( Meni. n. 91. )
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Cht! iu questo lato fosse il Portico chiamato di porticus

Europa io non dubito: di cui Marziale nell'epigramma Europae

.

14. del secondo libro descrivendo Selio, che in traccia

di chi l'invitasse a cena soleva cercar tutti i luoghi da
diporto più frequenti , fa così menzione ;

Nil' intenlatiun Selius , rnl iìiquit inausuni
,

Ccenafiduni auoties jani videt esse domi .

Ciiirit ad Euroj)en , et te Pauline , tuosque

Laudai Acliilleos , sed s'uiefine pedes .

Si nihil Europefecit , tuni iSepta petuntur , etc.

Cominciava Selio dal Campo Marzo , come da luogo

più frequente di giovani , che nel corso , ed in nitri

esorcizj si cimentavano : edivi lodava la velocità di Pao-
lino . 11 medesimo Marziale nel primo del lib. 1 1. ce-

lebra il Portico d' Europa , comparandolo con quei di

Pompeo , di Quirino , e degli Argonauti per lo più pra-

ticali da genti oziose ;

Vicini pete Porticuni Quirini :

Turbani non habet otiosiorem

PompejUS , 2wl Agenoris puella
,

Vel primce Dominus levis Carince .

enei 3i. epigramma del y. tassa Attico, che pospo-
sto ogni altro esercizio del Campo s' esercitasse solo

nel correre :

Non pila , non follis , non te paganica Thennis
Prceparat j aut nudi stipitis ictus habes .

Vara nec injccto ceromale brachia tendis ;

Non liarpasta vagus puh'erulenta rapis .

Sed curris niveas tantum jjrope Virginis undas
Aut ubi sidonio taurus amore calet .

Per varias artes , omnis quibus area servii
,

Ludere cum liceat currere pigritia est .

ove due luoghi del Campo dice solili di chi nel cor-
rere si esercitava ; uno il Portico d" Europa ,

1' altro il

Fonte dell' acqua Vergine , eh' era facilmente il primo
castello di quell' acqua presso i Septi , e la Villa Pub-

che volendosi fare una sepoltura nella i>iccola Chiesa di Sant'
Antonio, furono trovAÙ gran massicci di tjuadri di pepe-
rini in cosi grande quantità , che ne rifecero la Chiesa . In
quelle stesse vicinanze ( Ficor. Mcin. n. 12. ) nel 1706. nei
fondamenti del Palazzo , detto allora del Seminario Romano

,

fu trovata una gran vasca , tazza di granito rosso , che per
essere in pezzi fa lasciata sotterra .
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blica terminante 1 suoi archi : onde tanto presso il

Portico d' Europa
,
quanto presso quel!' acqua erano sta-

dj , o almeno spazj , dove i giovani nel correre sì

esercitavano . In qual parte precisa fosse il Portico di

Europa osservisi pur da Marziale nel 20. epigramma
del 3. libro :

An spada carpii lentiis Argonautarum

.

An dclicatce Sole rursus Europee
Inter tepentes post ineridiem biixos .

Sedei , ambidatve ìiber acribus curis .

donde il Donati cava essere stato esposto il Portico

al sole d' occidente ; a che consentono due altri suoi

versi nel citato epigramma 14. del libro 2. ove presso

al fine soggiunge di Selio :

Lotus ad Europes tepidce biixeta recurrit ;

Sì quis ibi seriun carpai amiciis iter .

e secondo i limiti del Cimpo da noi descritti si può
conchiudere , che nel destro lato sotto il monte detto

Citorio esposto al sole d' occidente , e non molto indi

lontano sorgesse . Il nome d' Europa gli si dice deri-

vato dalla pittura d' Europa , che vi era . Il Boschetto

de' bussi gli si crede fatto nel mezzo , come in corti-

le , scrivendo Yitruvio nel nono del quinto libro :

B Media vero spalia , (jure eriinl sub divo in ter por-

ticus adornanda viridibus indentur
,
quod Hjpce-

thrce ambulaliones habenl magnani salubritatem eie.

Ma qual salubrità può apportare un cortile chiuso,

benché ornato di piante ? oltre che se i bussi del Por-

tico d' Europa fossero stati nel chiuso , n' avrebbe im-

propriamente Marziale amplificata 1' apricità ;

An delicalcB Sole rursus Europoì

Inter tepentes post nieridieni buxos .

Piuttosto penso io , che tra più portici disposti a G-

lo , ma divisi un dall'altro dica Yitruvio doversi frap-

porre portici aperti , cioè di soli alberi a guisa di bo-

schetti , sicché alternati si veggano con beli' ordine
,

e cosi forse da una parte , e l' altra del Portico d' Eu-
ropa erano i boschetti di busso , che detti Ruxeta in

pliiral numero da Marziale più dì un boschetto dino-

tano , come anche doppio boschetto di Platani si dice

presso al Portico di Pompeo ,

Ma crederemo noi , che in tutto W contorno del

campo non fosse altro portico ? se vi fu , com'è veri-

simile , non è strano , che uno almeno fosse all' incon-
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tro di quel d'Europa sotto Monte Giordano, dove è

oggi la strada de' Coronari 5 sicché la circonferenza da
continuate fabbriche venisse chiusa, e chi sa, chela
GJiiesa di S. Salvatore del Lauro , la quale è ivi , non
fosse così detta da alcun Lauro del bosco , ch'era pres-

so al Portico , al incontro de' bussetl , siccome a S. M.
del Popolo il nome derivar da un pioppo del bosco dei

Cesari ho già detto essere opinione del Fulvio ?

Le cose , eh' erano nello spazio del Campo

,

o in sito incerto del medesimo .

CAPO SETTIMO
D<

i

'eìV Aitar di Marte si è ragionalo , da cui ebbe il Ara Mat-

nome di Marzio il Campo , o con cui la consecrazione *'* *

del Campo a Marte si fece . In qual precisa parte fos-

se , non si ha notizia . Il giudizio , che può , e convie-

ne farsene , si è , che fosse in luogo riguardevole , se

non nel mezzo 5 presso cui solevano i Censori dopo i

Comizj por le loro sedie per ricevervi sommissioni

,

ed applausi . Livio nel 10. della 4- e. 26, Comitiis

confectis, ut traditum antitniitus est, Censores in Cam-
po ad Aram Martis Sellis ciirulibus consederunt .

Quo repente Principes Senatoruta cum agmine ve-

neriint Civitatis , etc. Forse presso Navona , cioè pres-

so il Campo dell' Equirie instituite da Romolo a Mar-
te, fu Altare , che dallo stesso Romolo pure alzato a

Marte si h. detto .

Oltre 1' Altare anche un Tempio di Marte si lag- ^desMar-

ge essere stato nel Campo . Cosi nel 56. Dione scrive "^ '"^•'^*

p. 671. Tanta enim ac subita clades ( Variana ^ non
sine quadam numinis ira ci Tidebatar evenisse , et

vrceterea ob prodigia , nuce ante et post cladem ac-

ciderant maxime suspectum numen habebat . Nam
Templum Martis

,
quod in Martio campo erat

, ful-
mine tactum fuerat etc. Ed Albinovano nell' epistola a

Livia parlando del Tevere :

Sed Mavors Tempio vicinus , et accola Campi .

se per il Tempio non intesero questi l'Altare, o del

Tempio del Circo Flaminio ( che io non credo ) non
favellarono . Ma essere in questo Campo fra tanti

edifizj stato fabbricato a Marte uu Tempio , non è

invcrisimile.
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Bustum .
1'^ ^^^ Campo il Busto , cb' era la fabbrica den-

tro di cui il Cadavero d' Augusto fu abbruciato per
il primo, ed in consegueiza degli altri Cesari, i qua-
li in Campo Marzo furono sepolti, siccome anebe vi

furono arse le immagini di quelli , die furono dei-

ficati ; la qual cerimonia si descrive da Erodiano a

lungo nel quarto libro , ove dice in specie: Post hcec

lecluin tollcrJes , extra Urbein perferunt in Cain-

jnun appellalmn Martium : ubi , qua latissiriie Cam-
pus palet suggcstus quidam cousurgit etc. Era il Bu-
sto , secondo Strabone , in medio Campo , secondo le

parole portate d' Erodiano, qua latissime Campus pa-
tri ; dai quali due luoglii la forma già descritta del

Campo tra semicircolare, e triangolare, stretta pres-

so il Panteon , largbissiraa verso il B^iume ; ci si con-

ferma . Il preciso luogo del Busto , cbe in mezzo
e nel più ampio del Campo si dice co" passi pre-

supposti , lo troveremo fra i due monticelli Giorda-

no , e Citoiio ( fossero pur colli , o fabbriclie anti-

camente ) nella contrada oggi detta la Scrofa
,
per cui

il diametro a quel semicircolo potè correre , e for-
S.Agosti

g^, ],, Clij^sa (ji 3 Agostino , cbe assai alta sorge in

quel piano, le rovine dell'antico Busto ha sotto di

se (i) . Ivi si potè ergere il Busto molto a proposi-

to, dando da una parte e l'altra spazio uguale a

tutto il popolo di concorrervi , senza impedire al cain-
*

pò la vista del Mausoleo . La sua forma ci si dipin-

ge da Strabone lib. 5. p. i6J. sì vivamente , che il

moltiplicarvi parole è superfluo; In medio nntcm Cam-
po Busti ejus ambitus ex albo lapide ferreis in or-

bem cancellis scptus , intus populis consitas .

Terentus Illuogo, cbe Terenlo dicevasi
,
pur fu nel Cam-

ubiaraDi- po presso il Tevei'e , di cui cosi Pesto : Terentum
»is,etPro- ifi Campo jMartio locum f'^errius ait ab co dicen-

rium fuisse ,
quod terra ibi per ludos scculares Di-

tis Patris ita leviter teratur ab ejus quadrigiviis

,

(0 V^arii ri|ij)J scoperti nel 1777 col nome di parec-

chi membri della fa'p.iglia di Augusto, e colf ag^^iunla HIC
CREMATV'S EST determinano la situazione del Busfiun

Ccesarwn a S. Carlo al Corso ; Iuoi,o d' altronde molto a

proposilo per la vicinanza del Mausoleo . 1 cippi si con-

servano al Vaticano nel corridore delle statue .
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uL eorum levis moòilitas cequiparet niotus raj>idoi

velocis ìiince 5 quod (juavi aniliier velatimi sit , citì-

vis maiiifestum est . Altri vi legge : l'eienius locus

in Campo dìctus
,
quod eo loco ara Diiis Patvis oc-

cultaretur . Dalla cui seconda etimologia inferirel)-

besi esser quella ripa del Campo Marzo , eli" è pres-

so Piazza INicosia , e S. Lucia della Tinta , dalla cur-

vatura del Tevere sempre battuta : e bene alcuni

credono il nome di Tenta da Terento derivato . Qui-

vi essere uscito di nave Evandro nel venir d'Arca-

dia canta Ovidio nel primo de' Fasti v. 5o5.

^ Jamqiie rateni doctce monitu Cai mentis in amnern
Egevat , et Tuscis ohi^'ius ibat aquis ;

FlunUnis aia latiis , cui sunt vada jun età Taventi,

Aspicit , et sparsas pev loca sola casas

.

V'era l'Aitar di Dite , e Proserpiiia , sotterraneo, co-

me a' Dei infernali si costumava . Fu 4a' Romani
fatto ( scrive Zosimo ) nella guerra contro gli Alba-

ni , ed acciò ad ogni altro fuor clie a' Romani fosse

incognito , fu ricoperto di terra ; né si scopriva , cbe

ne' giuochi secolari ; nel qunl tempo vi si celebrava

il Triaozzioj al quale alliid." Ausonio nell Idillio ti.

Tvina Teventino celebrata Trinoctia ludo .

Fcsto sul fine del lib. 18. Sa^culaves ludi Tavquinii

supevbi Hegis in agvo sunt pvimum Jacti ,
queni

Mavti consecravit P. Valerius Poplicola Cos. quod
Populus Romanus in loco ilio antea repertam aram
quoque Diti , ac ProsevpincB consecvavevat in ex^

tvemo Mavtio Campo, quod Teventum appellatur ,

demissam injva tevvam pedes fere viginti , in qua
pvo malis avevtcndis Populus K. facevo sacra soli-

tus erat , Ludos postea Soiculares , etc. con quanto

vi segue . Quindi Marziale nel i. epigramma del 4-

libro, e nel 62. del 10., e Stazio nel i. delle Sel-

ve nella Soteria per Gallico accennano sotto la frase

di Terento i giuochi Secolari . Questo Altare , come
che sepolto fuori del tempo di quei giuochi , ed in-

cognito , fu trovato venti piedi sotterra da Valerio

Sabino , che celebrandovi il Trinozzio n' ottenne la

sanità de' figli moribondi . La storia , o favola eh' ella

sia , si narra da Valerio nel 4* del libro 2.

Esservi stato appresso un Bosco a Giunone Lu- LuchsLu-

cina dedicalo^ ed indi S. Lorenzo in Lucina aver ciusej, ui-i

TouUlI. g
-^'-
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preso il nome credono molti , fra" quali il Panvinio,

(f vi allcgnno Zosimo ; il «ju.ile solo dice , che in

quei Trinozzj si soleva sagrilicare a' Dei Luci ni , on-

de più sanamente altri il nome a quella Ciiiesa de-

ducono da Santa Lucina IMntroni , die l'ediiìcò.

Le stntue, che per l'angustia del Campidoirlio
Statue fh ,

' ,^ . /• • 1

(imntrto **^ gi'au numero essere state da-Augusto trasferite nel

^ln> irns- Campo Marzo , e poi gettate a terra da Caligola di
ponate inanicM , che non poterono più alzarsi con proprj ti-

MarzJ, toli scrive nel 34- del medesimo Caligola Svetonlo :

Statiuis lirornni illustìiinn ab Augusto ex Capitoli'

Ila arca jiroptev angastias in Martium Canipuni

cotlaLas iia .sabvertit , atque disjiccit , ut restituì

saldis tiiutis non valuerìnt . Dal Donali son credu-

le poste nelle vie Flaminia, e Retta . Io senza

uscir dal Campo in rappresentare a me stesso la bella

scena delle > fabbriche poste in giro quivi, da Strabo-

ne descritta , ed esagerata , non posso non giudicar-

vi anche poste in giro (pielie statue , acciò non solo

facessero alle fabbriche giiarni mento di nobiltà , ma
di p>ù ai giovani , che vi si esercitavano, suggeris-

sei'O le glorie de' primi Romani .

Amphitc- ^^^ Campo Marzo essere stato T Anfiteatro , che
siruiiiTa- Statilio Tauro uomo caro ad Augusto edificò , nel li-

^"
' bro 5i- scrive Dione p. Ssy. : Cassare vero adhuc
quartnin Corisulatiini gerente Statilius l'aurus Ani-

phitJieatruin in Campo Martio suis suinptihus ah-

folvit , inijue ejus dedicatione munus gladiatorum

exhibuit , e che il Campo in senso più stretto e pro-

prio cpiivi si prenda
,
par ragionevole ; sicché essere

stata (juella machina sulla circonferenza del campo si

debba dire , o almeno crederla nelle sue vicinanze (i).

]V'è assai buon contrassegno, che Augusto medesimo
prima celebrando nello stesso campo i giuochi vi fé'

un Anfiteatro posticcio di legno , non essendovi lo

stabile, e parimente nel Campo fece la INaumachia .

(jOsì aver Caligola celebrali nel campo gli spettacoli

^vetonio riferisce nel i8.- Blunera gladiatoria par-

tini in Ampilititeatro Tauri
,
partini in Sejytis ali-

(juot edidit . Ed ancorché Dione sembri nel 59. p. y^3.

(j) Sulla situazione rlcll' y\iifiteatro di Tauro si veda ciò

che fu (letto j)arlaiido dcUa lonuazioue del monte Citorio.
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dir dlversameiile : Exhihuit axtleni spectacula istapri-

muin in Scptis affosso omni loco eo et aqua reple-

to , ut imam ìia\>eni introducerc posset . Post alibi

etiaui maxima cedificia demolilits tabulata jixit
,

Tauri eniììi Ampìiitlieatnim conlempsil : si può in-

tender non sprezzato quell' Anfiteatro col, qoii farvi

mai giuochi, ma col non farli sempre ivi, come la

fabbrica perciò fatta , ed allora in Roma unica ri-

chiedeva . In qual parte poi precisa quell' Anfiteatro

fosse è lucerlo. Se i Colli Giordano y. e Citorio uon

erano allora colli , facilmente in un di essi era l'An-

fiteatro . Se il non vedersene pure un minimo resi-

duo fa parer ciò duro , l'Anfiteatro fu o sul Campo
Minore ( e uon è inverisimile ) , o in sito incerto

nelle vicinanze di questo . Ami h; tea

Un'altro Anfiteatro fu nel Campo Marzo fabbri- trumTia.

catO'da Trajano , e da Adriano poi disfatto, per quel '^'*'*

che Sparzlano ne scrive : Ì'A Thcati uin , ijuod ille in

Campo Martio posuerat , cantra omnium vota de-

struxit : e sebbene Teatro si dice da Sparzlano , con

tultociò essere stato Anfileatro mostra il Donati con

Pausauia che nel 5. e, i3. dice : OVoca Si ìg ipyav

i'/i' ^^' Ko.ra.o'Kivtiv a^icXo')-eoTa.TcCr éffTt hovTpct ìttco-

Vb[JL,a. ccvrov ^ y.ctt j-ixroov fjLi'yct nvn-'hcrspìc TrAvrayo-

-3-ry ec. Operum autcm qu(e ij)se fecit , notata di-

gnissima sunt Thermce nominis sui , et Tìieatrum

niagnum undiijue circulare . In qual parte del Cam-
po fosse , e se nel giro proprio del Campo , o ap-

presso j è incerto .

Così ed il Teatro di Balbo , ove additabllmente Theatrum

fosse , pur non si sa . Fu fatto da Cornelio Lìalbo ,

'

di quel Balbo G;idItnno nipote , che primo degli ester-

ni trionfò in Roma. Edifìcollo per compiacere ad Au-
gusto , che ambiva si adornasse di fabbriche la Cit-

tà . Pensano alcuni essere slato presso dove è oggi il

Palazzo deCesarini^ dicendosi esservi stalo ricono-

sciuto non so che vestigio : di che, nella scarsezza ,

che ha questo nostro secolo delle antichità restate , non

ardisco parlare . Solo considero , che i .tre Teatri , i

quali ebbe Roma , cioè di Pompeo, di Marcello, e

di Balbo, essere slati uno all' altro cosi vicini ha qual-

che durezza 3 oltre che secondo il divisato da noi, po-

tè al Palazzo de' Cesariui giungere il Portico di Fi-

lippo . Quello, che può considerarsene., è solo qua n-

ii 2.
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lo nel 54- libro scrive Dioiio ; cioè il Tevere ne' giuo-

chi medesimi , che per la dedicazione vi si fecero
,

a>«>rlo di miniera inondnto , che Aui^usto non potè

enlvarvi . Donde sito assnì basso , e lontananza non
molta dal iiiime s' inferisce .

Grypta Oltre al Teatro Vittore , e Rufo registrano la

S»^^?- Grotta di BAho Crjpta Baìhi . Di ciò, che dia fos-

se 5 ci può dar luce Svetonio in Galigolg nel 58. Qui-
vi per racconto della morte di quello scellerato dice :

Cunctatus , an ad pratidium surgeret , marcente
adirne stomacho prldiani cibi onere , tandem sua-

dcntihus amicis egressus est . Cum. in crypta
, per

quam transeundum crai. , interi nobiles ex Asia ad
^dendas in scena operas evocali proppararentur , ut

pos inspiceret , hortareturque . restiti! . Era la grotta

dunque luogo del Teatro, o vicino al Teatro, in

cui si preparavano gl'Istrioni. E sebbene parla Sve-

tonio di luogo del Palazzo , doversi intendere di luo-

go del Teatro , che era colassù , mostra Dione scri-

vendo nel lib. 59. p. 762. il medesimo più sotto
,

benché con alquanta diversità : Sed ut ijìse Cajus et

saltare voluit , et Tragcediani agere (pie circa Chce-

ream erant , morari amplius non potuerunt , sed

observato ejus exitu e Thcat.ro , ut \'ideret pueros

nobilium Jilios ,
quos e (traccia , et Jonia evocave-

rat , etc. e più apertamente d'ogni altro Gioseffo Fla-

vio nel 16. dell'Antichità Giudaiche al e. 1. nar-

rando a lungo la morte di Cajo descrive il Teatro

fimovibile 5 che avanti al suo palazzo era erotto . Una
tale stanza dunque il Teatro di Balbo , come quel di

Caligola, dovette aver prossima, che qui si annove-

ra col medesimo nome di Grotta .

Nel campo aver Marco Eniilio Lepido Censore
/Ed-^"; La- fabbricato o dedicalo un Tempio ai Lari Permarini

,

marino- scrivc Livio ucl IO. della 3. e. 28. Idem dedicavit
: :;;! ctc. itulem Lariifm Permarinoruni in Campo. Pioverai

cntn annis duodecim (t^ite L. y^inilius liegilhis na-
n^ali prosilo ndversus pro'fectos Megis Antiochi . Su-

pra vah'as Templi tabula cum titulo hocfixa est:

pVELLO MAGjVO REG I1?VS DIRIMENDO ** CAPVT ** SVBI-

fSENDIS ** PATHANDAE PACIS ** UAEC PVGNA EXEVNTI

X. UMILIO M. ^MILII F. REGILLO PR«:tORI * " AVS-

riClO IMPERIO FELICITATE DVCTVQVE EIVS INTER

fPHESVM SAMVM CUIYMQVE CLASSIS REGIS A!(TI06HI
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AWrE D. XT. K. lAN. VICT\ FVSA C.ONTYS\ FA'GAtA-

QVE EST . IBIQVE EO DIE NAVES LONGAE CVM OMNIBVS
SOCIIS CAPTA E XLII. EA PYGNA PVGNATA REX AWTIO-

CHVS REGjNVMQVE EIVS ****. KIVS REI ERGO AEDEM LA-
RIBVS PERIMARINIS "VOVIT . Dello StCSSO Tciìipìo ÌH

menzione Mactobio nel cap. io. del primo de" Sa-

turnali .

D" un T(;nipio di Vulcano nel Campo Marzo fa ^^mpìó

menzione Livio nel 4- <3cl 3. 'Jacta Jt; Cedo yitriuìii
j^^ ^^j'^^.

pub/ìciiin in Copilolio , cederti in Campo Pulcani Marzm
etc. E sebbene essere stato uu Tempio di Vulcano
nel Circo Flaminio si legge , con tuttociò sembra du-

lo , che Livio intendesse dir di quello: poiché non
solo il nome di campo dillicilinenle potè applicarsi ai

prati Flaminj , ma di più difficilmente avrebbe Livio

detto In Cainyjo , se polca con assai più dimostrativo

aggiunto dire In Circo Fleuiiinìo ; ma credane cia-

scheduno a suo gusto . e li.

Da otrabone si rappresenta il L.ampo pieno di re nel C:

sepolture : Ea proplef cum locum istum j-eligiosissi- Marza

munì esse coi/Jtassent , claiissiinoruni lù/oruni , ac

fuiiiinaruin niouiuncntn in eo construxeruìit . All'in-

contro essere stato quel Campo, come luogo sagro,

non concesso a sepolture , insegna Dione , mentre'

nel 39. lib. narrando esservi stata sepolta Giulia li-

glia di Cesare, e moglie di Pompeo, soggiunge es-

servisi opposto , ma invano , Doniixio , schiamazzan-

do non potersi in luogo sagro seppellire giustamente

senza decreto . Così nel 48. scrive di Marco Oppio
Edile amatissimo dal Popolo; il cui cadavere fu per-

ciò abbruciato nel campo , ma poi 1' ossa furono dal

Senato fatte portar via , come indegnamente poste in

quel luogo ; benché avanti , e dopo vi fossero con

autorità del Senato seppelliti molti . Ed Appiano
nel i. delle guerre civili p. 4^^' parlando di Siila

lo dice sepoltura di soli Re : Tvanstulerwit in Cam-
pimi Martiurn, uhi solos Reges sepetire mas est (^\')i

(1) Appiano (lice ivò-u. (taaùx'.ic, ^ciTrT^jvr^t /xovot
;

ora si sa che gli Scrittori Greci usano il nome jSa.(r/?ivi;

anche per Iinpsradore
, e perciò può con Oga: ra;;iòiie cre-

dersi che Appiano inteudenflo di essi scrivesse , </ofc ^>7i

ItnpQrmìori soU si seppelliscono , e non dove i Ra sot'r
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Non nitro dunque fu il concetto dì Slrabone , che

de' molti sepolcri , i quali con nutorità del Senato po-

sti ivi , furono da lui osservati nel suo tempo .

Sem]- r^' (juosli lino fu di Giulia già detta ^ di cui

chiuuiJu- oltre Dione scrivono Plutarco in Pompeo , e Svetonio
lisCas.ti-

„ell'84, di Cesare , e nel pS- d'Augusto.

Sepul. Sul Si fé' Siila il sepolcro nel Campo Marzo, se si

l.T^ Felicis crede n Lucano nel 2. della Farsaglia v. 221.
^'^ ' Hisne Salits reruin , Felix his Sjlla Docari

,

His nieruit tuinulum medio sibi tollere Caìnpol
Il c[ual mezzo se sia detto pe.r poetica licenza ,

©perchè nel centro del Campo sorgesse veramente,

non è mio pensiero sottilizzarlo. Ch'egli sepolto fos-

se nel Campo Marzo , se ne dà cenno anche da Plu-

tarco in Lucullo , ed in Pompeo

.

Hirti et Aulo Irzio , e Lucio Pausa Consoli luorti nella

Pansx guerra civile contro Antonio , sepolti nel Campo Mar-
Conss Se- 20 dice l'Epitomator di Livio nel libro 110.
pili. M. ,

.

'. . . 1 - / • T^-
Agiippx .

Marco AgDppa ( per quanto nel ^4. scrive IJio-

tìe ) aveva nel Campo Marzo il sepolcro suo pro-

prio : ma contiittociò volle Augusto , che sèpellito

fosse nel suo Mausoleo .

Sepolcri Da molti fra i sepolcri del Campo si annove-

'/' rT'"'' ra quel di Druso fratello di Tiberio , e Padre di

tannico .
Claudio Imperatori , che sepolto nel Campo Marzo
si scrive da Svetonio in Claudio nel i.j siccome an-

che quello di Britannico , che sepolto nel medesimo
Campo scrive Tacito nel i3. degli Annali . Ma il

mio sentimento si è ,
1' uno , e 1' altro essere stati se-

pelliti nel Mausoleo d' Augusto, ch'era pur nel Cam-
po ; il quale non solo sepoltura de' Princìpi si dice

da Appiano nel 1, delle guerre civili, ma e degli at-

tinenti alla loro casa .

etronia
p^^, ^clii.iga del Campo Marzo non si tralasci il

lììline Petronia ; di cui Festo nel lib. i6. Petronia
ainiiis est in Tiberiin perflueiis ,

quam Magistra-
tus auspicato transeunt , cum in Campo quid oge-

si seppelliscono . Imperciocché non v' ha menzione di al-

cun Re , che ivi fosse sepolto , e quando anche vi fosse

non avrebbe Appiano potuto dire i Re soli ,
giacché a suo

tempo anche gì' Imperadori
,
quelli della famiglia Imperiale

ed altri privati vi erano sepolti .
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>•<? iwìunt ; (jriod genus auspicii peremne vocatur ^

anineir^ éUitem fcininiìie antiqui enunliabant . Il qual

fiume di necessità fu o nel pvincipo del Camyw j o

prima .si entrasse in esso . Il Cluverio ncll" Itnlia an-

tica trattando di Pionifi , senza trovar qual fiume, o

rivo fosse , ne lascia il dubbio; ed a me noji dà l'a-

nimo dirne di vantaggio . Nel medesimo F^sto si leg-

ge : Calijons , ex quo aqua Petronia in Dòerini

J/uit , clictus
,
quoti in agro cvjusdam Juerit Cali.

Io con maraviglia osservai una volta nella strada Ro-
sella in un luoiio assai basso della casa de' Signori

(jrimani scaturir da un' anticaglia un capo di acqua
buonissiuìa ; il quale pare si possa credere, che sor-

ga o d;d Quirinale , o dalle contigue campagne ; non
però intendo io spacciarlo per l'acqua Petronia; sic-

come nemmeno 1" acqua , che nella Piazza de' Mattei

fa la fontana .

L'Auspicio detto Perenne, che vi si prendeva, Au^plcj

non fu cerimonia fatta singolarmente ivi solo, ma ^^JJ,\-

solita anche altrove . Così nel 2. di Cicerone De Na-
tura Deoì'um e. 3. Itaque niaxinue Reipublicce par-

tes in Iris bella
,
quibus Reipublicce saìus continetur

lìullis auspiciis administrantur ; nulla perennia scr-

vantur etc. (1) .

retini .

Ala

// Campo Minore.

CAPO OTTAVO
lato del Campo Marzo fu il minore ,• testimo- Campui

nio Strabene : Proximus buie Campo , alius Ciiin- mi'ior •

pus adjacet ; e Catidlo, ove dice a Camerio §. 55.

V. 3.

7^e campo qucesivimus minore .

Il Donati giudica questo essere il Campo Tibe-
]^^^^i^i'.

riao , che Caja Tarazia , o Suffezia donò al popolo rivo k dq
nato liei

Caja t a-i

raziu ,

(1) Cosi ancora lo stesso Autore nel 2. de BLlnat.
e. ZS. Ituquc nec a/nncs tranacunt auspiccdo etc. e Pe-
sto in Manalis fons . Manatis Jons appcllatitr ab AugU'-
ribus putcus pcrcnnis , ncque iaincn spicicndus videlur

quia Jiwnen id spicialur quod sua sponte in a?nneni

injìuat .
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Romano, di cui Gelilo nel e. 7. del lib. 6. così: Ac-
cce LaurentìcB et Cajce Tarralice , si ve illa Suffetia

est , nomina in antiquis annalihus celehvia sunt .

. . . T-arratice anteni vi\'ce aniplissiini ìionores a Po-
palo Roinuìio liabilì . . . quod Cainjìuìn Tiberiìiuni,

si ve 3larlÌHni Papulo Romano condonasset : e Pli-

nio nel G. del 34. Invenitur statua decreta et Ta-
, ralice Cajc^ sive Suff'elice pìrgini Vestali , ut pò-
nevelur ubi vcllct .... nuoci Ccinipuni Tiberinum
gratificata esset ea populo . Né so in ciò non as-

sentire al Donati , Quel Campo Tiberino , e minore

PrttaFla- da lui si prende per li prati Flaminj , eh' erano fra

mittia . Roma, ed il Campo ]Marzo ; ma quel terreno che fu

poi detto Prati Flaminj , lo donò alla Città Flanii-

nio , e non Caja Tarazia . Plutarco nel 66. Proble-

tna delle Questioni Ptomane . Cur Circorum uni no-

nien est FUuninio ? An cjuod quum de priscis Ko-
inanis quidam Flaminius urbeni agro donasset , ejus

•j-editibus usi sunt ad equestria certamina ? cumque
adhuc superesset pecunice , viam ex ea straverunt ,

quani ipsam quoque Flamìniam appellaverunt ? ol-

tre che ninna forma potè serbar di campo quel si-

to , il (|uale
,
per quanto da noi già si è visto , da

edifiz,j per tutto sparsi ingombravasi ; e troppo aper-

ta diversità si scorge fra i nomi di Campo, e di Pra-

ti , eh' ebbero quello , e questi . Io , che ho fra i due
monticelli Giordano , e Citorio confinato il Campo
Marzo

, penso , che il Tiberino da Tarazia lasciato al

popolo fosse 1' aggiaccnte a sinistra al Marzio ; il qua-

le da Ponte Sisto a Ponte S. Angelo è costeggiato dal

Tevere da due lati, e potè ragionevolmente dirsi pros-

simo da Strabene (1) • Questo dopo essere stato ri-

(i) A questa congettura è totalmente contrario ciò che
al libro 5 p. i65. Strabene stesso asserisce . Dopo avere
descritto il Campo IMarzio grande , soggiunge : Yl>.;:<jiov

^'itni rcv "TTzé'tov tovtcv Kat a?v>vo ttìS'iùv , v.cti rroat
Ki,K>(ù 7rctiJ.7r7^tìiiic, ^ kcli ct>ffìì^ y.ctt d-ìcirpA rpict , kxì
ctiJ.<^iÒ-ia.r^ov ^y.oLt vctcì TTù'hvri'htic^ za/ avvìyjic, oi^^ì^'hoi^

he Tiupipycv av éc^anv a7rc(I)cttv!iv Titv ci7\7.}iv vrchiv ,

StcTTSf liepcTrpiTree-Tarov vcjiKyxvrtc, tqv rorrov rcvTOV
y.cct rct TCtìV ìTTKpAViTTcLTCtìv ij.vii/j.cir--i svrctièx y.uricy.ìoa.'

a-ctv ctv<^peov y.cci '^vvaiKcv . ci^icT^c) aTccTov Ss ro
Ma.v(rcc>~iiCiy y.a.>.oiiJiivoj ce. Cioè : Ticino a questo cani-
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stretto colla Via Retta , è facile , che il nome tlì mi-

nore per la sua aiigustezza acquistasse .

La Via Retta essere stata presso il Tevere in- ViaRecta.

segna il Donati coli' autorità chiara di Seneca nello

scherzo della morte di Claudio ; Inter Tiberini et

V^iani Rectarn descendit ad lìiferos . I^a delinea egli

fra Ponte Sisto, e quel dì S. Angelo , il quale al

tempo di Clnudio non era fatto . Io penso non vano

inimai^infircela fra il medesimo ponte Sisto, e l'an-

tico Trionfale, dove è oggi la strada delta Giulia;

essendo credibili th quasi certa , che i ponti avesse-

ro anticamente imbocco di qualche via principale .

Quindi fu forse facile a Giulio II il raddirizzarla

all' antica foggia , togliendone qualche poco numero
di casette, che l'impedivano. Così la Retta, e la

Flaminia quasi parallele ebbero li due ponti in fac-

cia , una il Milvio , e 1' altra il Trionfale , e perciò

pò , ha^'ii anche un cdtro campo , e ìnoltl portici intor-

Tto , e boschi sacri , e tra teatri , ed un anjìteatro , e tem-

pj sontuosi uno ulValtro congiunti , così che si credereb-

be mostrare come una aggiunta la città stessa . Pertan-
to ri/jutando (juesio luogo sommamente saci'o , ivi edijica-

rono i sepolcri degli uomini e donne più illustri ; il più
celebre poi , il così detto Mausoleo ec. Pa questa descri-

zione di Strabone apparisce chiaramente , che il campo
minore era quello che Cardini appella Marzio, e che il cam-
po Marzio stesso dove facevansi gli csevcizj era quella pia-

nura erbosa che si estendeva fra i colli ed il Tevere di là dal

Mausolèo . Imperciocché appunto nel campo minore Strabo-

ne pone i Portici, cioè que' di Ottavia, Filippo , Pompeo ec.

i tre teatri dì Marcello, Pompeo, e Ealbo, F Anfiteatro di

Statilio Tauro, i Tempj sontuosi cioè il Panteon, quello di

Minerva ec. il Mausoleo di Augusto , e gli altri sepolcri <Ie-

gli uomini illustri . In tal caso sempre più esatta si ronde
la descrizione che egli fa poco prima del Campo grande ,

dove dice, che ii' era ammirabile restensionc , la quale dava

spazio alla immensa moltitudine de' Romani di esercitarsi

alla corsa de"" carri , de'' cavalli, alla palla, al circo, alla pale-

stra ce. ; e che le fabbriche , che il circondavano , V erba ,

che perennemente coprivalo , le colline, che il coronavano
dall' altra sponda del Tevere ec. porgevano uno spettacolo

dal quale difficilmente un forastiere potea distaccarsi . Quin-
di piuttosto che dire , che Aureliano racchiuse dentro Roma
il Campo Marzio si dovrebbe asserire , che egli rinchiuse il

Campo Minore, e che il Campp Marzio propriamente detto

rimase sempre al di fuori .
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dell' una e dell' altra fa menzione egualmente Marzia-

le nell'epigramma ^5. del lib. 8.

Dani repetit sera conductos riocte penafes,

Lin^onus a Reda, Flaminiaque recensiti').
Via Tri- j7 jjj ^.jg Trlonfiìle fu forse la Retta , detta così , o
onfale . , ,

i . • i i ^ • • i

dal ponte clie v imboccava, o perclie insieme col pon-

te fu forse fatta .

Ristretto dunque il Campo Tiberino fra il Marzio ,

e la \ia retta , ben potè in riguardo del Marzio esse-

re chiamato minore . Il (juale epiteto correlativo al

Marzio fu cagione facilmente , che da Gellio dubi-

tativamente Marzio si dicesse; Tiberinuin sire 3Iar-

tiurn . Quindi si può dir , che Adriano volendo far

nuovo Mausoleo ( il quale non altrove , che in faccia

a luogo frequentato, cos[>icuo , e spazioso essere stato

fatto si può supporre ) ad imitazione d' Augusto , che

a fronte del Marzio 1' eresse, il piantasse eglia vista del

minor Campo; ma però di là dal Tevere per non oc-

cupare il sito servente ad altro .

Campo dì Serba anch' oggi , come il ]Marzio , nome di Cam-
tiore.

p(j ^ g g[ ^'iQQ (]ì Fiore 5 la cui etimologìa dal Fulvio

si trae ( come egli dice ) a loci prcestantia et celebri

-

tate
,
quasi a fìoriun amcenitate ; detto perciò non

Florce , ma Floreo. Altri , a' quali il Marliano si acco-

sta , lo deducono da Flora amata da Pompeo , come in

Plutarco SI legge . A me sembra derivazione assai più

diritta da quella Tarazia , che al Popolo Piomano il

donò. Di questa scrive a lungo la storia , o favola che

ella sia , Macrobio nel e. io. del i. de' Saturnali . La
dice nomata Acca Larenzia , ed essere stata Meretrice

,

di cui nel tempo d' Anco Marzio per guiderdone reso-

le da Ercole , s' innamorò Tarrazio uomo ricchissimo
,

e lasciolla erede : ed ella poi lasciò al po})olo Roma-
no diversi campi . Lo stesso cpaasi dicono Plutarco nei

Problemi , e S. Agostino nel 6. della Città al e. y- il

quale di più afFerraa avere ella ineritati onori Divi-

ni . Questa , cognominata secondo Plutarco Flavia
,

secondo Verrio citato da Lattanzio nel i. delle Instit.

Faula , credesi essere quella Flora meretrice , che dal

popolo Romano erede , per abolimento della memo-
ria di così brutta origine de' giuochi Florali da lei la-

(i) la altre edizioni 9Ì legge Tecla .
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sciali , fu fìnta p*^i Dea de* fiori . Così Lattanzio nel 20.

del libro sudetto ; Flora cuiii magiìos opes ex arte,

meretricia (Uicesivisset , Populwn Jiomamini sciipsit

Iiiercdein , certam peciiniani relùpiit , ciijus ex annuo
Jienore suiis natalis dies celebraretur editionc ludo-

rum. ,
quos appellant Floralia : quod quia Senatui

Jlagitiosum andebalur , ab ipso nomine argumentuni

suum placuit. . ut. j)udendce rei quondam dignilas ad'

dcrclur , Deani jìnxerunt esse
,

quoj floribus prce-

sit , etc.D'i cui 5 se fu la stessa , che Tarazia donatrice

del Campo Tiberino , ben' era convenevole , che nel me-
desimo Campo le si ergesse Tempio , dal quale il nome
al campo ancor dura; se diversa, pur è verisimile

,

che un Tempio a Flora meretrice nel campo da un'al-

tra meretrice donato si edificasse . O piuttosto la sta-

tua , che Plinio dice decretata a Tarazia , ovvero altra

per sovrabbondanza di guiderdone le fu eretta quivi

,

come in suo campo , detto perciò forse di Flavia , e poi

di Flora .

E" opinione del Fauno , che il Campo Minore fos-

se quel d' A grippa : ma Catullo , il quale fa menzio-

ne del minor Campo , fu assai prima d' Agrippa fattor

dell' altro .

I suoi ornamenti ben dovettero esser molli , ma Omamen

pochi se ne sanno . Principale fu la scena del Teatro ^ '^"?"<^

\. T-> \ ' • r 1
Lampo.

di rompeo , che ivi laceva prospetto , come nel ra-

gionar del Teatro dicemmo ; in faccia alla quale è fa-

cile , che la mole d' Adriano facesse la corrisponden-

za medesima , che nel Campo Marzo al Panteon il

JNIausoleO d'Augusto.

II portico di Pompeo essere parimente stato qui- Porti*""*

vi , si è dello per l'autorità di \ilruvio, e di Ap- '

piano portati nel cap. 3. dicendolo Appiano ante Thea-
trum , ed additandolo \ itruvio presso alla scena

,

che essere slato verso il Campo mostrai , Fu dunque
a sinistra della scena verso la ^ ia Retta , o piuttosto

a destra come più vicina al Teatro , dove oggi sono Palazzo

i Pollaroli , e il Palazzo della Cancelleria .

^JdlaCan

i\' -n • ^' 1
celleria .

JJi un Portico di cento ctilonne dello perciò He- Porticus

catonstjlon vicino al Teatro di Pompeo si fa menzio- Hecatoa-

ne da molli, ed in specie da Eusebio nella Cronica -,

^^y*"*'

ove raccontando 1' incendio al tempo di Filippo suc-

cesso scrive : Theatrum Pompeii incensum , et He-
catonstj lon . 11 quale se fosse il medesima con quel
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di Pompeo, è gran dubbio (i), Essere stalo il medesimo
argomentasi dalla sua vicinila al Teatro , e dalP avere

avuti appresso i due boschetti di Platani , secondo

Marziale nell' E])igramma ic). del 3. lìb.

Pro.riina cenLenis osteiiditiir iirsa coliimnis

Exornant jictce qua Platanona ferce ctc.

I quali boschetti essere stati presso il Portico di Pom-
peo diremo cou Pi'operxio in breve . Ma il medesimo
Marziale nel i4- epigramma del lib. 2. sembra aperta-

mente inferix'Ia fabbrica diversa , mentre raccontando

i luoghi fre([uentati da Selio dice :

Inde petit centum pendeulia teda columnis
,

Illinc Pompeii dona , nennisquc duplex .

Ove 1' Ecaton.stylon non solo fabbrica separata si leg-

ge dai doni di Pompeo , uno de' quali era il Portico
,

ma di più la parola Illinc qualche poco spazio di lon-

(1) Dopo questo incendio il Portico fu rifatto sotto gli

Imperadori Uiocieziano , e Massimiano , come dimostra que-
sta iscrizione riportata dal iGrutcro alla pag. 109. , e che sì

dice rinvenata nel Luglio del i554- presso il Teatro di

Pompeo .

GKNIO . lOVII . AVG
lOVIÀ . PORTTCV^ . ElVS . \ . FVNDAMENTIS

ABSOLVTA . EXCVLTAQVE
AEL17S . DIOINYSIVS . V. C. OPERI . FACIVNDO

Qaesta iscrizione non solo dimostra la rinnovazione dei

portico; ma ancora il cangiamento del suo nome in quello

di Giovio dal cosnonie assunto da Diocleziano . Inoltre , co-

me poco più sotto apparisce , Sparziano chiamò Campus
Jovls ( In Pescennio e. 12. ) questo Circondario, che il Car-
dini suppone cosi appellato dalla statua di Giove detta Ju~
piter Poinpejanus per eccellenza . Io credo piuttosto , che

r adulazione avrà chiamato di Giovio , o Giovio questo cam-
po ad onore di Diocleziano per il portico ristaltilito , e che

in Sparziano, il quale dedicò la vita di Posceimio a Dioclezia-

no stesso , piuttosto c!ie in Campo JOVlS deliba Icgi^crsi in

Campo vTOVlI , cangiamento dei Copisti assai probabile .

A questo Portico o al Teatro di Pompeo appartencr.i

quella Cloaca scoperta nel fare il Palazzo Farnese , la quale

partendo dal Campo de' Fiori portava l'acqua al Tevere (Vac-

ca Me/n. n. '55. ) . Poco distante poi dal Palazzo Farnese

nella fabbrica del Collegio Inglese fu nel iGì^z. trovato un bel

Fauno che avrà formato F ornamento de' giardini di Pompeo
( Bartoji Mam. n. 107. } .
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tananza almeno dimostra . Forse dirà alcuno , clie Se-
lio descrive ivi ricercante prima il Portico di Pom-
peo

,
poi le altre fabbriche del medesimo ; ma ricer-

cando quello p(>r buscar da cena luoghi di diporti da
oziosi , non si può supporre , che dal Portico andas-

se nella Curia, luogo di altro , che di spasso, e dopo
la morte di Cesare chiusa sempre , e" molto meno nel

Teatro, il quale nel tempo degli spettacoli tiMiendo li cir-

costanti occupati nell'attenzione, non li lasciava dare

orecchie a' parasiti , ed adulatori ; in altri tempi , men-
tre cojne Giovenale dice nella Satii'a 6. v, 65.

Ast alice nuotie'i aulcea recondita cessaci t

,

Et K'aciin , cìnusoque sonant fora sola Thentro :

stando chiuso, non ammetteva diporti, o tratleni-

ni menti ; onde i doni di Pompeo essere da Marziale

inlesi il Portico , ed i Boschi , divisi perciò dall' Eca-
tonstilo

, par debba conchiudersi j contuttociò lascio

io tutto nella sua pendenza ,

I Platani , che secondo Marziale citato erano pres- Luci Ph-
so rEcatonstylo , è vero, che da Properzio nella 22. tanorum.

Elegia del libro 2. si mostrano presso al Portico di

Pompeo
,

Scilicet wnbrosis sordet Pompeja coluninis

Porticus auìceis iicbilis Aliaileis :

Et creber pariter platauis surgeli libiis orda
Fluniìna soj)ito qua?que Maione cadunt

.

Ma siccome de' Busseli del Portico d" Europa dicem-
mo , di mente di Vitruvio erano fatti i boschi tra un
Portico , e l'altro alternati : onde uno de' due boschet-

ti de' Platani potè star fra il Portico di Pompeo , e l'al-

tro delle cento colonne , se però questo , e quel Por-
tico furono diversi .

Quindi è che da boschetti alternati , e fra' Porti-

ci , o forse anche altri edifizj , era reso il minore Cam-
po ameno , delizioso , e di estate frequentato da don- ^' Campo

ne , e da giovani , Perciò Ovidio nel primo De arte
'""""^.

amandi v. 67. consiglia i lascivi a frequentar quest' delizioso.

ombre .

7'// modo Ponippja lentus spallare sub umbra
,

Cam sol Herculei terga leonis adit

.

senza far menzione di alcun luogo del Campo Mag-
giore ; segno che colà erano cssercizj Marziali

,
qui

trattenimenti Venerei j e perciò colà era 1" altare, e
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forse il Tempio di Venere al Teatro sovrastante ; così

anche il medesimo Ovidio disse altrove .

At. licei , et prodesL Pompejas ire per umbras
,

p irs^iìiis cetliereis cuin caput ardet enuis .

Cosi ne'sopracilatì versi Properzio a Cintia vaga di an-

darsene a Prenestc , ed a Tivoli , rappresenta i diporti

del Portico di Pompeo co" suoi platrmi , e colle fonti ,

e nella ottava Elegia del 4. libro Cintia gelosa prescri-

ve legge all' amante , che non vi vada ;

Tu iieque Ponipeja spatiahere cultus in umbra .

Fiere di Sotto i Platani erano diverse Fiere di pietra per

pietra. ornaingnto ; fra le quali un' orsa da Marziale descritta

nel i(). Epigramma del 3. libro, nella cui bocca na-

scosta una vipera die la morte ad un putto , che vi po-

se incautamente la mano .

fonte

.

Vaghezza non poca gli si apportava da una fon-

te , di cui Properzio nella citata elegia 11.

Et crcber pariter pLatanis siirgentibas orda
,

Lluiniìta sopito fpitenue Maroue cadunt
,

Et Icviter lyrnphis tota crepitantibus Urbe
,

Cutn subito Triton ore recondii aquain .

Il qual Tritono dal Turnebo nel 7. de' suoi Avversar)

si stima fosse iu altra parte della Città , e gittasse acqua
^ copiosa dalla bocca , la quale acqua talora cessando is i

,

andava al fonte del Campo minore , ove imitava ca-

dute di fiumi . Al Donati piace, che il Tritone fwse

in questa fonte , e gittasse un fiume dalla bocca ; la

quale acqua talora chiusa , ed intercetta ivi , andava

ad altre fonti della Città ; sposizione molto più calzan-

te , e bv'jlla , A questo io , non per contradir loro , ma
per somministrare agT ingegni materie di sottilizzamen-

ti , e discorsi, aggiungendone una , direi, che il Tri-

tone servendo in quel fonte di chiavica inghiottisse

l'acqua caduta dal fiume , o da' fiumi per comunicar-

la ad altre fonti della Città j come nelT artifiziosa fan-

te , che sotto la Guglia di Piazza Navona ha architet-

tato il singoiar' ingegno del Cavalier Bernino , si vede
1' acqua da un Delfino tranguggiarsi . Cosi le parole di

Properzio sembrano additare .

Jiipiter Ornamento ancora diegli il colosso di Giove, che
t^mpeja-

Ql^yjjQ yj ercssc presso al Teatro di Pompeo , e fu

perciò detto Jupiter Ponipejanus , come , in Vitto-

re , ed in Rufo si legge . Plinio nel 7. del 34. dei Co-

lossi favellando : Talis in Campo Mai-Lio JupiLcr
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a Clandio Ccesare dicatus

,
qui 'vocal.iw Pompcjaiius

a vicinitate Thentri ; ove Plinio favellando in senso

]!Ìù ampio comjJiende nel Campo Marzio ancora il mi-

nore , e come Gellio , dice anch' egli Marzio il Tibe-

rino . Non è da passare inosservato , che in Vittore, ove

il Teatro di Balbo è notato , si legge ; CI. Cfcs. dedi-

cavit , et appellavit a vicinitate ; cosa falsissima , ed

inapplicabile a quel Teatro , ma ben propria del Gio-

ve Pompejano , che immediatamente sotto si legge . Er-

rò dunque il Trascrittore sicuramente nel por quelle

parole un verso più sopra .

Fu forse questo il Campo detto da Sparziano in

Pescennio C<impus Jovis
,
quando della casa del me-

desimo parlando dice : Doniiis ejas hodie Ilomce vi-

silur in Campo Jovis (^\')
',

piiì essendo verisimile ave-

re dal Colosso di Giove preso in alcun tempo parlico-

lar nome il Campo minore , che 1' essere mai stato det-

to di Giove il Marzio, dal Panteon a Giove Ultore de-

dicato , siccome il Donati congettura . Quel nome di

Marzio , con cui dojio la cacciata de' Tarquinj fu chia-

mato
,

gli dura anche oggi , e 1' esservi stato sempre
il famoso Aitar di Marte , ed il celebrarvisi I' Equirìe

di Marte , e 1' csercitarvisi sempre i giuochi Marziali
,

furono di quell'antico nome tenaci ritegni -, onde, che

giammai lo perdesse ,.e poi lo ripigliasse ha del duro .

Taulo maggiormente che il Panteon fu con nome
,

non di Giove , ma di Panteon chiamato sempre .

Il Tempio della Fortuna Equestre , che presso il

Teatro di Pompeo dissi essere stato , è facile , che gli

fosse a sinistra sul Campo
,
giacché a destra aveva la

Curia , ed il Portico . In questo ha indovinato il nuo-

vo \ittore, che in questa Piegione il connumera , ma
1' aggiunto fetus piaccia a Dio, che ben gli calzi .

Altri ornamenti nel Campo minore essere stali io

non dubito , e specialmente di Portici. D'uno de' qua-

li danno qualche fumo i frammenti di un'Arco de- j^j^usCra
gì' Imperadori Graziano , Yalentiniano , e Teodosio , tiani, Va-

che dal Marliano , e da altri si dicono veduti in Bau- lentimam.

chi tra il luogo, ov' era prima la Zecca, e la Chiesa jìì /
di S. Celso , e se ne apporta la seguente Iscrizione :

(i) Si veda 1.1 nota precetlente

k
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IMPPP.CAESSS. DDD.NNN. GR;\TIANVS.VALENTINIANVS ET
THEODOSIVS . PU . FELICES . ET . SEMPER . AVGGG.

ARCVM . AD . CONCLVDFNDVM . OPVS . OMNE
PORTICVM . MaXIMARVM . AETERNI . NOMINIS . SVI
PECVNIA , PROPRIA .FIERI . ORNARIQVE . IVSiERVNT

(la clic non essere slato Arco Trionfale si scorge (i) ;

e quel Portici massimi , de' quali vi fa menzione
, po-

terono essere portici flol Campo minore sotto Monte
Giordano distesi per lo lungo. Poterono essere P anti-

(i) Quesf arco si trova nominato nelF Itinerario soveu-
tf! citato dell' Hyf» , e due volte nell' ordine Romano del

1 14.3 , in una delle quali , malgrado ciò che Narditii asse-

risce , viene insig;tiito del titolo di trionfale ; et per pncliba-
twnponfcm,

(^
Jlcofricini ) andando verso S. Giovanni La-

terano ) iiitran.'J siih ARGV^ TRIVMPHALI Theodosii Fa-
Iciillniani cf Gralinni ifnpcratonan eie.

Sì è veduto i)iù volte ne' passi riportati dell' ordine Ro-
mano , die Parione avea un tal nome fino da quella epoca

,

cioè fino dalla metà del secolo XII. la notizia però più anti-

ca, die io abbia di tal denominazione rimonta al tempo di

Gregorio VII. il quale nel ter/.o anno del suo Poniihcato cioè
nel loyS. menti-e ccle!5rava la IVlcssa nella notte di Natale in
S. Maria Maggiore, a (jnndain Ccncin capliis fuit ci p<ir-

duclus in dninnm, praidicii Cencìi, (jiiee douiu.f pasila end
in loco ffui voccUur PARRIONI ( Paudulj)li. Pis. i^iYo Gre-
gor. FU. ) . Qunle fosse il nome antico di questa contrada
non è noto ; certo è ])erò , che dalle varie acoperte l'alte nei
tre secoli decorsi si rileva, che lo spazio fra Monte Giorda-
no , e il Circo Agonale era occupato da scultori , e scarpel-

lini . Si vedauo Vacca ( Metn. niun. Z-z. ) Bartoli ( Mc/nor.
ti. 68. 69. 70 ) e l'iooroni ( Mcm. n. 100. ) .

Vicino a S.Tommaso in Parione nel vicolo, che mena
,alla Pace furono trovate due grosse colonne, di giallo , che
segate servirono alla (Cappella Gregoriana in S. Pietro ( Vac-
ca Man. n.Zi.) . NclT Orto di S. Salvatore in Lauro furo-

no scoperte quattro statue femminili alte circa i 20. pal-

mi e senza testa . Nella parte di sopra eraiìo piene di goccie
di metallo , ohe parevano cadute dall' alto ; imperciocché
vi trovarono pure una fonderia di metallo . (Id.ZVIcvyi.n.i 11.)

.

Racconta l'icoroni ( Man. n. -jZ. ) che nel \~k.\. fu tro-

vata a S. Stefano in Piscinida nel demolire quella Chiesa,
una fabbrira Romana , creduta da alcuni una piscina pri-

vata da cui traesse nome la Chiesa . Altri la riputarono

una slufa privata ( Fea MisccUunca ctc. not. ed liiog. cit. )

Vi si trovarono pure due gran pezzi di colonne di venie

amico assai bello , ed un altro pezzo di brceci^ par-

ticolare .
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co IlecatonstjloTì , a cui il nome di massimo fa cor-

rispondenza . Poterono essere Portici al Campo IMar/o
,

ed al Minore comuni posti sul transito fra Puno , e l'al-

tro, in faccia al Tevere sotto Monte Giordano; ma
ciocché si fossero resti pure oscuro .

In strada Giulia dove è la Chiesetta di S. Biagio '^Vw/'/o

essere stato un Tempio di Nettuno argomenta il Mar- ^^^^^''

^'^"'

liano dal titolo ritrovato ivi scolpito in un marmo . Di

che lascio di dir più , non avendo iodi quel marmo S. Diagio

notizia, e sapendo ciuanto mal sicuro sia il fondarsi '"/ .'^^"^ '*

senz' altro riscontro su i marmi , che laciimcnte si tras-

portano qua , e là .

Tra la via Retta , ed il T(!verc , Seneca deluden-

do Claudio , dice 1" anima di (juelP Imperadore esser ca-

lata all' Inferno : Inter Tiberini , et f inin /{cetani

descendit ad inferos : ma perchè ivi ? forse per es-

servi sepolture frequenti ? io m'immagino quelle pa-

role non essere senza alcuno scherzo della viltà dt

Claudio derisivo ; onde siccome soir oggi ,
penso , che

ivi fossero spessi letamaj , de' quali il sito disgiunto

dalla frequenza degii uomini dava commodità .

Sbrigali dalla sinistra ci conviene saltare orinai

alla destra del Cam^x) Marzo .

Gli Edifizj , chefurono tra il Campo
]\larzo , e la Via hlauiinia .

CAPO NONO
C

I

lominciava la Flaminia sul fine della Lata , cioè sul

termine della Piegione j. presso Piazza di Sriarra , e

terminava poi a Riniini , di là dalia qual Città era il

principio delle Gallie . Fu selciata da Cajo Flaminio

Console vincitor de' Liguri ; siccome da Emilio suo

Collega fu da Rimini a Piacenza fatta 1' Emilia ; ma
dovendo trattar noi del suo principio , eh' era nella

Regione q. a lato del Campo Marzo , si lasci il resto

a' Descrittori dell'Italia . Da Ponte Molle fino a Macel

de' Corvi fu bella, e diritta facendo colla Lata una via

medesima . Era fiCvquejilatissitna , e si potè dir trion-

fale anch' ella . Per essa Vitellio entrò solennemente in

Roma incontrato dal Senato , e dal Popolo , la cui pom-

pa da Tacito nel 2. dtill' Istoria e. 89. così è descritta:

Jpsc Titelliiis a Ponte Milvìn insigni equo jialudatus

Tom.IJI. it

Via Fla-

minia .
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iiccinctusque Senatuni , et Populum ante se agens,
(jnoniinus ut captain Urbem ingrederetur , amico-
rum Consilio ilt'terrilus sunipta prcetcxta et compo-
sito agmine incessit . Quatuor Legionuni aquilcB per
frontem , totidcmque circa e legionihus aliis i^cxil-

la , niox xij. alaruni signa , et postpeditum.ordines

,

eques . Dein quatuor , et xxx. cohortes , ut nomina
gentiuni , aut speciem armorum

, Joretit discreta^ .

Ante aquilani P/refecti castrorum , Tribunique , et

primi Ceniurionum candida veste ; cceteri juxta
siiam quisque centuriam , armis donisque fulgcntes .

Et milituni phaleras , torquesque splendebant . Deco-
ra facies , et non l' ileìlio Principe digniis exercitus .

Sic Cnpitolium ingressus , etc. Ma non è chi più al

vivo la rappresenti di Marziale nell' epigramma 6, del

IO. libro predicendo il vitlorioso ritorno di Domi-
ziano .

Felices quihus urna dedit spedare coruscuni

Solihus arctois , sjderibusque duceni

.

Quando erit illa dies
,
qua campus , et arbor

,

et oninis .

Lucebit Latin culla Jenestra nitrii ?

,

Quando morce dulces, longusque a Ccesare pulvis,

Totaque Flaminia Boma videnda via ?

Quando eques , et picti tunica Nilotide Mauri
Ibitis , et populi i^ox erit una , f^enit ?

Sembrano (jul accennali gli alberi del bel bosco,
eh' era dietro al ìMansoleo d'Angusto adornante la Fla-
minia , Vi si legge il Campo , ohe era il Marzio , e tra

il Cilorio , e il Mausoleo vi si distendeva nell'aperto

spazio dell' Oriuolo solare. Tutto il resto della via si

dice finestre pien di Dame curiose , e crdca di tutta

Roma concorsavi per veder fuori della Città l'arrivo

dell' Jmperadore vittorioso antecedente al trionfo . Clau-

diano anch' egli inolto vivamente vi descrive la quasi

trionfale entrata d" Onorio nel 6. suo Consolato , e non
meno trionfalmente vi fa ritornare Stilicone vittorio-

so in quel Panegirico, che in lodo gli canta .

Della nobiltà della Flaminia sono segni gll^ spessi

archi trionfali, che vi erano , oltre (pielli , de' quali

nella Via lata parlammo . Sul principio della Flami-

^rii'^^'
nia mjl la piazza detta di Sriarra già fu un arco dove
è per appunto la strada , che dalla fontana di Trevi

va in piazza di Pietra , come dagli Anliijuarj del pas-
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salo secolo si riferisce , e nelle muraglie dell* un lato
,

e dell' altro qualche pietra di residuo si vede ancora .

Il Ferrucci nelle Anuotazioni al Fulvio stimollo di (Ilnu-

dio^ uè fu pensier \anoj perchè il marmo ritrovato Iali-

no i6.\i. nella medesima piazza sotterra apportato dal

Martinelli nella Roma Piicercata ne dà la certezza colla

Iscrizione , sebben mutilata , che vi era , la quale è

questa supplita eruditamente da Gauges de Gozze .

TI. CLWciio Di usi J. Ccesari

KWGWsto Germanico Pio
PONTIFICA 3rax. Trih. Fot. IX.
COS. V. IMperatori XFl. Patri Patriai

SENATVS . P0PV/w5^ae Romanus quod
REGES . ^VCLTanniai perduellcs sine

VLLA lACTVra celeriter cceperit

GENTESQ. Extreinarum Oichadiini

PRIMVS . INDICIO facto R. Imperio adjeccrit . i^co <ii

TT 1. J • T n • j • Portogal
Un altro arco dura in piedi sulla via medesima

^^ ^

presso S. Lorenzo in Lucina , ed è detto di Portogal-

lo dal Card, di Portogallo , che abitava ivi . Si legge

nel Fulvio , essere stato detto al suo tempo Arco di

Trofoli da" Trofei, per quanto egli s' immagina , che V a-

dornavano , o da Tripoli , come dice piacere ad altri ;

per la vittoria di tre Città
,
prout ( soggiunge ) vete-

rem inscriptionem superioris sceculi nostri patres se

legisse retulerunt . Fu dagli Antiquorj slimato Arco
di Domiziano per due ragioni . Prima perchè altre fab-

briche del medesimo furono ivi appresso . Secondaria-

mente perchè in un basso rilievo , eh' è a sinistra , si

vede Domiziano scolpilo di statura alta , come da Sve-
tonio si descrive , mentre una donna in aria sembra
volare: e ciò riferiscono ad un sogno dui medesimo da
Svetonio riferito nel i5. Minervam

, quani supe/sti-

tiose colebat , soniniavit excedere sacrario , negan-
tem ultra se tiieri eiwi posse

,
quod exarniata esset

a love . Ma da' più moderni ciò non si accctla .

Vi è chi niega quell'immagine essere di Domi- N.infndi

zlano , vedendosi con capelli distesi , e con collo gros-
^^'"'-'«"

so, e lungo j e Domiziano ebbe i capelli corti, e ric-

ciuti ; onde Arco di Claudio da altri si crede, e si

dice cavarsi dalle medaglie : 1' Arco di Domiziano avere
avuti quattro archi , e questo ne ha un solo ; ma pe-
rò potè questo essere di un solo arco , o vacuo , ed
alcuno degli altri molli a Domiziano eretti esseie di

h 2
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altra foggia . Meglio si con fu la dal Donati con due ra-

gioni ; la prima sì è , che gli Archi di Domiziano furo-

no gi Itati a terra : Svetonio nel 23. Cantra Senatus
adeo Icelatus est , ut repleLa certatim curia . . . et

imagines ejus corani detraili , et ibidem solo affìgi

juberet : novissime eradendos ubique titulos , aholen-

damqae ovineni memoriam decerneret ; e Dione , o

por meglio dire Sifilino in Nerva yircus quoque uni
illi viro eredi dejecti fuerunt . La seconda, che il

sogno di Minerva avvenuto a Domiziano poco prima
della morte , non potò scolpirsi , né fu cosa da porsi

in Arco Trionfale .

JSediDru
|<^ opinioiie del Donali 1' arco essere stato di Dru-

so fratello di Tiberio. Lo muove l'autorità di un li-

bro manoscritto di Giovanni Marcanova , che è nella

libreria del Collegio Romano , contenente con stile roz-

zo copia grande d' Iscrizioni , e non poche cose di an-

tichità ; la cui sentenza dal Donali si avvalora con un
caso da Svetonio narrato nel prinao di Claudio , ove

parla di Druso : Ilosteni enim frequenter ccBSum , ac
penitus in intinias solitudines aduni non prius de-

^titit inseqai , qiiam species barbarce mulieris liu-

mana am:plior znctorem tendere ultra sermone lati-

no proli ibuisset . Questa donna , e non Minerva sti-

ma il Donati essere facihnonte la scolpita noli' ar-

co y ma se Druso la vide nel perseguitare i Germa-
ni , come sta ivi egli scolpito sedendo senz' armi ? nè

ella è vestita d'abito barbaro , nò è di statura mag-
gior delP umana .

Arcns Di- lo risguardata ben bene quella scoltura, vi ho
vil^larci. pninieramenle osservato la faccia della persona se-

dente , bencliè oggi non intera , scorgersi nondimeno
con barba non rasa , come dopo Adriano portarono lun-

go tempo gì" Impcradori . Inoltre la donna è portata in

aria sugli omeri di un giovane alalo , che ha una tiac-

oola nelle mani , sotto il quale è un edifizio quadra-

to , che arde. Colai figura sembra a me nò a Domi-
ziano, ne a Claudio potersi applicare 5 e la bontà dei

lavori di tutto 1" arco lo dichiarano fatto prima di Se-

vero : onde fra Adriano, e Severo sì può giudicare di-

rizzato , e se non disdice il far congettura almeno dub-
bia di cose incerte

,
potè essere dell' Imperador Mar-

co Antonino , il quale mortagli la moglie neN' Asia la

fieificò , le eresse colà Tempio , fé Colonia il \ ico , nel
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quale morì , di che sono facilmente immagini il ro-

go > e la donna portata al Cielo , die si veggono in

ijnella soollura , siccome anche la conciono fatta al po-

polo , ed il Tempio , eh' è nell'altra , la quale a destra

vi si conserva . \i si aggiunge , che come scrive Ca-
pitolino, tornato allora Marco dall' Asia trionfò , aven-

do prima di andarvi soggiogati i Marcomanai , ed aU
tri Popoli della Germania , e col trionfo ha del ragio-

nevole gli fosse fatto anche 1' Arco diverso da quel-

lo , che comune con Vero per la vittoria Partica otten-

ne prima , e probabilmente presso gii altri monumen^
ti degli Antonini fu eretto, siccome sta questo (1) .

PVa la via Flaminia , ed il Campo furono più fab-

briche celebri, nella cui traccia può priinteramente ser- Arconau
virci di scorta quel Sello di Marziale ( lib. a. ep. 14. ) tarum.

rammentato più volte . Questi vedemmo essere stato

solito
, per buscarsi da cena , andar di tiro in Cam^

pò Marzo nel Portico d' Europa . Quindi ;

Si ìiiliil Europe J'ecit , timi Sepia petiinfur
,

S/ fjiiìd Philtirides prrestet , et yEsonides .

I quali son Chirone figlia di Flllira , e Giasone , fi-

glio d' Esonecapi degli Argonauti . S' intende qui per-

ciò dal Donati il Portico degli Argonauti ; né jniò du-
bitarsene . Dal Portico di Europa dunque Selio per

andare a quello degli Argonauti s' indrizzava a 1 Septi .

II Portico d' Europa era nel Campo a pie del CI torio
,

dunque 1' altro degli Argonauti era di là da i Septi

(1) Questo Arco già esìstente sotto, il Palazzo rlano ,

come rilevasi dalla iscrizio£ie apposta nel Palazzo incontro
,

fu distrutto da Alessandro VII. fanno 1662. I bassorilievi

furono trasportati in Campidoglio , dove oggi si osservano

air ingresso della Sala degli Orazj nel Palazzo de' Conserva-

tori . Le colonne , che erano di verde antico servirono alla

Cappella Corsini al Laterano .

Dai bassorilievi non resta dubbio , che questo arco ap-

partenesse air Imperadorc Marco Antonino . Anastasio nella

vita di Adriano ì. Pontefice lo appella trcsfaccicella.^ , no-
me che avrà continuato a portare fino al Secolo XVI. quan-

do ricevè quelli di Arco dclLl RctrofoU (Vacca Mein. /i.i 1. ) ,

e di Arco di Fortogcdlo dai nomi di coloro che abitarono

nelle sue vicinanze . Fu ampiamente illustrato dal Severolì

in una memoria inserita nelle dissertazioni dell" Accademia
di Cortona T. I. n. XI. In questa edizione di Nardini se ne
riproduce la stampa .
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verso la Flaminia ; ma i Septi occuparono lo spazio
,

eh* era sotto il Ci torio tra il Palazzo de" Capranici , e

la via , clic dalla Rotonda va al Seminario : quel por-

lieo dunque , fra cui , ed il Campo erano i Septi , sta-

va fra la Piazza delta Capranica , e la via Flaminia det-

ta il Corso , eh' è per appunto un' additare il contorno

Piazzarli ^^ Pi'i7//-a di Pietra . Qui si vede oggi un gran residuo

Pietra . d' edifizio alto , e magnifico d" ordine Corintio, ed un-
dici colonne di marmo scannellate , ma fatte dì pezzi

,

sono anche in piedi ; le quali non d' assoluto porti-

co , ma di portico a Tempio , o ad altro edìfizio con-

giunto , fan vista j poiché alle prime otto pili vicine

al Romano Seminario si vede una gran volta appog-
giata , residuo certo di Tempio, o Basilica; le tre più

v^icine al Corso mostrano essere state del Portico , che

era avanti , vedendosi fra esse l'architrave spiccato cor-

rere dentro , e fuori . Anzi il non vedersi nella terza

la svolta dell'architrave fa congetturare , che il porti-

co si distendesse ancor più oltre, e vi fosse la quar-

ta colonna , che ora non vi è più . Similmente il ter-

go dell' edilizio , dove è la prima verso il Seminario
,

si scorge chiaro
; perchè facendo quella angolo , ha non

molto lungi un capitello pur marmoreo , e Corintio
,

ma uon tondo ; segno, che nel tergo dell' edifizio in

vece di colonne erano pilastri congiunti al muro .

Tempium Questa fabhrica fu da alcuni indovinala Tempio
Antonini i' -\i„ . • • 1 1 j* .

cum Co-
JVlfirtc

, ma senza pure un picciol lume di scorta .

lumna. Si tiene concordemente da altri per Portico, o Tem-
pio , o Basilica di Antonino per due argomenti . Il pri-

mo è di un marmo trovatogli appresso , in cui del

Tempio di Antonino ( come il Marliano riferisce ) era

menzione
; l'altro si trae dalla vicinanza all' Antonia-

na Colonna ; ma sono ambidue motivi fragilissimi ',

perchè il marmo non solo potè esservi trasportato
,

ma la non molta distanza del Tempio di Antonino a

quel luogo mostra essere stato facile nel rovinar dell'

edilizio lo scorrere casualmente fin li . Quella , che

vicinità poi alla colonna si dice , è piuttosto lontanan-

za ; perchè il poco spazio , il quale è fra la Colonna ,

e la via Flaminia , e dalla medesima Colonna a mon-
te Ci torio , dà contezza dell' altro spazio, che vi era da

per tutto all'intorno, il quale oltre il termine di Piaz-

za Colonna , o non passò , o passò tanto di poco , che

Piazza di Pietra gli fu assai lungi . ISè saria eh' esor-
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bitatiza , e grande il dire , che il Foro di Antonino

da una parte si dilungasse dall' Antoniana , a quella

colonna , dall'altra altrettanto dalla medesima Anto-
niana ai Verospi ; ma poi fosse sì stretto , rlio quanto

è fra la Colonna , e il Corso fosse la metà della sua

latitudine . Vi si aggiunga la positura di questa fab-

brica riguardante non \erso la Colonna , ma verso il

Corso, e tanto al Corso vicina , che, se più larghez-

za il Foro di Antonino non ebbe, fu storpiataniente

angusto , e lunghissimo . In ultimo l'altezza del ter-

reno , che è tra Piazza Colonna , e quel Portico , dove
è l'Ospedale de' Pazzarelli , fa indizio chiaro di alcu-

na rovina di fabbrica , che vi era frapposta : e quivi

essere stato il Tempio di Antonino può giudicarsi più

rettamente, di cui l'Iscrizione dal Marliano accenna-

ta parlava , e di cui Publio \ittore scrivo ia queste

Regione : Templum Antonini cuni Columna Cocli-

de , etc.

Le undici colonne dunque essere state del Por- Ponìro
,

tico degli Argonauti rini.ine più verisimile di granlun- ^ [^^"P'o

ga . Da Dione si dice Portico di Nettuno nel lib. 53. no.

ove fra le altre spese da Agrippa fatte in adorna-

mento di Roma , soggiunge : Et Porticiim Ncpliini

propter victorias nauales e.rtruxit , et Argonauta-
rum pictura decora^Ht etc. E gli Anliquarj raccolgono

essere stato ivi col Portico anche il Tempio di JNet-

tuno : e sebbene del solo Portico Dione parla , il me-
desimo Istorico nel racconto , che fa deli' incendio del

Vesuvio Epitom. in Tito , soggiungendo 1' altro in-

cendio successo in Roma , dice aver quel fuoco ab-

bruciato Serapeuin , Iseum , Senta , JNEPTCJNIUM n ,

I liernias Agì'ippcc , rantlieum , UincLionum , etc. di istitu-

luoghi tutti quasi contigui uno all'altro. Sparziano "'^ •

ancora in Adriano par mostrarlo ivi , ma con noiue di

Basilica ( la qual variazione di nomi non è insolita fra

Scrittori specialmente de' secoli meno antichi) Romce
instauiavit Pantlieuni , Septa , Basilicani Ncptuni

,

sacras cedes plurimas , etc, e benché nell' ordine di

un racconto di più edifizj non si debba far ftuidamen-

to , conluttociò l'esser egualmente registrati \i(iiiida

più d' uno ScjHltore , non ha poco di efilcuia . Dicia-

mo dunque avere Agrippa fatto ivi il Portico al Tem-
pio di iNettuno , che vi era forse per prima , ornan-

dolo , e nobilitandolo nel di fuori , e però aver Dione
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scritto solo del Portico ; o piuttosto il Portico più del

Tempio nguar(ievole , e più frequentato, fé, che più

di lui , che dt-\ Tempio restasse scritto ; o lilialmente

se il Portico degli Argonauti fu dal Tempio di Nettu-

no disgiunto, {i)\ fu almeno prossimo : sicché ad ogni

peggio presso qacìle undici colonne , che erano del Tem-
pio fu, se non ivi proprio (i).

(i) Questo saporlio avanzo di tempio per la sua <lispo-

sizione architotlonioa non può mai essere stato un sonjpli-

ce portico di passeggio , come pretende il JNnrdini . Se poi

abbia app.nrtonuto al Tempio di Nettuno , o al Tempio di

Antonino è incerto - Lo stile però , e la vicinanza alla co-

lonna Antonina rendono assai probabile l'opinione , che sia

un avanzo di un edificio Antoniniano , e per conseguenza del

Tempio di Antonino appartenente al Foro. Queste circostan-

ze non rendono cosi disprcj;iabilc corno, è per il Nanlini ,

r altra delF essersi qui trovata una iscrizione relativa al Tem-
pio di Antonino . Le ragioni addotte in contrario dal Cardi-
ni sono assai frivole. Né è una esorbitanza credere , che quel

Foro si estendesse fino là ; né fiavvi argomento per suppor-

re , che la metà della sua larghezza fosse limitata dal Corso

,

poiché questo lo poteva traversare setiza servire di limite .

Finalmente T essere questo edifizio rivolto di fianco alla co-

lonna non esclude che potesse appartenere al Foro ; im-
perciocché si vede pratticato lo stesso al Comizio nel Foro
l\omano , il quale è anche esso rivolto di fianco ;, e fra il

piano vero delia colonna, e quello del Tempio in «juestione

non v' è quella dift'erenza di livello ^ che Nardini suppone.
Comunque però sia è certo che è uno degli avanzi più belli

,

che ci rimangono dell'architettura antica. Le coloiuie sono
state molto danneggiate dagrinccndj; hanno 4- piedi e due
pollici di diametro , e o<> piedi e 6 pollici di altezza. Neil' in-

terno si vede ancora un avanzo della volta con comparti-

menti a cassettoni di stucco . Questo cdifizio sendo rimasto

ingombrato da tugurj , Alessandro VJI. il volle sgombrare;
ma io stato delle colonne non permise di lasciarlo isolato ,

Gilde Innocenzo Xll. nel fabbricare la dogana chiuse gì' in-

tcrcoluiuij e Io ristaurò alla mejj>Iio
,
particolarmente nel fre-

gio , e nelle cernici superiori con cementi ; quegli orna-

ti erano di marmo , e molto ben lavorati (Fca ^nnoiaz.
alla meni, sopra i diri/ li i/el principato p. 44-) come si

rileva da un frammento ivi trovatone ai tempi di Clemen-
te XII. il quale si \ede i:osto sotto qneUa specie di proj^ilei

che danno ingresso all' antica cittailella sul Campidoglio .

Pare , che intorno al foro l'ossero disposte statue , so-

pra i piedestalli , ne' quali erano scolpite in mezzo rilievo

Frovincie debellate . Alcuni di (juesti piedestalli furono tro-
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Il Porilco Vipsaiiio , di cui Tacito nel 1. dell'Islo- Portico
rie e. 3 1 . : Missiis , et Celsiis Martius ad Electos II- Fipsatno.

lyrici e.rei'citus f ipsnnii in porticu terìilentes , il

Donati crede , e non fuori di ragione , essere questo
,

di cui si è parlato : essondo Agrippa della gente \ ip-

sania . E sebbene anche il Portico del Panteon fu opera

d' Agrippa : nulladinicno di questo , come ])iù frequen-

tato , e più c(Jebre , doversi intendere non so dubita-

re . La celebrità , e frequenza sua mostrasi da Marzia-

b; in ])iù luogbi , ma specialmente nel 1. epigramma
del i8. libro; ove per rappresentar la turba degli oziosi,

elle nel Portico di Quirino passavano l'ore, si vale

della comparazione di tre altri i più frequentati di Ho-
jna ; cioè di Pompeo , d' Europa , e degli Argonauti .

Turhain non habet otiosiorem '

PovìjìeJHs , Tel yJ^enon's puella
,

l^cl priìiice domin US levis Carinte .

Come anche nell' epigramma 20. del 3. ricercan-

do i trattenimenti di Canio , due soli portici come prin-

cipali rammenta :

u4n spatia carpii lentus y/rgon anta} imi ?

An delicatCE Sole rursus FAiropce

Inter tepentes post meridìem bnxos
Sedet , anihulatve liher acribus curis ?

de* quali quel d' Europa nel più bello del Campo Mar-
zo quel di Pompeo nel più delizioso del Campo Mi-

nore essere stati celebri non è gran fatto ; ma questo

degli Argonauti fra il Campo , e la Flaminia ristretto
,

quale occasione potè avere di celebrità ? Dicasi pure
,

che a lato del portico alcun particolai'e esercizio si fa-

cesse ; al cui spettacolo concorrevano gli oziosi ; né

senza alcun fine fu fabbricato ivi da Agrippa . Qui
forse i cavalli si domavano , e si esercitavano , come
nel campo la gioventù

,
giacché era il cavallo sotto la

vati ai temili di Taolo 111. (Vaerà Meni. «. 21. ) ed ai no-
stri giorni hanno avuto la sorte (logli altri monumenti Far-

nesiani , essendo stati trasportati in Napoli; altri ne furono
trovati ai tempi di Innocenzo X. eil Alessandro VII. presso

la Rotonda dove erano stati tras])ortati ne' bassi tempi , ed
alcuni erano stati posti nelF intercolunnio del portico . Que-
sti stanno in Campidoglio , al Palazzo Odescalchi , ed alla vil-

la Panfili . ( Bartoli Man. n. 7B e ii5. ) . Oggi il Tempio di

Antonino serve iti portico alla Dogana detta di terra .
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protezione di Nettuno . Anzi non dissi , che i Trigarj

facilmente erano congiunti ai Septi ? Chi dicesse dun-
*rigar). ^^^ |j J^ogo dotto Trigarj con li Septi confinante, e

for*se come i Sepli cinto di muro essere stato quello

spazio, sul quale era il Tempio, e il Portico di Nettu-

no , direbbe paradosso ? JNei Trigarj essersi esercitati

cavalli raccolgasi da Plinio nel fine della sua Istoria

Naturale ; Ne equos quideìn in Trigariis prceferri

ullos vernaculis aniniadverto \ o vi fu mandra di ca-

valli , e cavalle da vendere , dicendo il medesimo Pli-

nio nel 1. del 29. ragionando di Tessalo Medico : Nid-
lius histrionwn , equarumque Trigarii comitatior

egrexsus in publico erat . Né vi disdirebbe il nome , che

ha la Chiesa prossima di Santa Maria iu Equiro ( se

però non in Aquiro fu il nome antico) degli antichi

Trigarj molto espressivo (1) • In fatti quel bel filo di

colonne porta seco presunzione, che in faccia , o a la-

to gli fosse spazio , nel quale alcuna occasione di fre-

quenza avesse quel Portico .

Colonne Le Colonne Yipsaue , che nel 4- lihro all' epi-
f-ipsane . gj-aj^i. 13^ Ji Marziale si leggono .

Qua vicina pliiit f'ipsanis porta columnis
,

Et inadet assiduo lubricus inihve lajns ;

In Jugulum pueri
,
qui roscida Tempia subibat

,

Dccidit 1) iberno prcegravis unda gelu .

Porta giudica il Donati doversi intendere del Portico degli
pwvosa Argonauti ; e la porta acquosa il- vicino fonte dell'acqua

\ergine : le quali cose tutte suppone egli essere pres-

so la fontana di Trevi . Io con poco divario nelle co-

se , e con maggiore evidenza ne' siti giudico la porta

essere uno degli archi del condotto dell' acqua Vergine ,

che alla via da noi supposta fra la Minei'va , e S. Igna-

zio doveva uecessariamfnte far porta, e come degli

acquedotti è solito, per qualche rottura stillando, ave-

va fatti stilli di ghiaccio . Vicina questa al Portico de-

gli Argonauti ben si potè dir da Marziale prossima alle

Colonne Vipsane , senza intendere qui la Porta Cape-
na lontanissima , come altri fanno .

(i) Seudosi trovata nel 1745. una vasta platea di gran-
di mastri di travertini incontro la Chiesa di S. Maria in Aqui-
ro , il Venuti suppose che potesse e»sere un avanzo de' Septi
Trigarj .
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Giacché delle cose di Antonino si è principialo il Colonna

racconto, meglio eseguire a parlarne. La Colonna a -^«'on'-

chiocciola detta Antonina , che Antoniniana dovrebbe "''*

dirsi , è in piedi nella piazza , che dalla medesima ha il

nome . Si vedeva molto guasta prima del Poniiiicato dì

Sisto V. che fé risarcirla, e le pose in cima la sta-

tua di S. Paolo di bronzo indorata . Questa essere sta-

ta eretta dal Senato ad Antonino Pio dopo la sua mor-

te , argomentasi da una Medaglia colla medesima colon-

na , e con lettere , che dicono DIVO PIO
,

portata

dall' Erizzo, ed ò questa (i). .

(i) La medaglia riportata dairr:rizzo,e che si vede aln.47.

non rappresenta questa colonna Antonina , della quale parla il

Nardini; ina T altra di cui si fece menzione di sopra. Questa,

di cui si tratta fu dal Senato eretta a Marco Aurelio per la

sua spedizione contro i Marcomanni , la qurdc si vede es-

pressa sulla colonna stessa in bassorilievo . Pare che ella

fosse almeno finita dopo la sua morte. Che ella appartenga a

Marco Aurelio , e non ad Antonino Pio , non solo lo dimo-
strano i bassorilievi , che rappresentano la storia della guerra

Marcomannica fatta da Marco Aurelio l'anno ij^. dell'Era

Volgare , cioè circa quattordici anni dopo la morte di An-
tonino Pio , ma ancora una iscrizione che si conserva nel

corridore delle lapidi al Vaticano , che sendo troppo lun-

ga nota ometto di riportare . In questa iscrizione si dà il

permesso da Settimio Severo , e Clodio Albino ad Adrasto

Liberto r anno 190. della Era V^olgare , di edificare a proprie

sue spese una casa per aver cura della Colonna Centenaria
DIVI MARCI . Non è noto perchè Centenaria la nostra co-

lonna fosse appellata . Forse lo fu per la sua altezza .

Questa lapide fu trovata l'anno 1777. nelle rovine del-

la casa stessa di Adrasto presso la Colonna ( Fea Diss. sul-

le Ro^f. (li Roma p. 34'1- ) Questa colonna si trova citata an-

cora neir Itinerario dell' anno 875. L'anno o54- era di già in

possesso del Monastero di S. Silvestro in Capite , ( Giacchet-

ti Hist. di S. Silv. CI.) come si rileva da una bolla di Aga-

pito II. che la conferma a quel monastero . In questa bolla

la coloHna di cui trattiamo si dice columnam majorctn . .

tfuce dicitur Anlonini cuni cella sub se
i

e ciò per distin-

guerla dall' altra di .intonino Pio, che era più piccola, e sen-

za cella suo se . Questa fu poi da' Monaci stessi data in af-

fitto , finché temendo perderne il dominio rivocarono il con-

tratto r atuio 1119, siccome si rileva da una Iscrizione affis-

sa nel portico di quella Chiesa . Da questa stessa Iscrizione

si osserva che annessa alla colonna era una piccola chiesa di

S. Andrea . Dopo quella epoca non se ne ha più memoria fi-



124 EDIF. TRA IL CA3IP0 MARZO, ec.

Ma perchè in essa ( come osserva il Donali ) si

\ede scolpita la guerra Marconiannica fatta ria ^Nlarco

suo successore , colla pioggia impetrata da Giove , co-

me credevasi ( ma veramente 1' impetrarono i Cristiani

da Dio ) in quella gran sete dell* cseiTÌto , si argomen-
ta dopo la morte di Marco finita da Commodo .

Foro f!'
^^^ Foro benché altra parlicolar cognizione non

intoni- si abbia , è sufficiente lume la stessa Colonna , che sen-
"" • za piazza intorno suppor non si deve . Nel Foro gli An-

tiquari pongono Tempio, Portico, Basilica, e Pala-

gio . Del l'empio non può dubitarsi
, ponendolo Pu-

blio Vittore, ed avendosene rincontro nella Iscrizione

del Marliano , e da noi sopra accennata ; e forse ve
ne fu più d'uno , leggendosi in Capitolino e. 18. an-

che a Marco Aurelio fabbricato Tempio: Unde elicmi

Temphun ei constitutum, dati Sacerdotes Antoìiiniani,

et Sodales , et Flamines , etc. (1) . Che il Foro fosse

no ai tempi di Sisto V. il quale v' impio£;ò circa 10,000 scu-

di per rislaurarla e porvi sopra la statua di S. Paolo in bronzo
in luogo di quella di IM. Aurelio portata via forse da CostantelT.

Questa colonna che per merito è inferiore alla Trajana ha
più di essa sofferto dal tempo , essendo più esposta per la sua

situazione . Pare in qualche luogo , che abbia sofferto il fuo-

co , seppure non è effetto del fulmine , dal quale secondo Pog-
gio Fiorentino (De variaf.Joi't. Vrb. Roììice cip. Sallcngm
T. I. p. Z']Z. ) venne colpita. Essa è d' ordine dorico com-
posta di 28. pezzi di marmo posti orizzontalmente uno sopra

r altro: Iia 11. piedi e mezzo di diametro e 88. piedi e mez-
zo di altezza compresa la base , e il capitello .

(1) Che Antonino Pio avesse un Tempio , oltre Publio

Vittore, eT Iscrizione di Marliano, sene fa menzione da

Capitolino ( In Anton, e. uU. ) : Mcriiit et Flciniinem , et

Circense.': , et Templinn , cf soilalcs Anton iniano s ; e que-

sto è quello che ho dimostrato di sopra essere stato a Piaz-

za di Pietra, ove ne restano magnifici avanzi . Il tempio poi

di Marco Aurelio forse è quello , che si vede sulla via Saci-a,

e che si dice dalla iscrizione dedicoto ad Antonino, e Fausti-

na . Si sa che Blarco Aurelio si chiamava ancora semplice-

mente Antonino , e così si trova appellato nella iscrizione del-

la Colonna Antonina oggi esistente al Vaticano . D" altron-

de se iJ Tempio sulla via sacra, fosse dedicato ad Antonino Pio,

non si sax'ebbe omesso nella iscrizione questo ultimo sopran-

nome , nò si sa che Antonino Pio avesse altro Tempio , che

quello presso il suo foro ; poiché un sol tempio ili Antonino

Pio si trova menzionato presso gli antichi Scrittori . Or;» se
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adornato all' intonio di portici , e di Basilica , come

cose alla magnificenza di quel secolo solite , sembra

afTermabile : ma che vi fosse anche Palagio non è a me
noto . JEdes Ju.

Il Tempio di Jiiturna essere stato presso 1' acqua tumai ad

Vergine scrivono lUilo , e Vittore : yl^lis Juturnce ^^"amVir

ad aquani f^irgineam . Ed Ovidio nel 1. de' Fasti

V. 4^'7-

Te quoque lux endem Turni sorov cede recepii

Hic , ubi Firs,inea Campus obitur aqua .

Quindi il INlarliano , ed altri argomentano , che

fosse presso la Fontana di Trevi , detta ne' secoli pas- Fontana

sati Lotregllo corrottamente , come essi pensano , da "

'''''^'''

Juturna j ma avendo noi mostrato , che il fonte , oca- Lotre^^Uo

stello antico dell' acqua \ ergine non fu nel sito d'og-

gi , ma che nel fin dell' acquedotto curiiculnre segui-

va l'arcuato fino al principio de' Septi
,
presso i quali

per detto di Frontino terminando diviclevasi l'acqua

ad usi diversi ; segue, che quivi , e non altrove fosse

il Tempio di Juturna . Così il sopraccitato verso d'Ovi-

dio ha la sua vera luce :

Ilio , ubi T irginea Campus obitur aqua .

Se dunque presso il Seminario terminava l'acquedot-

to , non lungi gli fu anche il Tempio di Juturna ;

e forse S. Maria in Aquiro ( se veramente Aquiro fu ,

come si legge in Anastasio , e non Equiro , il cognome

antico) fu detta dalla vicina acqua , ed ivi era forse

il Tempio di Jutui-na ; a che alludono le Anatre di bron-

zo , che scrive il Fulvio esservi state trovate quando
Anastasio Papa vi fé la Chiesa . Le colonne (1) , che

essere state nel giardino della Chiesa medesima riferi-

sce il Mauro , mostrano , che ivi fosse o Tempio , o

un sol Tempio ili Antonino Pio si trova menzionato dagli

antichi Scrittori , e se le rov ine di questo si conoscono , con-

viene per necessità clie 1 altro tempio, pure di Autonino, ap-

partenga a Marco Antonino suo figliuolo adottivo , il quale

avea anche un tempio secondo Capitolino ( In M. intoni-

no e. 18. ) .

(i) Queste colonne esistono ancora nel cortile del Pa-

lazzo incontro il Teatro Capranica , e nelle case annesse ; una

«e ne vede nel vicolo della Spada di Orlando .
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Portico antico . Furono perciò facilmente, o del Tem-
pio di Juturna , o del Portico de" Septi .

La menzione degli archi dell" acqua Vergine , che

erano nel fondamento della facciata di S. Ignazio , ci dà

occasione di trattar qui delle fistole di piombo trova-

le*! appresso. Racconta il Donati, che in quel tempo
si faceva da' Maestri di strada votare un' antica chiavi-

ca scoperta ivi appresso , mentre un' altra nuova si

andava facendo , e nel cavo poco lungi dalla Roton-
da fu trovato un pezzo di condotto antico di piombo
non tondo affatto , ma in sopra aguzzo , su del quale a

Basilica lettere di gettito si leggeva : TEMPLO MATIDIAE;
Macidii a-

(Jo-i^(}g argomenta egli , che il Tempio di Matidia fosse
ll3S Matl- .. . ,

^

d'i] , etc. ivi appresso , e forse il medesimo , che la Basilica di

Macidio corrottamente letta in Vittore , e ben' emen-
data dal Panvinio : Alias Matidii , alias 3/atidife . Fu
Matidia figlia di Marciana , Sorella di Trajano . Fu
anche sorella di Giulia Sabina moglie di Adriano ; e

di lei Sparziano in Adriano fa menzione ale. 5. Post
hoc Antiochia digressus est ad inspiciendas reli-

quias Trajaui quas Tatianus , Platina , et Matidia
referebant . Ed in una medaglia d' argento leggersi il

Donati scrive : Matidia Augusta D. Mai ciancef Non
è dunque strano , che ancor Matidia da Adriano deifi-

cata avesse quivi Tempio , o che avendolo ella ad al-

tra Deità fabbricato , si chiamasse col suo nome . Co-

Basilica sì l'altro , che susseguentemente si legge in Vittore Ba-
Marciani . siUca Marciaìii , va letto Marciarne ; e perciò Tem-

pi vicini ebbero, o fecero Madre, e figlia nello spa-

zio , eh' è tra la Rotonda , e la Minerva , detti anche

Basìliche : confusione di nomi non insolita de' tempi

ultimi del Romano Impero .

Ne' fondamenti della Chiesa medesima essersi ri-

trovati avanzi di un privato bagno , il Donati scri-

ve , con fistole, nelle (piali a lettere pur di gettito

Bagno di
*^ leggeva : NARGISSI. AVG. LIB. AB. EPISTVL j

J\'arcisso. onde avere qui abitato Narcisso ricchissimo Liberto di

Claudio, argomenta egli probabilmente. Le particola-

ri fatture del bagno, acciò siano puramente, ed in-

teramente apprese, piaccmi apportarle colle sue pa-

role: Cìnvexce ibi fornaculce , unde per Jìctiles ca-

jia'iculos in^icem concretos ignens vapor in waria

cti l'H di^ersfe contignationis hjpocausta expirahat .

Mì.liccc ihideìn celiala^ ad stataram hominis pan-
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lo amplius dimensce , criistis lectce niariìioreis macU'
losis , et pariis ; verniiculata ibidem , texellisqiie

t'ersicolorihus in folia , floresque picturata pavimen-
ta ,

qualia vidcnnis elinm in Aventino eie.

Un' altra assai maggior fistola trovata ne' fonda-

menti del Collegio Romano, scrive il medesimo, pa-

rimente aguzza nel «ommo ( in quei tempi , ne' qua-

li non curandosi di far salire le acque , non solevano

farne sforzatamente gonfiare i condotti , il dare in

quelli qualche poco di luogo all' aria , non era che

bene ) coli' Iscrizione seguente .

IMP. CAES. HADRIANI . ANTONINI . AVG. PII .

SVB. CVR. PORCI. POTITI. PROC. ANN. SYMPO. F.

la quale se agli edifizj d' Antonino Pio in Piazza Co-
lonna portava acqua , era altr' actjua , che la Vergi-

ne , la quale piìi di quella fistola stava loro appres-

so . Se ad altro luogo portava, nou so che dirne.

Vicinissimo ai Septi fu il Tempio d' Iside . Giove-

nale nella satira 6\ v. 62 K.
Isiuin

A JMeroè portahit aauas , ut spurgai in cede

Isidis , antiquo quce proxima suigit ovili
;

ove i Septi allegati per contraseguo dagli altri Tem-
pi d' Iside distintivo fanno veder questo immediata-
mente vicino a loroj e rincontro assai congruente gli

fa Dione in Tito , ove 1" incendio del \ essuvio , e

poi quel di Roma descrive rammentando un per uno
i luoghi convicini arsi . Serapeuni, Iseum, Scpta , Ne-
plunium, Thermas Agripj)ce , Pantheinn eie. Lo giudi-

caron molti presso la Chiesa di S. Marcello nel Cor-

so , non con altro indizio, che dell'essere stato ri-

trovato ivi un marmo , in cui si leggeva ; TEMPLVM.
ISIDIS . EXORATiE ; ma oltre la lontananza dai

Septi considerata anclie dal Fulvio , lo stare S. INIar-

cello nel cuore della Regione 'j. della Via Lata, men-
tre i Septi, l'Isio, e il Serapio si leggono qui nel-

la 9. , toglie quanto si può da quel marmo fare di

argomento. E l'aggiunto, che vi è à^ Exorata , fi

credere , che ivi fosse Tempio con quel cognome ; ma
presso i Septi era P Iside cognominata Campense

,
per

relazione d' Apulejo nel libro ultimo della sua Meta-
morfosi verso il fine Nec ullum tam prcecipuuin mi-
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/// exinde stndiiun fiiit guani qiiotidic supplicare

sumnio numini Regincelsidis; quce de Templi sita

sumplo nomine Campensis , sunima cum veneratio-

nc propitialur . Riferisce il Fulvio essere stato cre-

duto da altri dove è oggi S. Maria in A([uiro in Piaz-

za Capranica ; a che egli mostra consenso, e soggiun-

ge : extant adhuc in propinquo Templi hortulo co-

lumììce quondam erecUe . Il Donati colla statua di Se-

rapide di manuo Egizio ritrovata molti anni sono nel

cavar, che i Padri Domenicani fecero dè^ fondamenti

della parte nuovamente aggiunta al loro Conveuto in-

contro al Romano Seminario, più credibilmente giu-

dica il Tempio d'Iside non lungi da quella fabbrica,

stimando , che quel Serapide fosse nel Tempio d' Isi-

de adorato . Soggiungiamo noi , che se il Tempio
d' Iside da Vittore detto Isium , fu ivi , come cre-

do , l'altro detto Serapium gli potè star poco lungi.

. "'f."^e Guarniscono questa opinione la sruirlietta di S. Mau-
la di S. il b a

MautOfCd to, il hamniento di un altra murato presso quella

altre. Chiesa ; un altro frammento, che poco quindi lonta-

no era alcuni anni sono presso la posterior porta del

Collegio Romano , ed un'altra intera, ch'essere sta-

ta dietro alla Chiesa della Minerva (i) gli anni ad-

dietro scrive il Mauro così : Dietro a questa Chiesa

sulla porta picciola , eh' e, presso V aitar 3Iif^^iore ,

si 'vede in terra un Obelisco picciolo antico simile

a quello, eh'' e presso San Mauto ; oltre altri Iram-

menti , che nel medesimo contorno essere stali , fa

fede il Fulvio. Questa cjuantità d'obelisci, opere Egi-

zie, di grandezza non riguardevole, porge credenza,

che per ornamenti di que'due Tempietti di Dii Egi-

ìeoni *!eL z] fossero posti ; e forse anche i due Leoni pur di
'^ -^'^!"1'^' marmo , e lavoro Egizio, che essere prima stati avan-

intui. ^^ 'i'''i Kotonda scrive n rulvio: iLniinent nocile an-
te Templi aditnin ex priscis ornanientis duo pari

forma leones ex marmariduni lapide subnigro suis

basibus collocati , cum hieroglyphicis notis Inter Por-

phjretica labra e proximis Agrippce , et Neronis ,

(1) Due di queste c;ugliette sono state erette una d*

Alessandro VII, sulla piazza della Minerva , V altra da Cle-

mente Xi sopra la fontana del Panteon .



LIBRO VI. CAPO IX. REG. IX. 129

ut dicitur , 1/iermis
,
post ruinas ibi collocata ; i

quali buttano oggi acqua nella fontana di Termini ;
Statua

chi sa, che dalle rovine di questi due Temp) non ^,,^
'^'J'

fossero tratti ? Così i due simulacri mni-uìoveì del 1\[- ifnredi Bel

lo , e del Tevere , che cavati presso 1' Arco di Ca- t'<^dere .

migliano, come il medesimo Fulvio aflcrma (e se ne

trova ritratto , ed Iscrizione dipinta in una facciata di

casa fra quei Libra] , dove per appunto elle erano )
son' ora noi Belvedere del Vaticano . adornavano facil-

mente anch' essi alcuno di qvui due Tempj ; e sono

indlzj non leggieri , che il Serapio fosse dove è la

Chiesa di S. Stefano del Cacco (1) cioè a dire del Serapi""".

Mostro, per la statua del Cinocefalo, che si dice pa- n'odetCac

rimente essere slata ivi . L' altezza del sito della co .

Chiesa pur' è seguo di ro\ine di f.ibbrica antica, e

(1) Circa le statue del Nilo e Tevere , delle quali og-

gi non resta in Roma ohe quella del IN ilo , f lami aio Vac-
ca ( Meni. II. 26. ) riferisce lo stesso . Questo medosimo racT

coglitore di notizie antiquarie soggiunge ( Meni. n. 2y. )

che i leoni , che oggi sono all' ingresso della cordonata di

Campidoglio starano avanti la Chiesa di S. Stefano del

Cacco , donde Pio IV. li trasportò al luogo indicato . Inol-

tre sendosi scavato nella chiesa suddetta si «coprirono gli

avanzi di un tempio con colonne in piedi di giallo anti-

co, che nel cavarsi perirono essendo state calcinate dal

fuoco . Vi si trovarono pure delle are ornate di teste di

arieti . Aldroandi poi {Meni. n. 8.) afferma che pochi an-

ni prima che scrivesse le sue memorie (il che fu ne! i5SP)
eransi trovati il Kilo ed il Tevere presso S. Stefano del

Cacco ; ciò non si accorda perfettamente con quello che

Nardini e Vacca asseriscono ; ma tutti roncordano che
furono trovati in quei contorni . Nel fondarsi il palazzo

Altieri dalla parte per cui si va a S. Stefano, del Cacco /tt

iroifcifa lina niurag-lia di grandissimo cdijizio ed al can-
fone si scopri un gran condotto di acqua correnie as-
sai pura che si credè la stessa di quella dell' Olmo (Bar-

toli Meni. n. 71 ) . Nel i-jZh- presso S. Stefano del Cac-r

co si trovò un'iscrizione di Trajano dell' amplia/.ione da
lui fatta al Pomerio ( Ficoroni meni. n. 60 ). Finalmente
VVinckelmann ( Notizie di antichitìt eie. num. 1. nella
Miscellanea del Sig. Av. Fca ) dice essersi a' tempi suoi
trovati nelle stesse vicinanze tre gran pezzi d' intavolato di

un portico circolare rome si poteva giudicare dalla loro

convessità , ne' qu di i piccoli dentelli venivano uniti con
certi ovolini pertugiati due « due , d' un lavoro anche es-

si sottilissimo .

J'om, III. i
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tnnlo numero d'anticliilà E'^izie fra S. Stefano del

Cacco , ed il Seminario le dimostra essere di quelli

ornami nli , clie avere fatti Alessandro Severo , scrive

Lanipridio e. 25. Jsiuni , et Scrapiuin decenler or-

iiavit , additi'; sii^nis , et dtliacis , et omnibus my*
Lascivie, giit^ìs ^ Nel Temj)io d'Iside essere stali solili i giova-

'1 empiali' "^ trovar via ayli amori luro ; insegna Ovidio nel i.

Jside si De arte ainaudi , v. yy
.ininctLe

j^'f^^ Ju^c NiligencG Meinphilica tempia javeiicce,

Multas aia Jacit ,
qnod J'iiit ipsa Jo\n .

Nella cui conformila Giosoffo nel 18, dell'Antichità

Giudaiche narra , che Paolina nobile , e pudica Ma-
trona fu in quel Temj)io goduta da INIondo , ingan-

nata da' Sacerdoti d' Iside , che le diero a credere vo-

lerla godere Anubi loro Dio ; .per il qual misfatto Ti-

berio fé' crocifiggere li Sacerdoti , e gettare a terra il

Tempio, da altri poi rifatto.

Stanze Congiunta vi eb])ero i Sacerdoti Iniona , e com-
de oacnr

jy^Q(\^ abitazione , in cui è testimonio GiosefFo nel y.

della Guerra Giudaica , che Vespasiano , e Tito la

notte precedente al Trionfo dormirono . Dell'abitazio-

ne medesima fa menzione Apulejo nelP ultimo della

Orto. ^^^^ Metamorfosi . Oltre P a]>itazione vi fu Orto; co-

sì 1' antico Interpetre di Giovenale , spiegando i A'er-;

si della satira sesta .

jarnrpie exf)ectatur in hortis,

yiiit apiid Isiaca; pntiits saciaiia la^nce
,

soggiunge: Apiul Templnui Isidis tanice concilia-

tricis ; (piia in hortis Temploram nduUcria commit-
tuntur .

Il Tempio di Minerva , o come qui Vittore di-

co , il jNlinervio, essere stalo edificalo da Pompeo scri-

ve Plinio nel 26 del y. libro . JJos ergo lionores

ÌVUncr' Uibi trihuit in delubro Minervce ,
quod ex uianu-

biis' dicnhnl etc. riferendo l'Iscrizione posta in quel

Tempio ila Pompeo , la quale aver letta in marmo fa

fede il Ma ri i a no ;

CN. POMPKIVS AIAGNVS IMPKRATOR LELLO X\X. AN-

KOUVM CO^FF.CrO FVslS FVOATIS OCCISIS IN DEDI-

TIO.NEM ACCEPTIS HOlMIiNVM CE^TIES VICIES SEMEL LXXXIII.

AflLLlnVS OFPRESSIS AVT CAPTIS WAVIBVS DCCCXLVI.

OPPIDIS CASrELLlS MILLE QVINGENTI5 XXXVIII. I]V FI-

I»EM RECEPTIS TERRIS A M EOTIS LACV AD RVBRVM MA-
l^vE SVUACTIS VOXVM MERITO MIKERV^ HOC BREYIA-.

r 5 u in
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RIVM ElVS AB ORIENTE : fu dove Ola (> il Con\ Olito Convento

de' Padri della Minerva . Ivi il Fulvio , ed il INlnr- <l^Ua M,-

liano dicono averne veduti i residui . Dal Fulvio co- '"^"'" •

si è descritto: Extant aiitem uiìdiqne ejus 1 empii

parittes quadrattìe , et oblongfe Jornice siiie tecto ;

ernt enini Tcmpluni non ningnuni , icsliidinatiun
,

incrustaliini , nuiltisqite ornanieììtis decoratinn . / i-

situr auleni cjus Janna in hoilisjrntiinn Pi wdica-

torum Sancii Dominici per mnltos liactcnus annos

incultuni , ac defoimatinn , et nulli rerum usui ser-

viens , nisi innnundiiiis . Onde l'Iseo, il ^erapio
,

ed il IMinervio erano Tempj fra di loro quasi cf.nti-

gui , e in filo j avanti ai quali era credihilnienle stra-

da dividente la Regione 7. dalla f). non lungi forse

molto da quella , che oggidì si stende dalla Guglia

di S. Mauto alla Piazza del (-iollegio Picniaiio (1).

E pensiero di alcuni essere stato questo il lem-
pio detto di Minerva Calcidica da Vittore : ma s' in-

gannano, percht^ se fu fatto da Pompeo, fu diverso,

essendo crucilo di Mineiva Calcidica fabbricato da Au- ,,.
1

^ . Il- ^ j-k •
J\I snerva

gusto, come Dione dice nel libro 5i. p. 626. Dcìn- chalciduca

de Minervce Templuni , et quod Chalcidicum aj>-

pellatur perfecit , et Ciiriam Julinm in liononni ...

patris sui Jhctani dedicnvit . Il jNlinervio però fu yetuscum

forse (|uello , die da luifo si dice Minerva Tetus l^co

.

cuni luco; detto veccliio , a dilferenza del (ìalcidico,

che poi fé' Augusto : ma del nome di Calcidico (juale

era il significato ? Leggasi Celio Rodigino ncll' ottava

(1) Ciò si rende tanto più vcrosiinPo dalle sccporfc ivi

fatte il diverse epoche. O.'trc lo già e poste , raoroiila il

Bartoli ( Mani. n. 112. ) che nel giardino della Minerva fu

trovata non solo la statua di ^Minerva, ma ancora una Isi-

'le di basalto, e parecchi altri frammenti unitamente all'obe-

lisco indicato di sopra , il quale oggi si vede sulla pia/za

della INlinerva . Cosi nel 1719. ( ticoroni Main. n. ly.) ca-

vandosi per li fondamenti della Biblioteca Casanatcnse fu

trovata 1 ara di marmo bianco , che oggi esiste nel museo
Capitolino , sulla quale si vedono in bassorilievo da un lato

Arpocrate , nelT altro variì ut* nsilj sacri , nel terzo Anubi
e finalmente nel quarto la cista mistica d'Iside col serpcn-.

te sovrapposto e colla iscrizione ISlDl SaCRV^I. Queste
replicate scoperte di oggetti , app rtencnti al culto egizio ,

mostrano apertamente il tempio d' Iside in quelle vi-

cinanze . »

i 2
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dell'oliavo libro ove coiraulorità di Svida l' insegna:

Clialcicecus Minen>a Sparire ; vel quod donium os-

ìcain habehat. , voi quod Ckalcidenses , exules ex
Eubcva , id condidc/unt : a cui è coateste Livio nel

5. della 4- yEtoli cerca Chalcicccon ( Minervce est

tcnipliun cereuni ) congregati creduntur etc. Lo stes-

so dicono Cornelio INipole nella vita di Pausania , Pau-

sania nella descrizione della Laconia, Plutarco nell'un-

deciiuo de' Paralleli , e più altri Autori fanno del

Calcieco menzione . Onde a somiglianza del Tempio
Laconico il Romano fatto da Augusto , non perchè

ancor questo fosse di bronzo, ma o perch'era di bron-

zo la statua della Dea , o perdio fatta a somiglianza

della Spartana , o per altro , ebbe lo stesso nome .

Ma in qual luogo preciso della Regione fosse è in-

cognito .

Vn' altro Di un altro tempietto di TNIinerva fa menzione il

tempittto J)QXìnù , scoperto nella fabbrica del Collegio Roma-
ici Miuer-

,,
f^

,. ,, ,^ .
] ^

^a. wo colla statua di quella Dea appoggiata ad un tron-

co cinto da una serpe , che oggi nel Giardino Ludo-
visiano si vede. Il qual Tempietto né quel d'Augu-
sto 5 nò quel di Pompeo potè essere , come troppo

angusta fabbrica a fabbricatori sì grandi , e forse fu

l'Erario privato. Vi si aggiunga che il sito del Col-

legio Romano fu piuttosto nella Piegione y. che nel-

la nona .

Demiziano , come Svetonio scrive , oltre altre

Fabbriche , fece la Naumachia , P Odeo , e lo Sta-

dio . Credono i più essere state da Domiziano fatte

tutte fra l'Arco di Portogallo, ed il Colle degli Or-

^tadinm *^"^^ ' "^^ Senza foutlamenlo . Lo Stadio io lo crede-

rei presso al Castello dell' Acqua Vergine ; argomen-

tandolo dalle parole di Marziale nel 3. epigr. del j.

libro , ove dice di Attico .

iSed curris iiù'cas tantum propò Virginis undas,

ylut ubi Sidoììio Taurus amore calet .

donde raccolgo , i corsi frequentati in quel tempo es-

sere stali due , uno presso 1' acqua Vergine ,
1' altro

presso il Portico d* Europa , in un de' quali essere

stato il famoso Stadio di Domiziano
,
posto da Vit-

lore in questa Regione , convien dire .



Le cose , che furono tra la Flaminia
,

ed il Pin ciò , e le altre

di sito incerto .

CAPO deci:mo.

n'i là dalla Flaminia tra la Fontana di Trevi, e la

Chiesa del Popolo , il piano è grande : ma di quello

che vi fosse, si ha poco lume. Presso quella fon-

te una Chiesetta si vede , il cui nome è S. M. in

Fornica dagli archi dell' acqua Versine , come dis- ,-
* ^V^'"'*

si . (Questa , o poco luiii>i da questa , essere stata la ca .

fabhricata già da Belisario in penitenza del gran fal-

lo commesso nel deporre dal Papato Pelagio d'ordine

dell' Imperatrice , insegna il marmo , eh' è di fuori

nel muro laterale , in cui assai rozzamente scolpito

si legge ;

Hanc Tir Patricius T ilisarins Urbis omiciis

Ob cnlpoB Tcninm coììdidit Ecclesiam .

Hanc iccirco pedeni qui sacram ponis in /Edent,

Ut miscretur cimi so'pe precare Deiini .

Janna ìicec est Templi Domino defcnsa potenti

.

È parere imiversale, che una gran parte delie ^'''"'"^ .'^^

fabbriche da Dom.iziano fatta fosse presso 1' arco dì „,/'""''''

Portogallo , che di Domiziano credevasi . \ i sui)|ion-

gono le Terme, la TSaumachia , T Odeo , lo Stadio,

e il Tempio della gente Fla\ia j ma con quante sal-

di ragioni , veggasi.

Le Terme è opinione del Biondo , che fossero

dove è la Cliiesn , e il Monastero di S. Silvestro; per

quello, che si legge (egli dice ) avere S, Silvestro Papa s, Sìlvc
edificata la Chiesa del nome suo dove erano le Ter- ^^''o •

me di Domiziano . Riferisce il Fulvio essere ciò tra-

dizione degli Antiquari del suo tempo , ìibi etiani

(soggiunge) Iherniarum signa qucedam circumqua-
qne apparent ; de* quali segni non si può dare oggi

giudizio , non vedendovisi più . Che Domiziano edi-

ficasse Terme non mi ricordo avere letto ; e la roz-

za antichità moderna è stata solita errare spesso nel

dar titolo di Terme, o di Palazzo , o di Teatro , o

di Naumachia ai residui degli antichi edifizj . Se

poi veramente vi fossero, volentieri mi riporto all'al-

trui sentenza .
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Namna- La iViuiiiuicliìa è creduta aneli" ella ivi appresso»

chiaDoini- por quanto ijvetonio dico nei 4- ^i Domiziano ; Edi-
""'*

dit ìiavalcs iru^nas pc/iè jnsiariiìii classium , t'ff'osso,

et circiinisti lieto jii.rta Tiberini Incii , atqiie iìiter

maxiììios inibrcs pi ospeclavit : ed il Biondo asserisce

die a suo tempo so ne vedevano A^eri segni fra il

Monte Pincio, e la via Flaminia, dove erano vigne,

ma quali segui poterono durarvi tanti , e sì certi ,

se poco dopo Domiziano la Naumachia fu distrutta ?

è cuius postea lapide (Svetonìo nel 5. ) Maximus
Circiis , dcuslis utrinque laierihiis , extrucLus est

.

Contuttociò sotto la Trinità de" Monti essere durata

anche al tempo del Fulvio , e del Marliano la con-

cavità della terra ( che altro che jNauraachia non po-

teva dimostrare ) con segni di spettacoli , i quali do-

vevano essere muri spogli ali di marmi , e di tever-

tinì , da' medesimi Seri; tori si riferisce , e noi ora
,

che altro segno non se ne vede, non possiamo non
riportarci al giudizio di chi ha veduto . Gli è un pò
duretto il juxta Tiberini di Svetonio : ma al fine

,

come il Marliano dice , fjuod. panini dìslnt
,
juxta

dici j)otcst . Yi aggiungono i medesimi Fulvio , e

Mirliano , che ivi fu prima da Augusto cavata: ma
<juella di Augusto essere stata dietro al Mausoleo ,

dove poi fece il Bosco de' Cesari , mostrammo sopra.

Quella di Domiziano si figura d'ampiezza straordi-

naria non solo da Svetonìo sopracilato , ma anche da
^Marziale ilell'epigr. aj. del lih. i.

Oltre la Naumachia , fa Svetonio menzione dell'

Odco , e dello Stadio da Domiziano fatti . Fu secon-

do gli Antiquari 1" Odeo un luogo fabbHcato per T esei'-

citazioni musicali de'Tibicini, e di altri prima di

comparire ne' Teatri ; ma a mio credere ( ed in spe-

cie questo di Domiziano) fid)l)rica per certami mu-
sicali , che in pubblico si celebravano alla presenza

del medesimo ; di cui Svetonio nel 4- Tnstituit et

quinquennale certamen Capitolino Join triplex :

jMiisicwìi , Equestre , Ciynmicum, e vi soggiunge,
Certabant etiain et prosa oratione Grasce , Latine-

LoStadio ^"^ ' ''^^ pi'fvter Citharaulos Cltorocitliaristce quoque
et Psilocithai ist(^ . Lo Stadio fu luogo da corridori

al cui spettacolo avere il medesimo Domiziano pre-

sieduto spesso nello Stadio, dice Svetonio ivi allega-

to più sopra da me . Avere anche servito gli Stadj
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])(T altri esercizi i;ìiniii;'i , Dione spiega ik;! principio
del 53. raccontando uno .Stadio fatto perciò di legno
nel Campo Marzo in tempo di Augusto ; Ac ccrta-
ììicn tane s'^ymnicum cclehratum fnil strucio in Cnvi-
jn> Mailio Stadio lif!,iico , e prima essere stato co-
si fatto da Cesare si ha da Svetonio nel 39. di quel
Dilla tore : Atletce Sladio ad tcnipus exlruclo in ie-
f^iof/n iMartii campi cerlauftrnnt per tridiinni . Le
(juaii fabbriche si slimano parimente fatte quivi, do-
ve erano le altre di Domiziano . Hanno a tutto ciò

dato credito due mattoni grossi quadrali , che il Bion-
do riferisce aver veduti nelle rovine presso al Mona-
stero di S. Silvestro: in uno de' quali con lettere

rozze, fattevi quando la creta era fresca, leargevasi ;

PARS. DOMITIANA . MAIOR3 nell'altro: ^DOMI- ''J'^t'ca.

TIANA . MINOR . Ma da questi sembra a me no- '"^''Z
'"'

ter raccorre labbnca jnuttosto ampliala da Domizia- ro di S.

no: cosi portando il significato delle parti Domizia- '^'''^'^*''^'«

ne , dette a distinzione delle altre ; ma sia come si

vuole . Della qualità della fabbrica ; cioè a dire di

cjnella , dove sono oggi gli orti del INIona stero , cosi

riferisce il Ligorio , se però gii si dee credere nelle

Paradosse ; 3Ia questi Orti son circondati di forma
quadrata di muri alti d' opera di mattone, et han-
no i Tempj dentro ; adunque non poterono essere,

luoajii da Naumachie ma piuttosto , erme io credo,

le due Sepia , dove si davano i suffrai-j te. (1);
ove due erroii sì prendono dal Ligorio . Uno si è il

dire, che dagli Antiquari si pretenda in (jucgli orti

la Naumachia , la quale non ivi altrimente , mix più

sotto le radici del Pincio si dice da tutti. I.aìiro,

che fossero gli antichi Septi ; i quali olire d ' esse-

re stati altrove da noi si è detto, furono d' allra qua-

lità di fabbrica , e coti portici intorno . Che )>otesse

essere ivi 1' Odeo non è straiu) : ma proposizione , la

qual conchiuda, non dee formarsene, potendo quella

(1) Che il monastero di S. Silvestro sia situato so-

pra antichi ruderi n' è testimonio il B.'trtoH , il quale {Meni,
n. hoh. ) afferma che sotto di es«o incontro a S. Ciiovan-

nino vi furor» trovati pezzi smisurati di travertino , i qua-
li furono quasi tutti lasciati al loro posto per nou in-

debolire i muri del .Monastero •



Gordiani

Imp
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fabbrica di Domiziano essere lu altra parte di Roma,
come ed il Tempio di Giove Custode , ed il Foro
Pidladio , ed il Tempio della Gente FI.". via da noi

mostrato su! Quirinale, e lo Stadio parimente addi-

tato presso 1" Acqua Vergine . INon però \oglio la-

sciar di soggiungere, che trovandosi dell" Ac'qua Ver-

gine sotto la Trinità de" Monti 1' antica divisione in

due rami , un de' qn^li va verso la fontana di Tre-
vi ,

1' altro per la strada , a cui dà nome de" Condot-
ti , fjjcil cosa è , che questo alla JNaumacliia di Do-
miziano portasse acqua , e presso quest'acqua Vergi-

ne vicino al Monastero di S. Silvestro fosse lo Sta-

dio . Tutto propongo, acciò se ne possa da altri di-

scorrere più acutamente .

Portlcns D" un Portico di Gordiano in Capitolino sì leg-

ge e. Sa. Instituerat Porticum in Campo MarLio
sub Colle pecliun mille ; ita ut ab altera parte ceque

viille pediun porticus Jieret , atfpie iiiler eas palerei

spatiiuìi pedum qaingentorum: ciijus spatii hiii e, at-

que inde viridaria essetit lauro , myrto , et buxo
frequentata ; medium Toro lithostrotum brevihus co-

lumuis altriiìseais positis , et sigillis per pedes mil-

le
, quod esset deambulatorium ; ita ut in capite

Basilica esset pedum quingentorum . Del qual por-

tico essersi vedute al suo tempo le orme sotto il col-

lo degli Ortnli presso la Naumacbia , narra il Mar-
liano . Ma legg.Tsi in Capitolino il restante : Cogila-
Tcrat prceterea cuui Mjsithco , ut post Basilicani

ferme di Themias cestivas sui nom'nis faceret , ita ut hrc-
Gordia- , . . . . ^ .

"^
•-

no dise- ^^lales in principio Porticus j)oncret , et suo usui es-

gnate. sejit , l'cl viridaiia , vel porticus : sed hcec omnia
nunc privatorum et possessionibus , et hortis , et

cedificiis occupata sunt . Se al tempo di Capitolino

era già occupato tutto da edifìzj , orti, e possessioni,

come potè un secolo fa esserne durato vestigio ? Ol-
tre che le parole Instituerat , e Cogitoverat mostra-
no risoluzioni , e di.segni , ma o senza principio

, o
senza progresso . Di più se cotali fabbriche fossero

disegnate \cramente sotto il Colle degli Ortnli none
sicuro, dicendosi da Ca})itolino In Campo Martio , il

quale
, bencliè in senso ampio si potesse distendere fiu

colà , in più stretto , e proprio n" era assai lungi : for-

se sub Cvlìc , volle intendere nel sito , cli« era tra
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Monte Giordano , ed il Tevere . Ma resti ciò incerto

com' è veramente .

Anche (jallicno disegnò fav un portico fino a Pon- Poiticus

te Molle . Trebellio e. 18. Porticum Flaminiam us- i,np/"*

(juc ad Pontcrn iMilvium et ipso paraverat ducere,

ita ni tclrast ielle Jierel , ut outem alii dicunt peuta-

stiche , ita ut prinius ordo pilas haberet , et ante se

coluninas curii statuis ^ sccundas ; et tevtius deinceps

i'ioL Tffl-ffapwi/ colninnas : il qual disegno ancora restò

poi vano .

Il Bosco della Dea Rubigine , o del Dio Robigo LucusRu-

fu f;icil niente in questo piano, a cui uscivasi dalla '^'ginis •

Porta Gatularia per sagiificarvi il Cane , e la Pecora .

Nel trattare di quella porta feci ponderazione del luo-

go di Ovidio nei quarto de' Fasti , argomentandone

la Caiularia essere stata sotto il Quirinale presso al

Palazzo Colonnese , E perche poco lungi dalla porta

essere stato quel Bosco si cava da Feste in Calula-

ria : Caiularin porta Hcwce dieta est , auia non
lonf^e ab ea ad placandum Caniculce sydus fru-
gibus inimìcum ruj'ce canes inwiolabautur etc. se-

gue , che fosse tra la Flaminia , ed il Colle degli

Ortuli , se non sotto il Quirinale nella Regione del-

la \ ia lata ; ma sotto il Colle degìi Ortuli sembra
più verisimile^ perchè sotto il Quirinale fu sito più

da edifizj , che da Boschi , come nella y. Regione si

vide . De* sngrifioj soliti farsi a questa Dea o Dio
,

che si fosse , Varrone scrive nel primo De re rustica

al 1. e nel 5. della lingua latina . Festo nel 16.

Servio nel primo della Georgica , Plinio nel aq. del

libro 18. Colnmella nel 10. De re rustica^ ed altri.

1 Trofei di Mario per il Trionfo di Giugurta l<^'-izio-

essere stati parimente sulla Flaminia tra il Mausoleo"^''*

d'Augusto, e il Colle degli Ortuli, si dice dal Ful-
vio , e dal Marliano coli' argomento di una tavola

marmorea ritrovatavi, eh' è la seguente:
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PR. TR. PL. Q. AVGVR. TR. MIL. EXSOR-
TEM. BELL\M. CVM. IVGVRTHA. INVMID

VEL. PROCOS. GESSIT . EVM . GOEPIT .

ET. TRIYMPHANS. IN. lOVlS . AVTEM
SECVNDO. COINSVLATO. ANTE . CVRRVM.
SYVM . DYCI . IVSSIT . III. CONSVL

APSENS . CREATVS . EST . IlII. TEVTO-
TSORVM . EXERCITVM . DELEVIT

V. CONSVL. CIMUROS . FVGAVIT . EX .

EIS . ET . TEVTO.MS . ITERVM
TRIViSIPHAVIT . REMP. TVRBATAM . SE-
DITIONIBVS . ET . TR. PL.

ET . PRAETOR . QVI . ARMATI . CAPITO-
LIVM . OCCVPAVERAXT

VI. COS. VINDICAVIT . POST. LXX. AN-
NVM . PATRIA . PER . ARMA

CIVILIA . P\ LSVS . ARMIS . RESTIT\ TVS.
MI. COS. FACTYS. EST. DE

MANYBIIS . CIMBRICIS. ET. TEYTONICIS .

AEDEM . HONORI . ET
YIRTYTI . YICTOR. YESTE . TRIYMPHA-

LI . CALCEIS. PYNICEIS

Questa , ia cui fin dell' ultimo Consolato di Ilario si

legge menzione , non essere stata Iscrizione del Tro-

feo dirizzato per la vittoria contro Giugurta è cosa

manifesta. Anzi essendo morto Ylario nel ly. giorno

del settimo suo Consolato , nel qual breve tempo im-
picciato da infermità non si potè eriger trofeo , né

Iscrizione ^ segue , che dopo la sua morte gli fosse

posta dal figlio succedutogli nella tirannia , o da al-

tri , e fu forse ivi il sepolcro suo
;

poiché sebbene

non usavano allora ne' sepolcri elogj delle cose fatte
,

contuttociò il figlio per più stabilire la memoria del-

le glorie del padre, o per 1" uniformità , che aveva

col genio di quello , il quale nell' ultimo della vita

non aveva altro gusto , clie di raccontare i gloriosi

suoi fatti , si compiacque forse di scolpirne ivi un

epilogo ; o se non sepolcro , fu memoria erettagli dal

figlio , la quale , se fu gettata a terra da Siila , fu

<;on gli altri suoi trofei restituì la da Giulio Cesare,

come Svetonio nell' ii. racconta.
Orti La. Degli Orti Luculliani fu toccato in parte nella

Regione 7. Questi chiaramente ci si mostrano nel 1,
culliani
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De y^ijua^diicfibus da Frontino : yJrciis f'irf^inis ini-

tium hnbc.nt suo Jiortis Luculliaiiis ; ma di quegli

ardii dov'era il priniipìo ? Poco lunj;i da dove ella

ogi;i scaturisce , come t;ià dissi : poiché più di là dal-

la fonte di Trevi , e dalla Chiavica del Bufalo l'ac-

quedotto comincia a camminare sempre sotterra .

Sicché sopra la Chiavica del Bufalo , e S. Andrea

delle fratte verso la Chiesa di S. Giuseppe, e anco-

ra più oltre , ove da quella prima elevatezza drl Col-

le signoreggiavasi il piano , li fé Lucullo . Poi venu-

ti in potere degl' Imperatori tanto piacquei'o (e for-

se per il sito ) che da Plutarco in Lucullo così si

esaggera : hodie etiam ,
quuni tanta

luxiis incrementa feceiit Jiorti Luculliani in ter Cce-

saris swnptuosissimi habentar . Messalina moglie di

Claudio fu ( come narra Tacito nel 2. degli Annali )

che invaghitasene li tolse a Valerio Asiatico^ e C[ui-

vi ella ritiratasi ( come il medesimo scrive) fu uc-

cisa. Mi sovviene, che Panno 1616. salvo il vero,

cavandosi sopra la Chiesa di S. Gioseffo, dove alcu-

ne case nuove fanno ora angolo tra la diritta via Feli-

ce , e P altra della Porta Plnciana , fu di sotto un pog- Jntica-

eetto discoperto un pezzo di cornicione di marmo da g'^^^^oyra.

, , 1 • P • 1 uà. (j^iu-

due colonne sostenuto , nel cui iregio a lettere qua- ^
si cuhiiali leggevasi : OCTAVIAI . Queste dan segno capo u
ivi d' alcuna f;ibbrica , o adornamento fatto in que- '^"^''•

gli orti da Ottavia figlia di Messalina , a cui dopo la

morte dì Britannico pervennero per successione 3 opitit-

tosto di un avello fatto alle ceneri del capo di Ot-

tavia portato a Roma dall'Isola Pandalaria , in cui

(testimonio Tacito nel i4-) ^^ fitta morire, o for-

se anrhe le ceneri di tutto il coipo furono ivi da

queir Isola portate, e sepolte. Dopo la morte d'Ot-

tavia l'estarono in poter di Nerone , e cosi de' succes-

sori : e perchè si legge nel panegirico di Plinio :

Ipsos iUos magni aliquando Inipcratoris hortos , il-

ìud nuììiquam nisi Ccesaiis suhurhanum licemur ,

eminius , inwlenius, tanta benignitas Principis , tan-

ta secai itas tcmporuni est , ut il/e nos principali-

bus rebus exisiinitt dif^nos : nos non tinieamus cjuod

digni esse videmur ; argomentano alcuni, fra' quali

il Lipsio , che di questi Orti si parli al tempo dì

Trajano venduti j ma giudizi(jsainentc il Donati , a

mio credere , vi si oppone col luogo addotto di Più-
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laico , il quale dopo il Panegirico di Plinio è cre-

dibile scrivesse , e giudica con maggior convenienza

gli orti già di grand' Imperatore da Trajano vendu-
ti essere quelli di Pompeo j la cui opinione prende

forza dal titolo di magno , che proprio fu di Pom-
peo , e dalia frugalità credibilmente maggiore degli

orti di questo , che degli altri di Lucullo , e per-

ciò probabilmente venduti (i) .

Sepul- Il sepolcro de* Domizj fu sullo slesso colle , ma
e rum o-

gjj^jjj -^^ basso , presso la Porta del Popolo ; ed in

etc. esso tu sepolto iNerone . ovetonio nel line della sua

vita e. 5o. Reliqidas Edoge ; et Alexandra nutri-

ces ; Clini Ade concubina gentili Doniitioruni mo-
numento condiderunt ; niiod pvospicilur e Campo
Martio imposituni colle llortorum . In co monu-
mento solium Porphyretici marnioiis superstanti Lu"
nensi ava circumseptum est lapide Tliasio . Quivi

5. Maria oggi è la Ciiiesa di S. Maria del Popolo , che il Po-

,
^ ^^''' polo Romano vi fabbricò |>er li miracoli fatti presso

V ossa di INerone dall' Immagine della B. Vergine ,

la quale ivi sì riverisce . \ edasene l' Istoria scritta

dal Landucci , e prima dall' Alberici .

Bovo -Dt^l S'"<Ti piano soggiacente al Pincio ultimo tcr-

presso mine era Ponte Molle ; ove essere stato uu luogo

E"lf^ celebre per li spassi licenziosi , che vi si pi'endeva-
' no , e perciò da Nerone frequentato si rappresenta da

Tacito nel i3. e. 47* Pons Milvius in eo tempore

(i) Sai Pincio presso la Trinità de' Monti fu trova-

ta nna bella Venere , che io suppongo quella del Campi-
doglio dfilla descrizione che ne fa FAldroandi (Meni. n. 25) .

Ivi pure , neir orto de' frati della Trinità fu trovata la ce-

lebre iscrizione di Probo Petronio che oggi si conserva

nel Museo Capitolino ( Ficoroni Mein. n. j-j. ) . Più oltre

nella vigna de' frati della Madonna del Popolo si osserva-

vano grandi rovine di Opera reticolata , parte delle quali

sono state recentemente scoperte e distrutte nel rendere
quel sito un pvibblico giardino . Questi avanzi doveano ap-

partenere agli orti di Domizia ne' quali Kerone venne se-

polto come poco più sotto il nostro autore rammenta .

Nella piazza stessa del Popolo , fino ai tempi di Pao-
lo UT. si videro gli avanzi di un sepolcro che fu allora

distrutto al livello della piazza ( Vacca 3ie//i. 7i. iid. )• Que-
sto masso forse e lo stesso dì quello che fu scoperto nel

secolo XVII. nel rifarsi la chiesa de'Miracoli (Bart.4- «•4»)-
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éelehris nocturnìs illecehris erat: 'ventitahat(jue illuc

Nero
,
quo solutius Urbem extra lasciviret . Così an-

cor Larnpndio Prefetto di Roma quando dalla plebe

gli fu assalita la casa: essersi ritiralo a Ponte Mol-
le scrive Ammiano nel 27. libro e. 5. Secessit ad
MUviuni Ponlern qucm struxisse supcrior dicitur

Scaurus adlenimenta ibidem tuniultus oppcriens , etc.

Altre cose nella 9. Regione si leggono , le qua-

li , ancorcbò dove precisamente fossero sia aiTatto in-

certo
, pur' è necessario toccarne .

La Via Fornicata fu strada, per cui da Ptoma ^^"- f'^^'

si andava al Campo Marzo. Livio nel 2. della 3.
""^'^

e. 21. Et in \'ia Fornicata , nuce ad canipiun erat,

aii(piot ìioniines de Ccelo tacti , exanimatique Jue-
rant ; la (jual parola erat mostra essere stata strada

antica , clie al tempo di Livio non vi era più . Si di-

ceva fornicata o per la volta d' alcuna cbiavica , che
gli era sotto per lo lungo , o per qualclie portico

,

dal quale era forse in parte coperta . Il medesimo
Livio scrive nel 5 della 4- e. 10. ^Edilitas etc. Por^
ticuni , etc. alterain a Porta J'ontinali ad Martis
Aram

, qua in campani iter esset , etc. ove par , che
accenni la strada

,
per cui da Roma si soleva anda-

re ne' due Campi Marzio , e Minore , e par quasi un
dir medesimo con quel di sopra ,

quce ad campum
erat ; e quel Portico potè essere il fornice , che co- Portico

prendo in (pialche parte la strada , le die forse il fuor della

nome . Dice anche Plinio nel 5. del 36. . . . Pa-
'^fJ^l'J"''

sitelcs . . . Jovem fecit ebarneum in Metelli yEde^
qua campus petitur . Ma perchè più di una strada

dovette essere da Roma al Campo, non mi assicuro

a dire , che si parli qui della fornicata ^ siccome né
se il Tempio di Metello intendasi un de' due , eh' e- 'l'^mpj ^•'

rano ai lati del suo Portico , o altro diverso . La via
^^^'^*^^^° '

fornicata essere stata presso la fontana di Trevi giu-

dica il Donati
, per la Chiesa , che ivi è di S. Ma-

ria detta In fornica : ma non altra fornica , che gli

archi dell' Acqua Vergine essere ivi intesi già dissi

.

Mimitia l'etus , e Mimitia frumentaria si leggo- Miniuu<

no in Rufo . In Vittore poco diversamente , ma più ^^tus.

significatamente si ha Minutia Tctus , jMinulia jru- ffu„^""ta-

inentaria , i (juali essere slati Portici si raccoglie da lia .

Vellejo nel libro 2. e. 8. Per eadeni tempora cla-

rus ejw} Afì'nucii
,
qui porUcus

,
qucu hodiejue cele-
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hres siint niolitns est, ex Scordiscis Triwvplius fuit.

Di uno de'tjuaJi portici
,

piuttosto clie della Porta

crefliita INlinuzia , sembra a me , vadano intese le pa-

role di Lampridio in Gomniodo e, 16. Ilcrculis si-

f^nuni ceiieuni sii-invit in Mitiulia per plures dies.

Finalmenle dove questi portici fossero non si sacche
nel Campo Marzo fossero non è strano . Se si aves-

se riguardo ali" ordine , clie tengono Rufo, e Vitto-

re
,
ponendosi dall' uno , e dall'altro egualmente pres-

so al Tempio di Vulcano , eh' era nel Circo Flami-
nio

,
poco lungi da quel Circo dovrebbono porsi -, ma

con si debol fondamento non è da stabilirne . Il Por-

lieo detto Jiiiììientaria non dirò , che avesse nome
o el)e fosse praticato da' Frumentarj spie degl' Impe-
ratori delti con altro nome A^entes in rebus , de' qua-

li parlano in più luoghi Sparziano , Lampridio, Ca-
pitolino, e Trel)cllio , e della qual peste da Diocle-

ziano estirpata scrive Sesto Aurelio nel libro De Co'^

saribus ampiamente. Buon lume ce ne dà Apulejo

nel libro De Mando ove dice ; Alias ad Minutiam
Jramentatam venit , et aliis in judiciis dicitur dies,

etc. da che può raccorsi ( come raccoglie il Lipsio

nel e. 8. del i. Electoriun') che ivi si solevano di-

stribuire ogni mese alla plebe le tessere , conirasegni

da ottener da' granaj publici , eh' erano in ogni re-

gione , (juel grano j che prima la Rep(iì)blica soleva

distribuire a prezzo più vile del corrente , e poi da-

gl' Imperatori fu solilo donarsi ; anzi nò solo grano,

jua ed olio , e carne . Così de' tribuli dell' Imperio
del Mondo sentiva anche i commodi la Romana po-

vertà. Questo Portico fabbricò foi'se Minuzio a co-

lale elìeilo , in memoria di quel Minuzio suo ante-

nato , che per la liberal distribuzione del frumento
ottenne dalla plebe statua, come nella 1 3. Regione
dirò .

LiicusMa-
ij {] ,<;(,Q Mavorziano pur nominato da Rufo, s'egli

voitianus. „ Iti ì- -\M ì r^ 1-
losse presso 1 Altare di Marte nel Campo non ardi-

sco affatto negarlo^ benché abbia del duro, che il Cam-
po fosse impicciato da bosco , mentre non manea-
"va sito altrove in così gran piano . Fu forse bosco

del Tempio di Marte , eh' era , se non nel Campo ,

almeno nelle vicinanze j o uno di quei boschi . i qua-
li nel Campo erano frapposti alternativamente fra' por-

tici , si potò chiamare Mavorziano 3 de' quali par , che
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Cicerone intenda nell' epistola 3. del 4» ^^ Attico
,

MeLellas cum prima luce furtim in Cainpain itine-

ribiis prope deviis ciirreòat : assequilur in ter lucos

liomiiicin Milo ; obuuntiat . Therm:»

Le Terme di Adriano sono ancor' elle incerte di Hadtiani.

sito , benché il \ederle da \ iltorc poste presso al

Tempio , e alla colonna di Antonino, faccia alcun' ap-

parenza , che fossero ivi appresso . Il Donati , seb-

bene del sito loro non parla , nella figura del Cam-
po Marzo le delinea nel sito del Collegio Romano

,

persuaso forse dalla fistola di piombo , che col no-

me d'Adriano dice trovata ivi j ma però quella fi-

stola aveva il nomo di Antonino da Adriano adotta-

to , ed il sito del Collegio Promano
,

già dissi , che

a me sembra piuttosto della ^. Regione .

Le Cicogne INixai registrate da \ittore furono per ^T•
'*^""'®

mio avviso o scolture , o pitture di cicogne inginoc-

chiate , come i Dii delti A^ixi del Campidoglio ; leg-

gendosi nel primo delle differenze di S. Isidoro r In-

ter JYixus , et Nisus hoc interest
,

quod Nixiis in

genita , lYisus a nitendo , idest cenando , e forse so-

stenevano alcuna cosa . ,r , .

TI Al 1 • TI -in Wcleagri-
11 iueleagrico potremmo dillo un portico dalla cum.

storia di Meleagro , che dipinta forse vi era , noma-
to , come il leggersi nella Notizia Porticum ylrgo-

naularuni , et 3Jeleagri dà indizio , se i spessi errori

di quel descrittore non ci rendessero sospettosi , uè
senza ragione .

L'Isola di Fillide suona casa di una Fillide di iìjìì^ seu

qualche fama o buona , o cattiva, da cui parimente ctc

dovette la contrada prendere il nome . Di uno Filli-

de famosa , e ricca Meretrice , jNlarziale fa nKMizione

spesso, ed in specie nell" epigram. 3o. del lib, ii.

la palesa ricca assai .

Blaiìditias nescis : daho , die , libi uiilia centiun
,

Et dabo Setini jugera eulta soli.

Recipe i'ina , donium ,
pueros , chrysendeta ,mensas j

Dfil opus est di^itis j sic milii Pltylli frica .

Né è gran fatto , che la Casa , o vogliamo dire Iso-

la qui nomata fosse di questa . Di un' altra Fillide

scrive Properzio; ma quella abitava sull'Aventino.

Meglio finalmente al credere del Panzirolo si legge

nella Notizia , Insulam Feliculue famosa per li molti

abitatori, che ne' molli piani suoi contene a . Cosi
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Tertulliano contro Valeiitiniano ne fa menzione: Me-
ritorium factus est miiudus . Insulam Feliculam cre-

das y tonta tabulata Ccelojutn nescio ubi .

tiUtuuma'-
'^ Ijosco Petilino maggiore, che si legge in Ru-

jor

.

fo , sembra a me giunta apocrifa , e falsa , come dis-

si nella quinta Ptegione .

La Regione Decima detta Palazio ,

descritta da altri.

CAPO U N D E G I M O.

V^uesta nò , che non è Regione conQnante colla

precedente del Circo Flaminio; poiché lasciata indie-

tro nel passar dalla seconda Regione del Celio a de-

stra sull' Esquilie , e terminandosi quel filo colla no-

na del Circo P laminio , ne restava alFatto disgiunta ;

ma ripigliandosi quivi , si seguiva poi alle altre con-

giuntamente . Fu essa Regione di non gran giro , ma
per essere nel seno di Roma ,> e sulla prima Ptoma
di Romolo, e per avere contenuto il Palazzo Augn-
atale , frequentata molto e celeLraiis.siraa ; di cui per

mala fortuna manca totalmente la descrizione di Ru-
fo ; onde colla sola di \ ittore , eh' è la seguente ci

converrà ricercarla .

Regio X. Palatium .

JicHs Padi .

f icus Cui iarum .

T' icas Fortunoì Respicientis .

J icus Salutaris .

Vicas Apollinis

.

f^icus clivusque dici ; o hujusque diei Fort

.

Roma quadrata .

Aì.dcs Jovis Statoris .

Cnsa Romuli .

Praia Bacchi , ubi fuerunt cedes Vitruvii

Fundani .

Ara Febris .

Ternpluin Fidei .

/Fdes Matris Deum . Iluic fait conternii-

jium delubrum Sospitai Juiionis

.

Domus Cejoniorum .



/lap. 14.4.

a. il PALAZZO
VLJrandi. (Sn/e appa-rt&iteJlti alPcUevrt'di-AuffUàto cut

}irLr^jtat^lLBci^iLL.(-2ì./ncficM:.iorie- de/ Ariàti/io edcdtre '

ah cAe ài federo nei Scavi fatti, daj jRancou re-il . ( 3 ).

oatrutionl^ del /nax^iii^.''Pu/ìAnaj-a dcU. ^u(i/e. Jt c/ockcano

Ijpettax-oéi deJ. Circo JMcuiJ intoJ :^> . Graiv Terù)ti(iv detto

fominun ' l 'Ippodromo. ( S).Tortici.^ ed a/tre Sa/e cUtiru/rti

<Jù} jtK<)JoJ'aùt^'d.àupujtp, da tcdtuii cj'edfa£f^iujittp(h)ter

'JVerone.i &) Camere dette C4?irtmurv'. liSoffni dlLiutO-./ y I ,

t fS'aùt rna^ni/'.'^ered'^coTnrn.urLi'la £iù(ix)teca.JaàiJTnxL.i9i.^ahrica-
iir^f ^ìjernicircolare cred'commutT.^- il TeJtiòo/o (til Paàiz.'dopo JVerone-.

'^- > '\q ].Archi dell'Acquedotto N^eroniano. 1 toi Situazione-, e.Jbrm^ del

" t'n? di^ifraitol 1 1 . Arco di Cì^j ia lìtino

am.JTT. T^tr" a^Qict.rv'^. .ilit^^ 2)e iRonuzfu>i B^il.xar ente-.



\
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Suelia .

Jovis Ceenatio .

yEdes ApolLuùs , uhi lychni pendebant ad
instar arboìis inala. J'erentis .

j^des Dece Viriplacce in Palatio ,

Bibliothecce

.

/Edcs RkaniniLsice

Peìitfipjion Jovis Arhitratoris .

DoiiLHs y/ui^u stana .

Donius Tibcriana .

Sedes Iinperii Romani •

Auguratorium .

Ad Mamineain , hoc est Dietce Mamniece .

Ara Palatina .

A^des Jovis f^ictoris .

Donius Diofiysii .

Donius Q. Calali .

Donius Ciceronis .

y^dcS Dijovis,

f^elia .

Curia fetus .

Fortuna • Raspiciens .

Septizonium Sederi .

Victoria Gcrnianiciana .

Lupercai

.

Vici FI.

Al^diculce VI.

Viconiagistri XXIV.
' Cui rilores II.

Denunciatores IT.

Insulce IIMDCXLIIII.
Domus LXXXVIII.
Lacus LXXX.
Horrea XLf III.

Pistrina XX.
Balnece privatce XXXVI.
Regio habet in anibitu pedes XIIMDC.

Neil' altro Vittore si leege di più:

Sacelluni Larum .

Vice JYovce .

AEdcs Con si .

A^des Aji Locutii

.

Delubruììi Minervce .

Ove r altro dice Suelia ,
qui si legge :

Tom. HI. k
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Summa f^elia .

yEdes Fortunce Vicince .

Bibliothecce II.

Joi^is Oj)t. Max. Colossus altus pedes CCL.
Deluhium Latonce .

Al Settizonio si aggiunge vetus alias Severi .

Ove r altro dice Lupercal
,
qui si aggiunge In

Theatro .

I Vici si dicono Vili.

yEdiculcB tolidem .

I Vicoraagistri XXVIII. alias XXIIII.
Le Isole MDC. alias IIMDCXLIIII.
Le case XXCIX. alias LXXX\ III.

I Bagni privati XV. alias XXXVL
I Grana) XVI. alias XLVIII.
I Forni XII. alias XX.
Regio in ambita continet pedes XIMDC,

alias XIIMDC.

Nella Notizia.

REGIO X.

alatìum continet Casam Roniuli , yEdem Ma-;

tris Deiim et Apollinis Bamnusii , Pentapjhnn
,

Doniuni Augiistanani , et Tiberianam , yEdeni Jo-

ms Victoris , Domiun Dionis , Curiani Veterem , For-

tunam Hespicientem , Septizonium D. Severi , Vieto-

riarn GermanicianauL , Lupercal , Vici XX. yFdi-

culce XX. Vicomagistri XLVIII. Ciiratores duo . In-

sulce duoinillia DCXLIII. Dornus LXXXVIII. Ilor-

rea XLVIII. Balnea XIV. Lacus LXXXIX. Pistri-

na XX. Continet pedes XI. niillia sexcentos .

Nella Base Capitolina sono i sei Vici seguenti

.

Vico Padi .

Vico Curiarum .

Vico Fortunce Respicientis .

Vico Salutaris .

Vico Apollinis .

f^ico fiujusque diei .



LIBRO VT. CAPO XT. REG. X. i^-j

E dal Panvinìo vi si accresce .

Mons Pnlatinus , alias Ftomulius ,

Clivus Victorice

.

V^icus FortuììCB Reducis .

Ad Capita Bubula .

Sicilia in Palatio .

Lucus Lanini .

Al Tempio di Apollo Palatino aggiunge ;

Clini porticu et area , in quo erant Simu-
lucra dei Apollinis opus Scopce , Diance ,

opus Timothei, et signa IIII. bouni ceneo-

rum a Myrone J'acta .

Tenipluni Lunce in Palatio

.

Tempiimi Jovis , alias Solis Helagabali .

Teniplum Augusti.

Templum Quirini prope Lupercal , ubi e-

rat signuni Lupce prcehentis duobus puQ-
ris Romulo et Remo mantmas

.

Templum Jovis Projnignatoris .

Templum Fcbris in Palatio cum ara .

jFldes Orci .

yEdes Festce .

JEdes Victorice .

Porticus templi Apollinis cum statua M.
yarronis

.

Area Templi Apollinis Palatini

.

Sacellum Volupice .

Delubrum Palatii

.

Curia Saliorum .

Sacrariuni Saliorum Palatinoriim .

Tugurium Faustuli .

Colossus Apollinis Tliuscanici L. pedum in

Bibliotheca Palatina .

Statua aurea Britannici Ccesaris .

Theatrum Statila Tauri in Palatio .

Curice \>eteres UH. idest Foriensis , Ra-
pta , f ellensis , et p elitia .

Balinece Palatince ,

Arcus Octavii Pati-is Augusti cum signis ete.

Bibliothecce Palatince duce , videlicet lati-

na Apollinis , in qua erat statua JVu-

meriani Imperatoris .

Bibliotheca Domus Tiberiancje .

Sepulcrum Cinciorum

.

k X
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Doinus Jutìì Hostilii liegis .

Alici Marta liegis .

Serv. Tulli , Rcgis

.

Poplicolcc in Velia .

L. Crassi Oratoris

.

L Hortensii Oratoris .

L. Sergii Catilince .

r 31. yEmilii Scauri .

C. Ccesaris Dictatoris

.

L. Annate Senecce .

M. Valerli FIacci .

Il Merula vi ha di più

.

Murus Mastellinus .

Sacellum Mutini Titini in Vellis .

Cella Palatina Atriensis

.

Può aggiungervisl .

Germalum .

Domus Fulvii Flncci , in cujus arca pò--

r stea Porticus Q. Catuli .

Theatrum super Lupercal .

Domus Gracchoruni

,

Domus Ti. Neronis .

Templuni Bacchi

.

Templuni C. Caligulce .

^des Cereris .

Porta vetus Palatii .

Camus Roinuli .

Gradus Pulchri Littoris .

Scalce Caci

.

Tcmpluni Lunce NoctUucoe .

Sacrarium Augusti

.

Pons C. Caligulce

.

Templuni Divorum Ccesarum

,

Porticus Q. Catuli .

Domus Cn. Octavii . \

Clodii .

M. Antonii , quce postea Messala; , et

Agrippce .

Balnearia Cn. Domitii

.

Theatrum Cassii .

Arcus Constantini ,
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La quadratura del monte dio anche forma alla R.e-

^one, i cui quattro lati con altre quattro confina-

vano . Nel primo quella via , che };er l'Arco di Ti-

to scorre anche oggi da S. M. Liberatrice alla Meta

sudante , dissi già essere il confine suo colla quarta,

Nel secondo 1' altra via , ch'essere stata dietro S. Ma-

ria Liberatrice dicemmo , e dirizzata verso S. Ana-

stasia , fu da noi posta per confine coli" ottava . Per

il terzo con un' altra dritta lìnea conviene , che noi

dividiamo il monte dalla Valle di Cerchi , eh' era

dell' undecima nomata dallo stesso Circo, ch'era ivi j

e finalmente nel quarto lato ampia divisione fa tra

questa Regione , e la seconda la via dritta che da

Cerchi va a S. Gregorio , e quindi all' Arco di Co-

stantino .

Le cose , che furono sul Palatino

ne^ primi tempi .

CAPO DUODECIINIO

IS on tanto chiari ha la Regione 1 limiti
,
quanto

oscuri hai siti delle antiche sue fabbriche particolari;

mercechè essendo occupata tutta dal Giardino Farne-

siano , e da altre poche vi^ne , i vestigi suoi frequen-

ti d" antichità, coperti oggi dalla terra spianatavi colla

coltivazione , o diroccati co' lavori , han perduta ogni

faccia delle prische loro strutture , ed oscurato ogni

lume a'rintrarciamcnti . IN'on perciò restiamo noi d'in-

vestigare quello , che si può . E perchè il più antico

sito di Roma fu questo , e poi anche ne' tempi

dell' Impero fu il più celebre , e riguardevole , sarà

bene farvi colle diversità de' tempi ricerche distinte .

Fra le pili antiche memorie di Romolo ci si of- Lupcical

ferisce il Lupercale . Era una spelonca al Fico Ru-
minale vicina , consecrata , secondo la relazione di

Dionigi nel 1., da Evandro Arcade a Pan l^icèo

,

cioè scacciator de' Lupi , a cui anche il Monte I^icèo

in Arcridia era sacro : fu detto Lupercale , che nel la-

tino idioma è di ugual significato col Licèo nel Gre-

co . Quivi avere Evandio trasferiti i giuochi soliti far-

si in Arcadia a Pan Licèo, Dionigi soggiunge, né

Livio vi dissente . Ma ^ alerio nel 2. libro li dice intro-

dotti da Romolo , e Remo . Servio nell'8. dell' Eneide
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V. 343. cosi del Luprrcale favella : Sub monte Pa-
int/no est quccclam spehinca , in qua de capro lue^

batur , id est sacrijicabalur , undc et Lupercal di-

ctuin . Aia quod illic luj}a Bemutn et Jiomulum
nutn'erit ; aìii

(^
quod est verosimilius ") locum esse

lìunc sacratum Pani deo Arcadim , cui etiani nions

Ljcccus in Arcadia est consecratus . Et dictus est

Lycazus
,
quod lupos non sinat in oves scevire . Er-

go ideo et Evander deo gentis suce sacrami locum
et noniin avit Lupercal quod prccsidio ìpsius numì-
nis lupi a pecudibus arcerentur . All' incoutro Ovidio

nel 2. de' Fasti canta il Liipercale essere stato quell'

antro, in cui la Lupa allattatrice di Romolo , e Re-
mo si ritirò ; ed in ogni caso potè essere da Evan-
dro Arcade instituito il Lupercale , ed essere poi sta-

ti ivi Romolo , e Remo allattati dalla Lupa
, per la

Eff^s'^^ cui memoria i Romani vi posero 1' effigie della Lupa ,

della Lu-
g de' putti fatta di bronzo, e sì crede dal Fulvio

padibron l
, , .' ^ -j T 11 .

zo .
essere qnclJa , che 0£;gi e in Campidoglio nelle stan-

ze de' Conservatori . Livio nel 10. e. 16. la dice fatta

da Gneo , e Quinto Ogulnj Edili Curuli col danajo

ritratto dalla multa d'alcuni usuraj : et adjicum Ru-
minalem simulacra Infantiuni conditorwn Urbis sub

uheribus lupce posuerunt ; di cui fa anche menzione

Plinio nel libro i5. al cap. i8. Quoniani sub ea

( intende del fico ) inventa est Lupa prcebens ru-

rnen ( ita Tocabant mammam') niiraculo ex cere ju-

X^ta dicato , tanquain in ConùLìuvi sponte tran sisset.

E Dionigi parlando nel 1. p. 65. del Lupercale : ^n-
truni vero ex quo aqua promanai ostenditur Pala-
iio conjunctum secunduni viani

,
qua itur ad Gir-

cuni , delubrumque ei proxinius , in quo est imago
casus , lupa prcebens jnieiis duobus ubera , antiqui^

operce simulacra cerea . Oltre i cjuali testimonj il fi-

co Rurtiinale , che gli era appresso , è prova conclu-

dente 5 che i due fanciulli presso al Lupercale furo-

no allattati dalla Lupa . Colla correnza degli altri

Servio neir ottavo dell' Eneide v. 90. nam ut supra
fico Ru- diximus , Rumon dictus est unde et Ficus Rumina-

lis , ad quani ejetti sunt Remus et Rvmulus quce

Juit ubi nunc est Lupercal in Circo j hac enim la-

hebalur Tibcris etc. La parola /« 6V/'co , oltre cjuello

che il Marliano discorre in contrario , la penso io

posta per isccrrczione de' trasciittoii , essendo, secoa-

minale

.
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do gli Antiquarj , cosa Impossibile , e volle diro In
Comitio , se non in conformità di Dionigi In via ad
Ciì'cwn . P .,

Ove il Lupercale fosse resterebbe di vedere ; ma Luperca-

se si rilegge quanto nella quarta Regione , e nell' ot- le /osse.

lava discorsi del Vulcanale , del Comizio , del Fico

Ruminale , e del Tempio di Romolo , e Remo , il si-

to ancor del Lupercale vi si ritrova . Era nella Re-
gione decima vicino al Fico Ruminale , ed al Comì-
zio , che furono dell' ottava , e vicino al Vulcanale

,

die fu della quarta : dunque dì necessìth sull' ango-

lo del Palatino a lato di S. Maria Liberatrice fra le

due vie terminali della Regione i o. colla quarta , e

l' ottava j e lo stare a fronte del Vulcanale fece ad

ambidue sortir forse nomi somiglianti dì desinenze.

Per maggior conferma , essere stato il Lupercale vol-

to a Settentrione è presupposto fatto dal Marliano
,

che in cotal senso spiega le parole di Virgilio nell' ot-

tavo V. 343.

et gelida monstrat sub rupe Lupercal .

Ma qual parte del Palatino guarda il Settentrione più

di quell' angolo dirittamente ? Non è tanto esposta a

Borea la rotonda Chiesa di S. Teodoro , dove essere

stato il Lupercale dal jVIarliano si giudica : oltreché

la lontananza dal Fico Ruminale , e dal Comizio gli

è in tutto contraria per le autorità già portate , e

per quella di Vittore, che nell'ottava Regione dice:

Ficus Ruminalis in Comitio , ubi et Lnperèal . Ma
mostruose affatto sono le opinioni del Biondo , e del

Leto. Quegli disse il Lupercale essere nell'altro la-

Io del Palazzo volto a S. Gregorio presso al Settiz-

zonio di Severo , libuttato efficacemente , ed a lun-

go dal Marliano . Questi l' asserisce nel Campidoglio

a fronte del Palatino , e perciò anche del Fico .

Dal Fauno si distinguono due Lupercali , uno presso

S. Teodoro, l'altro presso l'Arco di Tito , ove suppo-

ne il Comizio, a cui non veggo necessità di risposta

.

Pongasi dunque certo , che presso S. Maria Libera-

trice s' inoltrasse nel Monte 1' Antro nomato Luper-
cale ; sì descrive da Dionigi nel primo Caverna .sotto

il Colle coperta da bosco opaco con acque scaturien-

tì da pietra ; e coli' altare a Pane dedicato ; nella qua-

le la Lupa di Romolo , e Remo , veduto Faustulo
,

andò a nascondersi ; ma soggiunge , che al suo lem-
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pò per gli adornnmenli , che vi erano d' edifizj , ap-

pena il sito della spelonca , da cnl 1" acrjua usciva , ri-

conosccvfisi . Al presente segno f.lenno di acqua nc>a

si conosce i\i inionio , ma è \e.isiniile, che caduta

alcuna pnrte di quell'angolo di monte , la spelonca,

e 1'" acque sieno sepolte fralie r)vin.^ ,

Da Plutarco in Romolo ai sentire del Marliano,

si cava, cl:e non il I.upercale, ma il Germalo fa pres-

so al Fico. Le parole di Plutarco son queste: At
Jluvii stai^nantìs inundatio alvcolum excepit. , leni-

terque sub.'niiiìu in locum piane niollem derexit ,

fjui nuììc Cermnnus appellotur , oliin Germavus , ut

apporcL qinmi Germani idevi aiììt quod fratres . Erat

in propinquo cap. ijicus Faiminalis cognomento etc.

e pretende il Marliano per evitare la discordia de" Scrit-

tori , che i due f;inclulli fossero es'posti presso al Lii-

percale , ma trasportati poi , e nudriti sotto il fico

nel Germalo j c<ìme se tante espresse autorità de* Scrit-

tori dichiaranti il Lupercale , ed il Fico in un luogo
stesso fossero sogni . ISè Plutarco gli discorda punto ;

poiché , se il Lupercale era un antro , il Fico un al-

bero , il Germalo una contrada , come il medesimo
Plutarco dimostra, ben possono Romolo, e Remo con-

cepirsi esposti nel Germalo sotto il fico presso al

Lupercale.
Ovifoi%e Q^g Contrada fosse il Germalo , nella quale po-

tè stare il Lupercale , e forse anche il Fico , osser-

viamolo in A arrone : di (juesta egli nel 4- della lin-

gua l.iiina e. 8. cosi scrive dopo aver portata l'Eti-

mologia del Palatino : Haic Gernialum , et felias

conjunxerunt , et in Itac Regiove Sacrijwriiis est , et

in ea sic scriptum : Gciiiialensis Quinticeusos apud
j¥ldejn Roinuli \ Velicnsis sextice])sos in J^elia apud
/Edeni Deuni Penatium : (rerniahini a Geiinaneis

Jìoinulo , et Jìcnio
,
quod ad Ficiini Jiumiualeni et

hi in i-enti
,
quo aqua hiherna l^iheris eos detulerat

in al\>eolo expositos . Erano dnncjue il Gerninlo , e Ve-
lia due contrade , e due sommila del I^alat'no vicine

una air altra , e se fu il Germalo ( come dalle cose

dette si cava ) la contrada del Lupercale, e del Tem-
pio di Romolo , e si stendeva sin su 1' alto del Pala-

tino , segue essere stata quella spiaggia , e parte del

Giardino Farnesiano, che a Santa Marlf' Liberati icq

sovrasta 5 e forse anche al silo della Chiesa, medesi-r
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xna discendeva ,
quando quella porle non era sì ripie-

na di rovine. Onde olii 1' immaginò presso l'Arco di

Tito, errò non poco Mi mira .

Di \ elia contradn
,

per 1' allegala autorità di y^iia .

Varrone , cougiuuta al Germalo , Inalo nell'ottava Re-

gione ho dello, che sebbene il luogo suo proprio è

in questa , nulladimeno assai più brevemente potremo

parlarne. E primierani(;nte ripelasi, ch'ella fu quel-

l'altra sommità, e parte della spiaggia Palatina, che

a S. Teodoro sovraslaiile , si stendeva verso S. Ana-
stasia j oggi ancora ehi osserva vedrà l'una, e 1' aK

tra cima sorgere nei luoghi detti . Nella spiaggia di

Velia fu tra le altre fabbìiehe il l^mnio degli Diì Pe- ,,^«mma
ì ,

' eia , e

nati. Di lei furono partila .Suninin /elia, e la Sub- Subveha.

awlia ; cioè a dire , la sommità , e la falda . Colassìi

cominciò Publicola a fabbricare la sua casa sicnoreg- ^ ,.

giante il roto, e gli aJtn luoghi bassi, descritta co- i>ubhli-

Sì nel 5. da Dionigi p. 29CÌ. Deinde
,

quia doinuin cola.

in invidioso loco wdijicavcrat , collem eligens Foro
Miperstantem , alluni , et prceruptum

,
queni Jiomani

Veliani appellant etc. Ma udendone i sospetti del

popolo trasportò la materia nel fondo della spiaggia

'

dello Subvelin , ed ivi edificò , Si legge in \itiore "5"^''^»

iSuelia , creduta significar corrottamente Sub^'elia , ma
a me più sembra facile , che i testi corretti dicesse-

ro Sicilia , come mostrerò in breve; poiché il Tem-
pio della Vittoria , nel cui sito fu prima la Casa di

Pubblicola fatta in Subvelia , dal medesimo Vittore

ò posta nella Regione ottava .

Nella slessa Velia, o Subvelia fu l'antica por- ^°'^" /®.".

T 1 lì 1 • 1 ? 1 -^^ r> t"S Palata
la del 1 alazio , eh essere stata detta iiomana , e no-
manula dissi nel 1. libro, perch'era /// infimo clivo

Viciorice , qui locus gradibus in quadraturam for-
matus est , dice Festo ; ma essendo nella Regione ot-

tava il Tempio della Vittòria , fu facilmente nella par-

te destra della via , che andava al Circo incontro al-

la porta j i cui scalini dan segno , eh' ella era alia si-

nistra , e per lei salivasi sul Palatino .

Il Tempio di Giove Statore , che pur qui da ^^^^ Jo-

Vittore è posto , essendo stato anch' esso alla sinistra ^" ^^^°'

della strada , cioè allo stesso lato della porta , sulla

via conducente al Circo si può dire sicuramente. E
perchè a quella via si andava dal Foro , e dicemmo
audarvìsi ancora dalla sacra , se andremo fijsameute
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considerando l' idea di quel sito , ritroveremo più r

che credibile ambidue gì' imbocchi in una tendente

al Circo essere stali presso al Tempio di Giove Sta-

tore , come nella figura della Regione ottava delineai «

Nel qual trivio non potè non essere alquanto di spa-

zio, se non piazza, ed in quello spazio l'abitazione

di Tarquiiiio Prisco doveva avere la faccia , e l'en-

trata principale; giacché, come nell' ottava Regione si

disse, abitava apud Joins Statoris cedem .

Ove foise È comune credenza essere stato questo Tempio
sul Foro ; ma ciò essere cosa erronea , la prova è fa-

cile . Primieramente non è Autore alcuno antico , da
cui possa cavarsi . Secondo , se Romolo in conformi-
tà del racconto di Livio fu riggettato da' Sabini , lo-

to quantum Foro spaiium est , fino alla porta del

Palazio, dov' egli dipoi fece quel Tempio , e s' egli poi

ripinse indietro i Sabini fino al Tempio di Vesta ,

il qual fu sull'estremo del Foro da quella parte, segue

di necessità , che il Foro alla porta del Palazio, ed
al Tempio di Giove Statore non pervenisse . Terzo,

Tarquinio Prisco abitò apud Jovis Statoris tedem ;

e quando egli mori , Tauaquile sua moglie parlò al

popolo da una finestra sporgente nella via nuova: Quum
clamor , iinpetusque multitudinis vix sustineri pos-

set , ex superiore parte cediuin per fenestras in No-
vam viam t'etsas ( habitabat enini Jiex ad Jovis

Statoris ) populum Tanaquil alloquitur , dice Livio

nel 1, al e. 16. Dunque" la casa di Tarquinio non era

nel Foro , donde la turba avrebbe tumultuato , e don-

de avrebbe Tanaquile più commodamente parlato a tut-

ti . E se non vi era quella casa, molto meno il Tem-
pio , avanti a cui ella era. Quindi Cicerone nell'O-

razione prima contro Catilina e. ult. Tufii tu Jmpi-

ter ,
qui iisdcni

,
quibus lio'C urbs auspiciis a Ro-

vìulo es constitulus
,
qucni Statorem hujus urbis at-

que imperii ctc. senza far menzione del Foro; ed Ovi-
dio nel 6, d(;' Fasti v. 79 1 .

Tempus idem Statoris erit
,
quod Romxdus olitn

Ante Palatini condidit ora jugi .

Quarto, Ovidio nell' Elegia 1. del 3. Tristium

V. 3i. fa , che la guida del suo libro nel condurlo al

Palazio per la porta vecchia
,
primieramente passi per

il Foro di Cesare; poi per la via Saci'a , ch'era nel

Romano , dove pervenuto al Tempio di Vesta ; ed

I
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alla Regia di Numa per nndare alla porta vecchia del

Palazlo , ed al Tempio di Giove Statore , volta a man

destra .

Inde petens dcxtram , Porta est, alt, ista Palati y

Hic Stator , hoc priimim condita Roma loco est.

Ove vorrei mi si dicesse , come si poteva dal Tem-
pio di Vesta , ch'eia nell'estremo occidentale del Fo-

ro ,
per andare all' Arco di Tito , o a S. Mnria Li-

beratrice , dove li Tempi della Vittoria, e di Giove

Statore , e la Porta vecchia del Palazio sono immagi-

nati da altri , voltare a destra . Ben potè voltarvisi da

chi invece di salire dirittamente il Colle a lato del

Tempio di Castore, e di |^olluce , piegava alla via,

eh' era tra il Colle , ed il Foro ; in cui la porta , e

quei due Tempi si ritrovavano . Finalmente chiara è

la testimonianza di Appiano . che nel 2, delle Guer-
re civili p. 4-^4- lo dice vicino al Foro , e perciò non
nel Foro : Subduxerunt tamen invitum

( parla di Bì-

bulo) amici in Fanuin Jovis Statai is l'oro proxi"
munì (1) .

Poco importa, che, come dicono altri, si legge

in Vltrnvlo il Tempio di Giove Statore avere avuto
un Portico di sei Colonne , e che perciò parte delle

sei siano le tre, che osci presso S. Maria Liberatri- ^^^^^^°'
/-. \T • , , . lonne in

ce SI veggono in l^ampo Varrino; perche non si prò- Campo

va essere state queste né più , né meno di sei ; e ^«ca"o.

quando anche tante fossero state
, la vastità del sito,

che mostrano, e l'altezza loro
, non era da un Tem-

pio fatto nel principio di Roma; e l'ordine Corin-

tio, per la regola datane da A'itruvio nel primo li-

bro , ad un Giove Statore mal conveniva
, ma a Ve-

nere , a Flora , a Proserpiua
, alle Ninfe , o ad altra

(i) L' espres«;ione di A[)piano non è quella , che sii dà

il traduttore Latino , riforita dal IVardini egli dice : A'h'hct

Tov iiiv aKovrct v'7ri^)iya.yov 0/' (pt}\ci s? ro 7r}^ii<7tov

t'sfiov rou Ktjicìou A/s? ; cioè : ma gli. amici il sottras-

sero suo malgrado nel vicino tempio di Giove Ctesio ,

( cioè Presidente alle possessioni ) . E quantunque voglia

darsi a questo soprannome il significato di Statore , che

da Dionisio Alicarnassèo al liò ^ p. 114. più propriamen-

te dicesi Op^d^fr-tr/c?; dal passo riportato non viene per con-

seguenza , che t'osse vicino al foro ; ma solo vicino al luo-

go dove avveimc V affare di Bibulo .
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Deità declicaia . Il Tempio dì Giove Statore essere sta-^

to di struttura detta Peripteros dice nel 3. libro Vì-
truvio , cioè con sei colonne in faccia, e da tergo,

ed undici ne' fianchi ; ed essere stato votato nel Con-
solalo di Postumio Metello, e di Attilio Regolo scri-

ve Livio nel IO. , non esscndavi da Romolo stato

prima fatto, ma solo il Fano, c\oh locus Tempio ef-

falo, come il medesimo Livio soggiunge ivi .

Casa Ro- La Casa , o (Capanna di Romolo Casa Romuli
™"

'• è posta ((ul da Vittore , nella cui conformità l'abi-

tazione di Romolo essere stata sul Palatino in quel-

la parte, che riguarda l'Aventino , e per cui si ca-

lava .nel Circo Massimo, scrive Plutarco: Tatius ha-

bitabat ubi nane JMonetoi est Templwn ; Romuliis

a'ero eo in loco qui Qradus pulchri littoris vocaba-
tur , qua ex Palatio ad Circum Maxinium desceii-

ditur ; la quale abitazione essere stata quella , che

Casa Ilomuli si chiamava , ed era falla di canne , e

di stoppie s' immagina il Fulvio. Ma io nel Fulvio, o

liei comune grido de' tempi di \ iltore sospetto equi-

voco y perchè una detta ( bonch' erroneamente a mio
credere ) Casa Homuli , fu nel Campidoglio , come
nella Regione ottava si vide . E se sul Palatino nella

parte rivolta al Circo fu un' altra capanna , nou era

però quella residenza , in cui Fiomolo dopo fabbrica-

ta Roma come Re abita\a , ma una vii capanna , ia

cui Romolo , e Remo nella prima età loro pastorale

abitarono . Cosi ci fa fede Dionigi Scrittore di vedu-

ta nel primo ; iSed eoruni vita pasLoì alis , et ope-

rósa erat , casisque saspe in montihus factis arun-
dincis , et ligneis sine ulla coiìtigììatione ', quarum
una etiani meo tempore perdurai in porte a Pala~
fio in Circum versa , Romuli d,\ ta

,
quam sacrani ser-

vant a, quibus id mandatum est, nil magnijiccn-

tius adjungentes , sed si aliquid aut C(eii injuria
,

aut senio labej'actatum J'uerit , sarcitur ',
et quantum

fieri potest pristinam formam imitnntur . Romolo dun-

que divenuto Re ebbe altra residon/.a , non lontana

forse dall' antica sua capanna , se si vuol dar fede a

Plutarco portato sopra : e for«e anche la chiamala Ca-

sa Romuli fu quel tugurio di Faustulo , in cui Ro-
molo , e Remo nudriti passarono la loro fanciullezza;

il quale conservato da P«.omolo per memoria , si au-

ilò poi mantenendo ^da' successori . A ciò par , che da
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Solino s'alluda nel e. 2. ove descritta Roma quadra-

ta soggiunge j Ea incipit a sjlva , quce est in area

Apollinis , et ad supercilinm scalarimi Cuci , hnhet

terminum , ubi tugnriuni fuit Faiistuli . Ibi Jtioinu-

liis mansitavii
,
qui auspicato Jundanienla lìuivnrum

jecit etc.

Dal Panviuio , oltre la Capanna di Romolo , si-j.jj^j^"|"'j^,

registra il Tugurio di Faustolo . Se da quel di Ro- stuli.

molo fu diverso , com' egli lo fa , uon mi ricordo aver

letto, che l'uno, e l'altro egualmente durassero do-

po Roma editicata . Se per non lasciare indietro ciò,

che fu su '1 Palatino anche prima di Roma , vi si re-

gistra dal Panvinio , era ancor da anaotarvisi la Re-

gia di Evandro .

Gli fu appresso un Corgftò , ch'essere stato asta ComusRo

di Romolo rinverdita , Plutarco scrive: Eodein loco '""'^ •

Jerunt sacrani cornum fuisse . Adilunt enini fabula j,<ca /fi

Koinuluni , roboìis sui experiundi gratia ab Aven- Romolo .

tino lanceam corneam jaculatuni esse; enin vero de-

Jixani aliius annitentibus vudtis tiuncpiaui convelli

potuisse , lignumque nactuni plantiferani hunium
,

germinibusque raniisnue emissis in exiniias altitudi-

nis cornum cres^isse . Lo stesso nel terzo dell' Eneide

V. 4^* i^si'J^'^ Servio : Nani Roinulus captato augurio

hastani de Aventino monta in Palatinuni jecit
,
quce

fixa fronduit et arboreni fecit. Eccole favole, del-

le quali il volgo è stato in ogni tempo inventor fe-

condo . E ci facciamo poi maraviglia , che ancor de'

tempi meno antichi molte cose favolose si frappongo-

no oggi alle vere ? Plutarco vi soggiunge nel luogo

citato , che in memoria di Romolo fu quel Corgno
cinto di muro, ed avuto in rivrreuza, e pubblicamen-

te ajutato con ac([na , se alle volte dava segno di sec-

carci : Hanc arboreni ii qui post Roinulwn sequuti

sunt , muris circumductis , ut sanctissimum Teuipluni

in magna religione habuere ; ac si cui prope acce-

denti ansum fuerit arborem minus frondescere , sed
ut deficientibus alimentis languescere , et dejicere

,

id statini sibi occurrentibus clamabant , et hi v^elut

incendio reprimendo aquam vocijerabant , concur-

rebantque undique vasa aqua piena ferentes . Que-
sto quando poi si seccasse diremo in breve .

Le scale di Caco poste da altri nell' Aventino S<:alx Ca-

presso la porta Trigemina , ove essere stata la spe- ^^ '
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lonca si (lice , seni1)rano a me dover' essere poste

ia questa Regione alle radici del monte . Menzione
di esse si ha dn Solino nel e. 2 , ove parla di Ro-
ma quadrata ; Dictij'ie est primwn Homa quarlra-

ta , (juod ad (squitibriiim fovet nosita . Ea inoìpit

a Silva , rjiicp est in Area Anollinis , et ad super-

cilium scalarum Caci . Habet terminum ubi Tugu-
rium fait Fnustuli . Ibi Romulus mansitavit

,
qui

auspicato fundamerita muroriun jecit etc. ove trat-

tarsi della prima Roma non eccedente il Palatino , ia

cui abitarono e Romolo , e Faustolo , non è dubbio :

ma come qui le scale di Cacco ? chi v uol saperlo ?

presero forse cotal nome o per alcuna scoltura , o

pittura, che avevano appresso, o da dtra cagione in-

cognita , e non immaginabile senz' altro lunie ; come
ne' nomi delle contrade moderne si scorge frequen-

teipente avvenuto . La scala di Cacco se sia la me-
desima con quella , che da Plutarco è detta Gradus

Gradus pulcliri Littoris , non saprei o afFirmnrlo , o negar-

pulchri lo ;
poiché un estremo di Roma quadrata è posto da

Littoris. Solino su quella di Cacco ; un altro presso il Tu-
gurio di Faustolo , il quale , se fu dove ebbe la Re-
gia Romolo presso i gradi vulchri littoris , la detta

da Cacco non fu la madesiim : se la Regia di Ro-
molo , ed il Tugurio di Faustolo furon diverse co-

se, e lontano , la scala di Cacco quii fosse , e dò-

Te ,
pur resta incerto

, potendo essere stata la pul-

chri littoris non meno, che altra: ove dunque quel-

la di Cacco fosse non si può dire , siccome la pul~

clivi littoris era verso 1' Aventino , e presso al Cor-

gno . Così oltre Plutarco mostrasi da Lattanzio (o
come altrove si legge ) Lutazio Placldlo Scoliaste an-

tico nel i5. delle Metamorfosi di Ovidio : Romulus
Mirtis , et Ilice Jilius cuin venaretur ex monte A"
ventino persequens apruni fwi^icntcìn ,

jaculum je-

cit ,
quod cum protinus in colle Palatino hasserit ,

loco ejus montis scala facta , etc. Questa non è stra-

no , che dalla riva del Tevere , a cui era in faccia ,

pulchri littoris fosse nomata , corno nella Ragione se-

guente si dirà meglio . Se poi questa , o quella di

Caco , oppur 1' una , e 1' altra furono scale ( come

si dirà) fabbricate da Caligola al suo gran Palazzo,

olire le altre fattegli altrove , facilmente i nomi di

Caco , e del Lido furono specificazioni date loro
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per distinguerle dalle altre ; e da pitture , o scohu-

re ebbero derivazioue probabilmente

.

Roma quadrata posta da Vittore fralle altre con- Romatjua

trade non fu cpiella quadrata Città , eh' edificò Ro- *" "

molo da princìpio ; perchè in colai guisa dentro que»-

sta sola contrada tutta la Regione si chiuderebbe .

Ciocché Roma quadrata fosse , odasi da Feslo nel ly

libro : Quadrata Roma in Palatio ante Tempiimi

uépollinis dicilur , ubi reposita sunt ,
quce solent

boni ominis gratia in Urbe condenda adhiberi
, quia

saxo munitus est initio in speciem quadratam : ejus

loci Ennius meminit cum ait : Et quis extiterat

Homce regnare quadrata; ? Era dunque in foggia di

stanza , o forse di cisterna murata in quadro ; in cui

tutte le cose , che nella fabbrica della Città serviro-

no , cioè l'aratro, le zappe, ed altro dell'antica ce-

rimonia degli Etrusci
,

per il buon' augurio furono

serrate . Fu questo luogo fatto , a mio credere , do-

po fabbricata la Città
,
per non adoprare più in pro-

fano uso quegl' istromenti j siccome prima di comin-
ciarla fu fatto l'Olimpo, del quale nel primo libro

parlai . Crede il Donati essere stata nel centro del

Monte Palatino ; e tanto anch' io crederei , se le pa-

role portate di Solino , dichiaranti un termine dì

queir antica Città presso la piazza del Tempio di A-
pollo , avanti al qual tempio era quella fabbrica , non
me ne ritraessero la credenza .

La Curia vecchia posta in singolare da Vittore ^^'

essere la medesima che le Curie vecchie dette da
Tacito nel 12. sembra certo 5 uè è strano , che uel

tempo di ^ittore rovinate forse, e quasi obliate col

singoiar nome di Curia si chiamassero . R.agionai di

queste nel 2. libro, e nel 1. , il cui sito mostrai es-

sere facilmente quella parte del Palazio , che risguar-

da oggi la Chiesa di S. Gregorio ; né ho più che
dirne .

Il Vico , detto delle Carie da Vittore , essere VicusCa-

stato anche ivi non so , che po«sa mettersi in dubbio.
^'^'"'" •

Il Sacrario de' Salj , cioè a dire quel luogo , nel Sacrarium

quale i Salj Palatini riponevano le loro cose sacre ,
Salio rum

fu certamente nel Palazio , scrivendone così Dionigi
«tino-

1 ^ rum •

nel 2. Salii , quos IVuma e Patrioiis duodecim cla-

ros juvenes elegerat
,
quorum sacra manent in Pa-

latio , et hi quidem Palatini nppellantur . Le cose
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loro sacre erano , fuor d' ogni tlu'jbio
,

gli Aacìlì

fatti a somiglianza del creduto celeste , che per sa-

lute dell" Impero di Rma si conservava
,

gli Auspi-

ci , le Trabee , le Cinture di rame, ed altre cose,

che adopravansi nelle loro Feste , delle quali il me-
desimo Dionigi ne parla poco sotto al luogo porta-

to . Il Sacrario dunque ( come dal Donati colla scor-

ta della /. In tantum , e della l. sacra
ff. de rerum

divis. si congettura ) fu stanza , o fabbrica , in cui

le accennate cose si riponevano^ oltre le quali esser-

vi anche stato il Lituo augurale di Romolo , si dice

da Valerio nell' 8. libro: D'.asto Sacrario Saliorum
nihil in eo

,
prcpter lituani Romuli \ integruin reper-

tiirn est . Ove nel 7 dell Eneide v. 6o3. Servio scri-

ve essere stato costume prima di andare in guerra

muovere gli Anciii ; Narri moris fuerat imlicto bel-

lo in Martis Sacrario Ancilia commovere etc. Il

Panvinio registra quivi oltre il Sacrario la Curia de'
Cuna Sa-

gj^]: ^j Donati par ]>robabile , che il Sacrario fosse

detto anclie Cuna ; ne so contradirgli , se pero quel-

la fabbrica non aveva più stanze , una delle quali

servendo per repositorio di quelle bagaglie ,
potè es-

ser detta Sacrario , un' altra , in cui essi congregavan-

si o per vestirsi , o per altro, col nome di Curia so-

leva forse chiamarsi . In qual parte poi del Palatino

questo Sacrario fosse , è incerto ,

Ebbero ancora i Salj Palatini luogo , che con no-

me di Mansiones viene spiegato in una Iscrizione ri-

trovata , come riferisce Pietro Appiano, nel cavare li

fondamenti di San Basilio; ed è la seguente:

MANSIONES . SALIORViM . PALA
TINORVM .E. \ETERIBVS

OB . ARMORVM . ANNALIVM
CVSTODIAM . CONSTITVTAS

LONGA . AETATE . NEGLECTAS
PECVNIA . S\ A . REPARAVE

RVNT . PONTIFICES . \ESTAE
VV. ce. PRO . MAGISTERI)

PORTII . ACiLH . LVCITJI . VITRA
SII . PRETESTATI . V. V. C. G.

.^d«s Ce-
leiis. Più antichi di Numa, e di Romolo molti Tempj ave-

re fabbricati Evandro narra Dionigi nel 1. libro 3 fra'
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quali uno a Cerere eoa Sacerdotesse , e sacrificj aste-

mj all' uso Greco , ed uu altro sulla sommità del

Palatino alla Vittoria , con sacrilicj annui ; e queVi- ^^^^ ^•*

li, e questi essere durali al suo tempo fa fede. Don-
'^'°"**

de par si tragga, che anco que' Tempj dopo l'edi-

ficazione di Roma continuassero ,

Un Tempio fabbricato alla Fede sul Palatino da t ^

rt f> 1 • 1 * • •
1 < T^ 1

1 empium
Roma hglia d Ascanio, e nipote d huea scrisse Aga- Fidei

.

tocle riferito da Festo nel ly. libro ^ e Vittore po-

ne in questa Regione Templum Fidei ; delle quali

antichità oscurissime lascio di dire altro .

// Palagio Augustale .

CAPO DECIMOTERZO

D

I

'alle maggiori , e più rozze , e più vili Antichità

passando all' auge della Romana grandezza ci si of-

ferisce sul Palatino il gran Palagio Augustale ; da
cui nome di Palagio presero le case grandi , e ma-
gnifiche . In Vittore si leggono: Doinus Auguslana
Doììius Tiberiana, Sedes hupevii Homaiii; delle qua-
li è necessario favellar distesamente , Ma tanto ne lia

scritto il Donati, che oltre il riportare ciò, ch'egli

ne discorre , poco più potrà dirsene .

Due Case ebbe Augusto su '1 Palatino . La pri- Ad Capiu
ma , in cui nac(Jtie ,

posta nella contrada detta Cini- Bubu.a .

ta Babula , di cui Svetonio nel 5. d' Augusto rife-

risce : Natus est Augustus , regione Palatii ad Ca-
pita Bubula , ubi mine Stucrariu/n habelur aliauan- r.
' ^^ ì

'
-, Sacranuna

to postquain excessit constitutiun , la qual contrada, Augusti .

non che casa , ove precisamente fosse è incerto , se

però non fu quella spiaggia del Palatino , che presso

S. Anastasia riguardava il Foro Boario ; dove in me-
moria delle prime mura cominciate ivi a disegnare da
Romolo coli' aratro , non è strano , che due capi un
di bue, l'altro di vacca fossero stati scolpiti, o di-

pinti , come poco di sotto nel Foro Boario il bue di

bronzo, per testimonianza d'Ovidio, e di Tacilo fu

eretto . Il Sacrario vi fu fatto in onore del medesimo
Augusto , e l' occasione da Svetonio ivi si suggerisce ;

Cam C. Lectorius adolescens patricii generis in de-
precanda graziare adulterii pivna prceter (vtniem

,

atque natales , hoc quoque Patribns Conscriptis al-

Tom.III. l
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legarci se esse possessorem ; ne velut yErlitiiiini .vo-

li
,
quodpriinum D. Augustus nascens attìgissct, pe-

teretque danari quasi proprio suo , ac peculiari Deo;

DomusAu decretam est , ut ea pars domus consecraretur .

gustali». L'altra Cosa si scrive da Sveloaio nel j2. ove

dopo avere narrata 1' abitazione d' Augusto al Foro
vicina seguo : Postea in Palatio , sed nihi/oniinus

cedibus modicis Hortensianis , et neque laxitute , nc-

que culla coììspicuis ; ut in quibus porticus breves

essent Albaiiaruin columnarwn , et siìie mannore al-

lo , aut insigni pavimento conciaria, ac per nn-

nos amplius AL, eodeni cubiculo liyeme , et a:state

mausit
,
quaimns paruni salubreni ^^alctudini suce

Urbeni hjenie experiretur , assidueque in Urbe hje-
Fatiapu- rnarct . Si quando quid secreto , aut sine interpel-

^''^^P'^'^' latione asrere proposuisset , erat illi locus in editoma parte,
. j .^ ' A -r- t tt

poi tutta, singularis, qucin c>yracusas, et Tiy^vo(pvov vocabat. line

traiìsibat , etc. Donde frugalità, e moderazione più,

che magnificenza si può raccorre . Parte della mede»

sima casa essere stp.ta da lui dicliiarata pubblica
,
quan«

do fu Pontefice jMassimo , Dione scrive nel 54- «1-

tre volte portalo da mo ; essendo di mestiero , clic

quel Pontefice in cosa pubblica risiedesse j donde mo-
deratezza si, ma non angustczza argomentandosi, do-

vendo la sola parte pubblicata ad un Pontefice alas-

simo essere bastevole. Pubblicolla poi tutta, quando
arsa da casuale incendio la rifece , Dione nel 55. p.òSj.

Cuni aliquando Palatium inccntliuni consumpsis^

set 7'e/ectam domuni Augustus totampu-
blicam esse jussit : sive quod ad eam cedijicandani

populus pecuniam contulisset ; sire quod Pont. Max.
esset , ut simul in propriis , ac publicis cedibus ha-

bitaret ; del qual incendio, e risarcimento parla an-

cora Svetonio nel cap. Sj. Averla Augusto pubblica-

ta , e donata alla Repubblica dopo la vittoria Azia-

ca , scrive Servio nel 4- dell'Eneide. Anzi prima,

che Augusto prendesse il Pontificato Massimo , esser-

gli stata decretala una casa pubblica , narra Dione

parimente nel 49- ™* colai decreto forse non ebbe

effetto. Vcllejo nel 2. e. 8i. così ne scrive : Victor

deinde Ccesnr reversus in Urbeni , conlractas eni-

ptionibus complures domos per procuratores
,

quo

laxior jìeret ipsius ,
publicis se usibus destinare pro-

Jessus est : Templumque Apoilini , H circa porticus
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faclurum proniisit
,
quod ab eo singulari extruc/uin

imuiificeiitìa est .

In qual parte del Palatino ella fosse ò inrorto .
Ovefnsse

Ben' è da osservarsi , cli€ colassù salivasi per il (lli-

vo della Vittoria , e per la porta vecchia del Pala-

zio presso al Tcm})lo di (iiove Slatore , come dai ver-

si allegati di Ovidio nella prima Elegia del 3. Jii-

stium ; a cui anche si confronta Marziale nel ^i. E[)igr.

del I. libro , che inviato da lui alla casa di Procu-

lo sì fa salire per la via medesima delta Clivo

sacro al Tempio di Apollo alla casa d" Augusto con-

tiguo .

Qucris iter ? dicam . V icinuin Castora canee

Transibis Vesta^ , 'virgineamque doniuin :

Inde sacro veneranda pctes Pnlatia clivo
,

Plurima qua suniini julget imago dacis .

Nec te dclincat miri radiata Colossi
,

Quce lìhodium moìes vincere gaudet opus eie.

Ed il medesimo Marziale nell' Epigr. yg. del 4- libro

scrivendo ad Afro:

Et sacro decies repetis Palatia Clivo .

Da che può farsi argomento , che non lungi da Ve-
lia , dove era la salita , la casa fosse , ma non pe-

rò così snll'orlo del monte, che non vi fosse buona
distanza , la quale in breve apparirà .

Per ornamento ne' lati della porta gli stavano con- ^^ „g^,

lìnuamente eretti due lauri, ed in cima fra' lauri una tu oma-

corona di qnercia . Ovidio nel 4- de' Fasti v. n5i. tu, da. due

e. ^ ri / • / lauri , e
òtate raiatuìce laurns

,
pra^textaque qucrcu ^„ unaCo

Stet donuis ; ceternas tres habct ima Deos . rona di

E nel primo delle Metamorfosi v. 662. fa , che Apollo 'l"-^^'^'-"-

prometta a Dafne trasmutata in lauro ;

Posiibus augiislis eadcm Jidissima cusf.os

Antefores slabis , mediamque tucbere quercwn.
il che fu concesso ad Augusto con decreto del Sena-

to . Dione così nel lib. 53. pag. 58o, Ccusar igi-

tur . . . multa recepii , eteniin dccrelum est lauros

poni ante regiani ipsius et coionain querceam super-

poni tanquani ininiicorum seniper vietari , et serva-

tori civium. E colla corona di quercia esservi sta-

ta Iscrizione OB GIVES SEPiVATOS , come in mol-
te medaglie d' Augusto si vede , accenna Ovidio ncU'

Elegia 1. del 3. Tristiuni v. 47*
l 2
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Causa superpositcc scriplo testata coronce
,

Servntos cives indicat luijus ope

.

Il quale ornamento essere stato solito porsi anche do-

po gli altri Imperadori , vedasi Valerio nel e 3. del

lib. 2, e Plinio nel e. 3o del i5., e nel 4- del \(ì.,

come che Tiberio la ricusasse . Svctonio nel 26. Prce-

nonien quoque Impevatoris , coqnomenque Patris Pa-
trice , et civicain in vestibulo coronam recusavit

.

Claudio quando della Brittania trionfò , oltre alla co-

I<j°iv^T
^^^^^ ^^ quercia , vi pose anche la navale . Svetonio

po'itnvi nel e. l'j. atqiie Inter hostilia spolia navalem coro-
da Clau- nani fastigio Palatina; Dovnis jaxta civicam fixit ,

trajecti , et quasi domiti Oceani insigne . Ove par

si accenni esservi state anche affisse le spoglie ostili

.

Arcus 0- Avere nella sua casa Augusto eretto un' arco in

tris Aufm f'nore di Ottavio suo Padre , cavano gli Antiquarj da
sti cumsi Plinio nel e. 5. del 36. libro: Ex honore apparet in
6"*'* • magna auctoritate habitum Lysice opus

,
quod in

Palatio sujìev Arcum Diims Augustus honori Ocla-

<iHÌ Patris sui dicavit in cedicula columnis adorna-
ta . Idest quadriga , currusque , et Apollo , ac Diana
ex uno lapide : ma non avendo del convenevole , che

un Arco eretto a Trofeo fosse in luogo chiuso , la

parola In Palatio altra significanza
,
per avviso mio

non porta, che l'essere stato innalzato su '1 monte Pa-

latino .

T)omusL. Parte del Palagio d'Augusto fu la casa già di Ca-

linl!
' *'

ti^ina ', alla quale il distese forse dopo , che fabbri-

cando il Tempio d'Apollo si privò d'un' altra parte:

Svetonio nel libro de' Grammatici e. ly. così scrive

di Verrio Fiacco : Quare ab Augusto quoque nepo-

tibus ejus prceceptor electus transiit in Palatium cum
tota schola , . . . . docuitque in atrio Catilino' do-

vius
,

qua:' pars Palatii tunc erat . Ed avere Augu-
sto ,

per ingrandire il suo Palagio , comprate allora

più case vicine , spiegasi da Velle)o Patercolo nel luo-

go portato .

DomnsTi Oltre la casa d'Augusto si legge la Tiberiana , di

beriana . cui uoH da Vittore solo si fa menzione , ma da Sve-

tonio , da Plutarco, da Tacito, da Vopisco , da Ca-

pitolino , e da altri . Questa essere slata da Tiberio

fabbricata è certo , benché uè Tacito né Dione rac-

contino , che la fabbricasse , ed è molto probabile

,

che Tiberio per maggior decenza della maestà ogni dì
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più crescente, e risplendente dell'Impero desse all'abi-

tazione capacità , ed aspetto piti augusto . Gli' ella

poi fosse casa dall' Augiistana divisa io non credo j ma
Tiberiana fu detta 1' aggiunta , che Tiberio senza gua-

stare il già fatto vi fece ; come Palazzo di Sisto si

dice oggi quella parte di fabbrica del Vaticano , che

da Sisto Quinto vi fu aggiunta . Efficacemente si con-

ferma ciò da Giosefio nel e. i. del 19. l'bro delle

Giudaiche antichità ; Qiiod ( parla del Palagio Impe-

riale ) ita unum erat , ut taìuen e.rculluvi esset ce-

dificiis per partes a singulis hnperatoribus
,

quo-

rum nppellatioiicm retinehat ; e da Svetonio in Ot-

tone ove dice , che Ottone da' congiurati avvisato qua-

si venalem domum inspecturus abscessit ,
proripuit-

que se postica parte Palatii ad coiistitutum , la qual

posterior parte essere stata la casa Tiberiana dichia-

rano Plutarco , e Tacito . Plutarco in Galba pur d'Ot-

tone parlando : Per Tiberii donium
,
quam vocaiit ,

discessit in Forum ; ove son da notarsi le parole quam
vocant , siguificanll una parte del Palagio detta co-

sì . Tacito nel 1. dell'Istorie e. 77. Per Tiberianani

domum in Velabrum ; inde ad Milliariwn aureum
sub cedem Saturni j)crrexit . Il medesimo Giosefio nel

luogo citato fa anche menzione della casa di Germa- f^^^'^
^\

meo , dicendo , che gli uccisori di Lahgola luggirono ^^ ^

iu quella , e dichiarandola con ciò apertamente mem-
])ro del Palagio Augustale . Vi aveva dunque anco-

ra Germanico il suo appartamento da lui forse fab-

bricato, o ampliato dopo la morte d'Augusto, ma
non leggendosene poi più menzione , come del Tibe-

viano , segue , che o non fosse sì ampio , e bello , o

che poi alcun' altro Imperatore in altra più superba

fabbrica l'incorporasse, o che per fabbricarvi altro lo

demolisse. , j^^.
Ma da qual parte della casa Augustana la Tibe- rianaofe

riana era aggiunta ? Il Donati , che la faccia del Pa- fosie .

lagio crede fosse verso l'Arco di Tito , la parte di

dietro argomenta fosse verso il Circo Massimo, don-

de potè Ottone portarsi al Yelabro . Io , che già dis-

si alla casa d'Augusto essersi salito per il Clivo della

Ailloria, e per la porta vecchia del Palazìo , cioè por

quel lato del monte , che riguardava la nuova via
,

ed era tra il Foro, e '1 Velabro a fronte del Campi-

doglio . dovrei avere opinione , elio la cn*a Tibcriima
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a tergo del Palagio fosse nella parte del monte ris-

guardante verso S. Gregorio . Ma veramente essere sta-

ta nella parte più vicina al Campidoglio par si rac-

colga da Svelonio nel i5. di Vitellio : Cani et prcelium

et iìiceìidium (del Campidoglio) a Tiberùuia pros-

picerct domo irUer cpulas : e perciò avanti ali' Augu-
staua , a mio credere , alzò Tiberio la sua casa , co-

me all'antico Palagio Pontificio di Monte Cavallo, che

da prima era angusto , fu poi aggiunto il gran cortile

con quanto oggi , avanti alla primiera fabbrica resta-

ta indietro, s'offre alla vista . Così anche dai portati

luoghi eh' Tacito, e di Plutarco narranti , che Ottone

per la Tiberiana passò al Yelabro , ed al Foro , con-

fermasi . ]Ma come postica , e parte di dietro fosse
,

dovendo così piuttosto essere 1' anteriore , sospendo al-

quanto lo spiegarlo .

Bibliothe- La Libreria della casa Tiberiana sì rammenta da
ca omus

\' onisco in Probo e. 2. Usus miteni suni . . . vrceci-
ilberiaiix

1 7 • n 7 1 rr
pile li ori s ex Bihlioihecn uìpia celate ntea Tlier-

vnis Dloclctianis . Ileni ex domo Tiberiana : e Dio-
ne raccontando un'incendio in Commodo: Consceii-

dit Palatium , ubi adeo multa exusta sunt , ut li-

bri , scripturcefjue ad Iniperiiini pertinentvs oninesJe-
re interierint . Ramineulasi ancor da Gellio nel i8.

del i3. lib. Clini in Doniiis Tiberiance Bibliotheca
sederenins c^o , et jipollili aris Sulpitius , et quidam
aia milii , aiit illi faniiliares ,

prolafus forte lih(;r

est ita inscriptus , J^f. Catonis iVepotis . Bea è faci-

le , che non da Tiberio ma da' successori fosse posta

ivi , conu? in parte del Palagio più remota dopo le

aggiunte fattevi da altra parte. Dal Donati si dice li-

breria ])i-ivata degl'Imperatori, e non senza ragione.

Quivi forse piuttosto, che in quella d'Apollo, fu

quell'antichissima tavola di bronzo, che le lettere

Greche somiglianti alle Latine serbava. Plinio nel e. 58
del y libro : f'^eteres Crrn?cas Jìiisse easdeni pene , r.iue

nunc sunt latina? , indicio erit Delphica. tabula an-
tiqui (vris

,
qiiiv est hodie in Palatio dono Princi-

pum Minervce dicata in Bibliotheca cimi inscriptio-

nc , eie.
^tigume-

/ I- 1 11 M r» 1

niojaito v^aJigola accrebbe il l'abr/.zo, ma con vane super-

ai f'fl/fl- fluita , dislendendoiie l'anterior parte per la spiaggia
giada jg] g^jjg |],^Q jjj Foro ; dove trasformò in veslibulo il
Caligola rr • T /-• . lì 11 ,^ • • y^> 1- Iiempio d! Castore, e PoHuco. bvetonio ni Cangola
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al e. 22. Parlem Palatii ad Forum iinijne promoint

,

ataue yJEde Castoris , et Pollacis in vestibalum tran-

s/ìgurata eie. Io perciò su quella spiaggia del Palati-

no mi figuro nell'idea fatto non altro, che scalinate

sSuperbe con più rivolte , e spazj fra 1' una , e 1' al-

tra , e piazze , e portici da trattenimenti , e passeg-

gi j tra' quali essere stati de' lunghissimi nel Palagio

mostra Svetonio nel medesimo Impcradore al e. So.

Ideoque magna parte iioctis i'igi/ia' , cubandique
fredio , mine thoro residens , mine per longissinias

porticus i^agus , invocare identidem , atque expecla-

rc luceni consueverat , ed è assai più verisimile es-

sere stati fatti da esso , che da Tiberio . Vi si ag-

giunga , che il Teatro innalzato fiella piazza da Cali-

gola avanti al Palagio, come si descrive dal medesi-

mo Gloscffo, e come poi si dirà, non era nel Foro, , V^.l ,.

nel J empio di Castore già tatto vestu)ulo ; era duo- totis e di.

<|ue sul monte in una piazza capace di Teatro abbrac- Cacco.

data da que' Portici , e scalinate . Cosi ancora avere

Caligola fatti scalini noU' angolo del colle verso il Cir-

co Massimo
,
presso al Corgno di Romolo , il quale Corgno

per tal cagione si seccò , racconta Plutarco iu Piomo- ,
'

^"^f
1 /' , ^ V- , ;• -, J loseccato
Io ; Clini aiileni Capis Cassar , ut dicitur ; graaus
slrueret . fabris propinqua arbori loca /"odientibus

,

iiìipruilenter violatis adniodiun ab ilìis radieibu^ oni-

lìino languii, atque interiit ; la quale scalinata for-

se restata, o congiunta al Palagio , o piuttosto divi-

sa , fu quella , che dal medesimo Plutarco gradiis pul-

cliri Uiloris è chiamata al Corgno vicina . E chi sa,

che anche 1' altra , che Scalce Caci da Solino si di-

ce, non fosse fatta pur da Caligola iu altro lato, o

angolo di quel monte ?

Parte della stessa fabbrica fu il Tempio , che I^'''"!"'"'"

egli eresse a se stesso. Dione così nel libro 69. p. 761. igj

"

llinc aliud templum in palatio cedificavit } et sta-

taam Jovis Oljnipii in suipsìus iinaginem conver-

tere voluit . Sed cuin nequisset .... illi qiiideni

niiiiatus est , ipse aittem aliani constituit . Ma già

la sua statua d'oro vi era posta. Svetonio nel e. 22.

J emplnm etiain ininiini suo propriuni , et Sacerdo-

les , et excogilatissi/nas Jiostias institu.it . In Tempio
simulaci um stabat aiireum iconicum , aniìciebatur-

que aii"fidi'. veste, quali i/se uterelur

.

Dal Palagio tirò un ponte fino al Carapidog'io . -ai"\|^.
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Svetonìo nel e. 22. Et in contubernium (di Giove)
uliro invitatiis super 7^em/ylum D. Au misti ponte tran-

sniisso Palatiuin , Capitoliumnue conjunxit . Del qual

ponte è opinione del Mnrlinao essere residuo le tre

Colonne , che in Campo Vaccino durano presso S. Ma-
ria Liberatrice; ma né dal loro arcliltravo , che fa so-

lo f)ccia verso il Foro
, può persuad(>rsi , ne è ve-

risimile , che con quel ponte Caligola impicciasse il

Foro, e distortamente, e nella lontananza maggiore

tra un monte , e 1" altro , né il Palagio Imperiale per-

veniva a quell" angolo del Palatino . Argomenti di ciò

sono l'autorità di Tacito, e di Plutarco dicenti, che

Ottone per la casa Tibcriana calò nel Yelabro , e l'a-

vere Caligola fatto il vestibulo nel Tempio di Casto-

re , ch'era sull' estremità meridionale del Foro ; che

se più a destra si fosse disteso il Palazzo
,
più verso

la metà del Foro avrebbe egli tirato il vestibolo .

Casa co- Sull' Area Capitolina , cioè sull' Intermonzio ave-

^•^"/v'^f,"
^'^ cominciata Caligola un' altra casa . Svetonio ivi :

gola sul Mot quo propior esset in arca Capitolina nox'ce

Campido donius fundamenta jecit : la ciual possiamo ìmmagi-
" narci congiunta con portici , o con altri editicj a quel

ponte , come destinata parte del Palagio Augustr.le ;

di cui ebbe a dir Plinio nel i5. del 36. libro; Bis

vidimus Urhew, totani cingi doniihus Caii , et JYe-

ronis ; ove l'iperbole supera quelle due mostruose

grandezze di fabbriche di gran lunga .

fabbrica r' ' •
^ l'o • p

dtCaliso smisurato edificio lu per poco tempo am-
/afif/5/at- mirato dagli occhi: poiché uccìso lui fu demolito o
ta . dal popolo , o da CLaudio suo successore . Le parole

stesse di Plinio J idimus , etc. la dichiarano fabbrica

non restata in piedi. La casa Tiberiana dimostrata da
Svetonio ultima verso quella parte , come si è visto

porta conseguenza , che l'aggiunta fattavi da Caligo-

la non vi fosse più . 11 Tempio del medesimo Cali-

gola , che era congiunto, chi lo dirà dopo la sua

morte restato in piedi ? ed il TempÌQ^di Castore , da

Claudio restituito a' suoi Dii ( Dione nel 6'8. Jie.'i.i-

tuit Tenip/um suum Geminisi ne mostra il disfaci-

mento . (^-uidio non si legge , che alcuna cosa vi fa-

'Assìun- ^^^^^ » almeno considerabile .

ta fi.tta- Ma Nerone dall'altro lato così grande aggiunta
Vi daJ\e- XA fece, che non I astandogli il Palatino, occupò

quanto fra il Palatino, ed il Celio, e 1' Estjuilie già-
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ce dì plano , e da una parte delle medesime Esqui-

lie la dilatò . Della qual Casa è stato a noi mestiero

parlare in più volte, ed or conviene dirne il restante.

Due volte fu edificata; la prima ,
come nella 4- ncuivi-

Rcgione dissi , ebbe nome di Transitoria; ma arsa stibolo e-

nel grande incendio , e di nuovo rifatta fu chiamata ra nella.

Aurea . Già dissi , ch'ebbe il suo vestibulo in faccia '"'^ ^'^''^

alla Via Sacra , dove oggi è la Chiesa di S. Maria

Nuova . Quindi verso 1' Arco di Tito doveva la su-

perba scala portar sul colle alle stanze Imperiali , che

da INerone aggiunte alla parte di dietro della Casa

d' Augusto facevano ivi nuova faccia di Palazzo , ed

empiendo tutta la larghezza del monte pervenivano

facilmente sul Circo Massimo . Così persuade la com-

modità di vedere senza ìucommodo dalle proprie stan-

ze gli spettacoli , che assai più vicini gli erano degli

Orti di Mecenate , ai quali pur volle congiungere il

gran Palagio j ma di ciò nella Regione XI. più dif-

1usamente .

L'altre sue maraviglìose rìchezze , e magnificen-

ze , come gli ori , le gemme , i marmi
,

gli avorj ,

1' architetture di stupore , con cui le volte de' cena-

coli si aggiravano sempre versando fiori , ed unguen-

ti , e lo spoglio fatto non dell'Italia sola, ma di tut-

te le altre provincie per adornarla , leggansi in Sve-

tonio , in Tacito, ed in altri, che io in riferir ciò non
voglio dilungarmi dal mio sentiero .

Morto Nerone, se il Palagio fosse almen/) in parte £ ^i ^^^

rovinato dal popolo , oppur sotto Galba , Ottone , e rò anche

Yitellio durasse intero, non m'arrischio a deciderlo. ^' P''^ •

Che le gemme , e le cose dì più pregio nelle rivolu-

zioni grandi , e licenze militari , e popolari fossero ia

parie depredate non è inverisimile . Quanto alla fab-

brica certo si è , che o tutta , o almeno la parte ,

ch'era sul Palatino, della quale qui noi trattiamo,

era in piedi
;
poiché , se Ottone andando alla congiu-

ra uscì per la casa Tiberiana , e quella ei*a allora parte

postica del Palagio , durava ancor la parte anteriore

iXeroniana , ove l'entrata principale Nerone aveva fat-

ta .* ed ecco di.'ciferato il dubbio, che io lasciai sos-

peso. Vi aggiungo, che quando Claudio in una gran

carestia, fu assediato talmente dalla plebea ut (egre,

nec itisi postico evadere in Paìatiuin wa/uerit ; co-

me Svetonio scrive nel e. 18.; la parte postica era
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nllora non la casa Tibcriaaa , come fu dopo , ìnA

1" altra opposta, presso la quale fu dipoi da Nerone

fatta r anteriore . Cosi entrandosi per la via Sacra nel

gran vestibolo ,
per cui si saliva , ben potò dirsi po-

stica la Tiboriana , non perchè il nuovo vestibolo le

si opponesse diametralmente , ma perchè opponevase-

le per diametro sul colle la fabbrica nuova , a cui la-

leralnuMite si saliva dalla via Sacra ; e così Tacito

nel 3. delle Istorie e. 68. raccontando, che Vi tellio ri-

nunciato nel Foro l'Impero voleva ritornarsene alla

casa privata, le genti gli serrarono il passo, lascian-

do solo aperta la via Sacra , donde alla solita resi-

denza se ne tornò ; Intcrclusum iter ; iclque soliim
,

quod in sacrani vicini pergeret ,
patehnt . Tuni con-

silii inops in Palaliiun rediit , ed indi per l'istessa

via fu poi tratto. .Dione in \ ilellio : E Palatio , uhi

niagnas voluptales ccepevat , CfESctreni deduxerunt ,

traxerii II tenie l'ia Sacra Inipcratnrem eie.

Esserne stata qualche parte lasciata da Nerone

imperfetta : o ne' rumori fra Nerone , e Gnlba diroc-

cata , mostrano le parole di Svetonio nel y, d" Otto-

ne : Nec quicquam prius prò potestate subscripsit :

quain quingenties sextcrliuni ad peragendani aureani

donniIH .

Dopo Yitellio la salita al Palagio esser durata

sempre nella vìa Sacra pur" e certo. Dione così par-

lando di Caracalla : Du veruni via sacra ut pcrdu-

cercnt in Paintinni ; Erodiano nel i. liapluin siniu-

lacrum ( Palladium ) f eslales f irgincs inedia sacra

via in aulani Iniperatoris transtulerunt : e linai men-
te al tempo d'Onorio, che fu presso al fine dell" Im-

pero , Claudiano nel Consolato 6. di qu*»llo :

Hinc te jain patriis Laribus via nomine vero

Sacra ref'ert

.

o^divT ^^^ sotto Vespasiano , e Tito quanto di quella

pasiano gran fabbrica era fuor del J^alatino andasse per ter-

era demo ra ^ se non v'era andato prima , è indubitabile . il

to° ìuor
^'"^'sco , le Terme , il Tempio della Pace ,

1' Arco di

del'Pala- "^y'ìlo fatti uc" luoglu' occupati prima tutti dalla Casa
tiho tra Aurea ne sono testimoni, e per evidenza basti l'epl-

g,unto .
SI"- 1- «' Marziale de Spect.

Hic ubi sydcreus propius videt astra Colossus.

che quanto Nerone fece sul Palatino restasse in pie-

di raccolgasi dal medesimo epigramma , ove solo del-
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le palli fuori del Palatino demolite si fa menzione :

mentre il concetto ampliiìcativo richiedeva , che di

tutte le demolite si favellasse .

Che poi da Domiz.iano magnifico , ed ambizio- Da Do-

so nelle fabbriche la parte , che sul Palatino era , si
'"'-'"""

adornasse , raccoJijasi da ovetonio nel e. i4- tieila vi- ^^^ d or

ta di quel Principe : Tempore quoque suspecti peri- nato .

culi appvopinquanle sollicitìor in dies porticuum
,

in qnibns spiìtiari co/isueverat
,
pnrietes phcngife ìa-

vide distiiixit , e cujus splendore per imagines quid-

quid a tergo Jieret ,
provideret ; e da Stazio nel 3.

delle Selve §. 4- v. 47- ^ scg.

Jani Latii montes , Teteresque penates

Evandri : quos mole novd pater inclitus ZJrhis,

ExcoUt et summis (vquat Germatiicus astiis

.

e nel 4- §• ^- "^'- i^-

2ectum Augustum ingens non cenluni insigne

cotumvis'

.

Sed quantce superos , ccelumque , Atlante reinisso

Sustentare queant eie.

E da Marziale nelPEpigram, 36. dell' 8. libro:

Jìegia Pyramidum Cassar miracula ride, età.

nel òc). del medesimo libro piìi evidentemente mo-
stra il paralello da prima a dipoi :

Qui Palatince caperei convivia mensre ,

Amhrosiasque dapes , non erat ante locus .

Hic liaurire decct sacrum , Gennanice , nectar

,

Et Qnnjmedea pocula mixta manu .

Esse velis ( oro ) serus convixa Tonanlis

,

Al tu si properns , Juppiter ipse veni

.

Avervi Domiziano fatta da fondamenti alcima

grossa giunta come Tiberio , la qual perciò Casa di

Domiziano si nomasse , argomenta il Donati dalle por-

tate autorità, e più da quello, che nella vita di Pu-
blicola scrive Plutarco: Qui Capitola hujus magni-
ficentiam admiratui- , si unam 'videat in Doniitia-

iii domo Porticum , vcl Regiam , vel Balneuni , vel

Pellicum dicetam
, profecto quale est illud Epichar-

nii cantra prodiguni dictuni tale aliquid

in Domitianuin usurpai ; JVon es pius ncque libera-

lis 5 habes vitium
,
quod nimium cedijicandi luxu

gaudes , et ut Midas ilte aurea tibi omnia , et la-

pidea esse cupis . Ove la sentenza di Epicarmo fa no-

to , che non vivente Doini'.iano fu scritta quella vi-
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la da Plutarco , siccliè lutto il Palagio sotto il no-

me di Casa di Domiziano avesse inteso .

Iscrizion Nerva vi pose (credo io sull'entrata) per tito-

la Ner- ^° Potal' Iscrizione : AEDES . PVBLICAE , per dar

va. animo a lutti d'andarvi, dicliinrando quella fabbri-

ca non pivi essere dell' Imperatore , il quale 1' abita-

va , che de' sudditi , che per chiedervi giustizia , o

grazie potevano a voglia loro frequentarla . Così nar-

ra Plinio Cecilio nel Panegirico , accennandovi , che

prima di Nerva, e Trajano per la difficoltà, che vi si

aveva dell'adito, era stato guardato a guisa di Roc-
ca ; Magno quideni animo Parens tuus hanc ante

hos Principes Arcem publicarum cedium nomine in-

scripserat : frustra tamen , nisì adoptasset , qui ha-

bitare ut in publicis possct . Quam bene cum titu-

lo isto moribus tuis convenit quanquani omnia sic

facis tanquam non alius inscripserit . Quod enimfo-
rum

,
qua? tempia tam reserata ? non Capitolium ,

ipsaque iìla adoptionis tuce sedes magis pub/ìca , ma-
gis omnium: nidli objices : nulli contumeliarum gra-

dus , suj)eiatisque jam mille liminibus ultra semper

aliqua dura , et obstantia .

Traiano Ì^OQ. però l'eccesso di quelle richezze, e lussi du-

nelevò lò sotto il buon Trajauo , che toltone il più pre-
"^"

nti'
^^0'^*^> applicollo in maggior adornamento del Tempio

applicali di Giove Capitolino, come raccoglie il Donati dall'

dolinGio Epigr. i5. del 12. di Marziale:

^t^lino'^'
Quidquid Parrhasia nitebat aula

Donalum est oculis , Deisque nostris ;

Miratur scjthicas virentis auri

Flammas Juppiter , et stupet superbii

s

Bcgis delicias
,
gravesque luxus .

Ben' è vero, che buona parte degli ornamenti «li

Domiziano esservi restata, mostrano le parole di Plu-

tarco portate sopra .

Antoni- La bontà , la semplicità , la pietà di Antonino
no abito pj^ ^^^ sostenendo vastità si irrande dabitazionc^, chiu-
la casa , . . , iV i- i t\t • r
Tiberia- sa 1 entrnta principale, quella dico, che iNcrone vi le-

na . ce , a cui dalla via Sacra ascendevasi , abitar la cnsa

Tiberiana si contentò . Capitolino nella di lui vita

e. 10, ne dà luce: Quum y^uollonium
,
queni Chal-

cide acciverat , ad Tibcrianam domum , in qua ha-

bitabat , vocasset risit eum dieens
,
J'acilius

fuit ylpollonio a Chalcide Romam venire ,
quam a
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domo sua in Palatiwn . Ed in Marco Aurelio e. 6.

dice , che Antonino , essendo disegnato Console Mar-

co ; in Tiherianam domuin transgredi jussit , et au-

lico fastigio renitcntem omavit ; ed in Lucio Vero

e. 2. : Editcatus est domo Tiberiana , dove abitava

Antonino , e dove il medesimo Vero faceva poi con-

dursi un cavallo : Queni sagis fuco tinctis coopertum

in Tiherianam ad se adduci jubebat ( Capitol. in

Vero . e. 6 ) .

Sotto Commodo abbruciossi un'altra volta. Dio- '^'*^^''''

„ 1 r 7- ^^ Coni-
ne m Commocio : Incenaiuni noctu excilatuni ex ce- modo .

dibus cujusdam ad Templum Pacis pervenit , con-

sumptisque tabcrnis , in quibus merces yEgy^jttiorum
,

et Arabum erant , coìiscendit Palatium , ubi adeo

multa exusta sunt , ut libelli
, qui ad principatuni

pertinebant , omnes fere interierint , e poco dopo :

Sed post quani omnia quce occupaverat consumpsit

,

extinctus cessavit . Lo stesso dicono Eusebio uella

Cronica , ed Erodiano nel primo . E crediJjile , co-

me il Donati congettura , che "1 medesimo Gommodo
lo risarcisse

,
giacché Casa Commodiana fu detto a suo

tempo. Lampridio : e. 12. In domo Palatina Com-
modiana conservandus . ^ •„ 7

•

Dipoi se il Palazzo fosse mai accresciuto , o mu- la da fi-

tato non si ha certezza . Ben' è vero , che vi dovet- iagabah»

tero gì' Imperatori , secondo i genj , e le decorrenze

fare spesse , ma non molto sensibili mutazioni , come
ne' Palazzi Ponlificj vediamo giornalmente avvenii'e .

Cosi si legge avervi fatto Elagabalo un lavacro pub-
blico . Lampridio e. 8: Lavacrum publicum in cedi-

bus aulicis fecit , simul et palam populo exhibuit.

Piazze lastricate di marmi Lacedemonj , e porfidi e. 2 3.

Stravit et saxis Laceda^moniis , ac Porphyreticis

plateas in Palatio
,

quas Antoninianas vocavit j

quce saxa usque ad nostrani memoriani manserunt
sed nuper eruta , et exsecta sunt . E e. 3i, quella

gran Torre imminente a pavimento gemmato da pre-

cipitarvisi
, se gliene veniva il bisogno : Fecerat et

altissimam turrim , substratis aureis ,
gemmatisque

ante tabulis , ex qua se prcecipitaret , diccns : etiani

niorteni sunm prcetiosam esse debere etc. Così avervi £ ^a J-
Alessandro Severo fatti adornamenti degl'islessi ia?ir- lasandio

mi iacedemonio , e porfido, il medesimo Lampridio nar-

ra e. 2/|. il quale contrariandosi Ip diiama istitutor
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primiero di quel lavoro ; Alexanclrinwn opus mar-
ìnoris de duobus niarmoribus , hoc est Porphjreti-

co , et Laccdiemoiìio
,
priìiuis ìnsLiLiiit

,
f)nlatio ex-

ornato hoc genere inarniorandi ; se però non inten-

de di alcuna incastratura , ed ìulersialura nuova di

que' marmi un coli' altro diversa da* lastricamenti di

Elagabalo . Il medesimo Alessandro avervi fatti Ceua-

nieam hoc ^^^^ detti col nome della Madre Dlelce Maminece ,

est Dictx Lampridio e. 26. In niatreni Mavinieam anice f)ius
Mamtnex j^nlf' ^ (i^ ^ RomcE in Palulio faccret dicBtasnonii-

perii Ro- ^^^ Mavimeoe
,
quas iniperituni vulgiis hodie ad Main-

mani . nittìu vocaiit . Onde ove in Vittore leggesi yld Manimeam
si deve stimare scorretto , e scrivervi Ad Mammam .

In fatti questo gran Palagio essere stato comunemen-
te detto Sede del Romano Impero dimostra \ ittore .

Le altre particolarità del Palagio, delle quali ne^

gli Scrittori anticlii sì trova memoria , sono le se-

guenti .

Vestìbo- Del gran Vestibolo j in cui era il Colosso, già dis-

io nuovo si il sito . Gellio nel cap. primo del lib. [\. dice: In w'e-

stibulo cediuìn Palatinariini oninis fere ordi/iiiin niul-

titudo operientes saìutationeni Coìsaris constiterant e

nel i3. del ig. Stahantforte uno vestibulo Palatii fa-
bulantes Fronto Cornelius , et Festus Posthumius , et

ApoUinaris Sulpitius . Doiìde raccolgasi ( come il Do-

nati osserva) l'ampiezza del luogo: ma qui si av-

verta , che non si parla del vestibolo di Nerone , che

non vi era piìi . Onde si dee dire essere stato que-

sto, non nella via Sacra , ma su "1 Palatino sopra

l' Arco di Tito. Del medesimo sembra a me dover-

si anche intendere Svetonio in Vespasiano nel fine ,

ove il sogno di quell' Imperadore racconta : Dicitur

etiain vidisse quondam per quietem stalerani in me-

dia parte vestibuli Palatince donius po^Hlani evami-

ne cequo etc.

Scale . L(j Scale , che nel tempo di Nerone dal gran ve-

stibolo della via Sacra portavano sul monte, se al tem-

po di Vitellio duravano , furon quelle , sulle quali Sve-

tonio nel i5. di Vitellio narra avere queir Impera-

dore alla presenza de' Soldati (che erano forse nel ve-

stibolo in guardia ) voluto rassegnare 1' Impero : Sta-

timque prò gradibus Palatii apud frequentes niili-

tes cedere se imperio
,
quod invitus recepisset ,

pro-

fessus , cunctis reclamantibus rem distulit etc. Ma
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quelle , sulle quali Piotili;» mobile di Trajano favel-

lò al popolo , secondo Dione , in Trajano Platina

iixor ejus ,
quuni piiinutn Palatiuni ascemleret , su-

per gradus et ad jìopuliuìi conversa , eie. essere state

fuori del palazzo apparisce . Erano forse le medesi-

me di Nerone , o parte di quelle restate nella gran

demolizione fuori del nuovo vestibolo , e perciò della

fabbrica . Anzi è facile , che nel tempo ancora di Ne-

rone fossero Scalinata discoperta ,
portante dal Nero-

niano Vestibolo su quell'altezza, giacclu'i Vi tellio stan-

dovi a vista de' Soldati vi professò la rinunzia dell'Im-

pero . Finalmente scala diversa fu quella , sulla qua-

le Nerone fu dopo la morte di Claudio salutato Im-
peratore j vSvetonio ncU' ottavo : P/otjue Palaiii gi'a-

dibus Imperator consalutatus , etc. i quali gradi non

può essere dubbio, clie fossero nell'altra parte, do-

ve era la casa liberiana

.

Dell' Area Palatina capace di Teatro , di cui an- Piazza

che di sopra toccammo , cosi scrive Gioseffo nel e. 29. PnLatina

del libro 1. delle Giudaiche Antichità : Extracla an-

te JRegiam scena conveniunt eo spectatiun Roinauo-

runi iiobiles ; deinde vero consedit ( intende di Ca-

ligola ) iìj Theatro , nuod conipactile instauraba-

tur per singulos annos ìioc modo . Diias liabet ja-

nuas , alteram versus Porticum ,
per quam actores

ingrediebantur ; Ove il luogo detto yJntc liegiani cer-

to è , che non fu il vestibolo da Nerone fatto nella

Via Sacra , né 1' altro , che vi fu dopo sopra 1' Arco
di Tito, ma quello, che dall'altra parte del Palaz-

zo era prima avanti alla Casa Tiberiana , a lato del

cui portico si soleva di cjuel Teatro non durevole far

la scena . Dell'altra piazza, che ne' tempi dopo Ne-
rone, e Vitelli© fu nell'opposta parte del Colle, dà

notizia Gelilo nel 1. del 20. libro ; Ad eum forte

in area Palatina , cuvi salutalioneni Ccesaris oppe-

riremur , PJiilosophus Pliavorinus accessit.

De' Portici non nel solo vestibolo, ma esserne Parfict .

stati in più luoghi del Palagio , ed in numero ,
può

con fiducia supporsi , essendo in si gran vastità di

edificio mestiere di più cortili , da' quali le molte stan-

ze prendessero il lume , e di questi la maggior par-

te ornata di Portici. Capitolino in Pertinace e. 11.

fa menzione di alcuni ; Snpervenerunt autcni Perti-

naci (parla de' Soldati, che poi l'uccisero) quuni
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ille aidicum fainuliliiun ordinaret , itigvessique por-

ticus Palata iisque ad locuin
, qui appellatur Sici-

lia , et Jovis Cosnatlo . Hoc cognito Pertinax Lce-

tum Praifectiun Pra'torii ad eos misit ; sed ille de-

clinatis militibus per povticiis egressus adoverto ca-

pite domain se contulit . f^eruni cwn ad interiora

prorumperent , Pertinax ad eos processit etc. Cavia-

mo noi quindi , eh' erano i Portici nella parte esterio-

re , cioè nel Vestibolo , i quali dai Soldati si trapas-

sarono , fino al luogo detto Sicilia , dove fu il Gena-

colo detto di Giove. Il luogo nomato Sicilia fu forse

un Cortile , di là dal Vestibolo , in cui quel Cenaco-

lo rispondeva , e dove altri portici erano , al quale

giunsero i Soldati , ma non ai portici
,
per li quali

se ne passò Leto a capo coperto , nella guisa , che in

Conslantinopoli il gran Palagio Ottomano fatto all' an-

tica foggia ha piìi cortili , o vestiboli uno avanti all'

altro , e Leto dai secondi portici ; dove i Soldati non

erano ancora giunti , ovvero da altri più interiori , ma
esposti alla vista del Cortile , detto Cenazione di Gio-

ve , per alcuna porta laterale se n' uscì sconosciuto :

declinatis militiòus pei' porticus cgressiun etc.

L' Atrio essere stato colle cerimonie augurali con-

secrato a guisa di Tempio , ed esservi perciò stato te-

nuto pili volte il Senato, Servio nell' undecimo dell'

Eneide v. 285. cosi testifica ; Idcirco etiam in Pa-
latii Atrio

,
quod augurato condituin est , apud nia~

jores consulebatur Senatus ubi etiam arictes iinino-

labantiir (1) •

La Cenazione di Giove ben si spiega dal Donati

con Plutarco in Lucullo ; In ApoUine aenabitur , id

enim erat unum ex maximis cjus ccenaculis eo no-

mine appellatum ; alla cui somiglianza fu nel Palaz-

zo un particolar cenacolo chiamato di Giove . Così

r Ermo scritto da Svetonio in Claudio al e. 10. In

dicetam , cui nomen est Ilermum , recesserat , fu un

altro cenacolo col nome di Mercurio .

(1) Dell'Atrio del Palazzo fa men/ione anche Seneca

( De coiis. ad Folvlj. e. 33. ) e lo mostra pieno di ritrat-

ti : f^idcs , dice egli , oinnes lias inwi^'mcs aucv implcvc-

re Ccesarcwn atriwn ? nulla eie.
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Nel medesimo Palagio essere stato giardino dichia- Giardino
ra Lampridio in Elagabalo e. 22. Montem nivium in

viridario dornus castale fecit , advectis nivibus , ma
non potè essere grande .

I Bagni Palatini son toccati da GiosefTo nel 1. BalneaePa.

del ig. Mox ubi Jiegiam ingressi sunt, deflexi ad laiinae.

infrequeìttem quandcun crjptam ducentem ad bai-

nea', li quali per uso della Corte esservi stati fatti,

e non essere gli antichi , de' quali nell'orazione di Ci-

cerone Pro Roscio si legge , sembra a me chiaro .

Vi fu il Larario, ch'era privata Cappella pie- Cappella
na di Dii , e di Lari . Capitolino in Marco e. 3. Tan- eLarario.

turn autem honoris Magistris siiis detulit ut iniagi-

nes eoruni aureas in Larario haberet , etc. e come
osserva il Donati , fu anche doppio . Lampridio in

Alessandro e. 3o. T^irgilium autem Platoncm poela-

runi vocabat , ejusque iniaginem cuni Ciceronis si'

nmlacro in secundo Larario habuit, ubi et Achillis

et magnoruni virorum . Alexandruni vero magniim
Inter Dii^os , et optinios in Larario majore conse-

cravit . Nel primo dunque erano, Dii , ed uomini
d'ottima lita j nel secondo uomini famosi. Del primo
intese forse Plinio nel 5. del Hb. 36. ove di Cefisodoro

disse : Romce ejus opera sunt Latona in Palatii De-
lubro etc. e forse il secondo fu giunta fattavi da Ales-

sandro Severo .

L'Auguratori© si legge in Vittore, Fu sicura- ^^u^^^^
mente luogo detto anche Augurale , che negli allog- rium.

giamenti degli eserciti si soleva porre a lato destro

del Pretorio per pigliarvi gli augurj . Tacito nel a. de-

gli Annali ; JVocte ca^pta egressus Augurali etc. Es-

sere questo 1' Auguratori© si conferma da un luogo

d'Igino , ma alquanto corrotto, portato dal Lipsio nelle

allegate parole di Tacito .

La Stalla con Portico si accenna da Vopisco in Stalla.

Carino e. 19. ove dice avere veduti dipinti i nuovi
spettacoli da quello , e da Numeriano introdotti ; Im-
dos Ronianos novis ornalos speclaculis dederunt
quos in Palatio circa porticum stabuli pictos vidi-

mus .

L' Ippodromo , o come altri spiega , Cavallerizta Ippodro.
del Palagio , si ha negli atti del martirio di S. Se- "o.

bastiano , essendo ivi stato flagellato , ed ucciso quel

S. Martire . Il luogo preciso si dice essere sopra 1' Ar-
Toni III. m
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co di Tifo , (love è oggi la dìvota Chiesa di 5. Se-

bastiano della prima S. Andrea in Pallara da Urba-

no Vili, ristorala . A me send>ra 1" Ippodromo del Pa-

lazzo essere slato iJ Circo Massimo ali" Imperiai Pa-

lazzo congiunto, siccome dirò. Così pajono più diret-

tamente si{:;niflcare le parole precise di quegli Atti, ed

anche quelle di Beda nel suo Martirologio : Tiinc j (is-

si t cuin Diacil'tìanus in Jìippofìromum Palatli du-

ci , et fusLì^ari dance deficereL ,
queta mortuum in

Cloacam niaxitnaìu miserunt . Al quale senso si con-

form«no ancora le seguenti ; Sed ille aj/pariiit in

soninis Sanct.ce Matronce Lucince dicens : Jiixfa Cir-

cuni invenies Corpus nieum pendens in lineo . Hoc
sordos non tetìgerunt , et dinn lavaveris ,

j>erduees

ad Catncumbas , etc. Ippodromo era da' Greci pro-

priamente detto il luogo non di Cavallerizza , ma di

corso de'cavalli ; e Martino Polono , che scrive S. Lu-
cina in septejn viis essere stata in Circo Palatii ,

j'u.Tta Scptisolium
,
potè averla letta così in alcuna

antica scrittura .

CellaPah- La Camera dell' Atriense Palatino si tocca da Sve-
tiiu Atri-

j^j^"j^ ^qY 5y. di Caligola : Capitoliutn CajtUie . . .

Ronice cella Palatini Atriensis . La quale essere sta-

ta luogo destinato al portinajo converrebbe dir col Tu-
^^'''*".? rn^bo ne' suoi Avversar), e col Brodeo ne' Corollarj,

210 . che fa al Pclleto , se 1" Atriense , come essi dicono,

fosse stato anticamente quel servo, che incatenato si

soleva tenere a guardia della casa . Ma che l' Atrien-

se fosse un niolto più nobil servo odasi dal 5. Pa-

radosso di Cicerone §. 2. Atque ut in magna stul-

torwn familia sunt aliis lautiores ( ut sibi aùden-

tur ) servi atrienses ne topiarii , sed tamen servi ;

de'qu.ili essere stato particolare offizio far pulire i bron-

zi , le statue, ed altre tali cose dell'Atrio nel me-
desimo paradosso si accenna ; Si L. Mumniius ali-

quein isioram videret matellionem Corinthium cupi-

dissime tractanlem ,
quiim ipse totani Corinthum con-

tempsisset y utruri illum c'yeni evcellentem , an ntrien-

sevi diligenteni putaret ? Ma da ninno vien l' offizio

dell Atriense dipinto più al vivo , che da Leonida

nell'Asinaria di Plauto , il quale nella 4- scena del

a. atto sotto la finta persofia di Saurea servo Atrien-

se brava , e minaccia un altro servo:
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Cui miiK/iuwi imam reni me licei semel /)rceci-

pere Juri

,

Quin ccnties cuilem iinperem , atque ogganniam,

itaque juin herclc

Clamore , ac stomucho non queo labori suppc-

difare .

Jussin' sceleste ab Janna hoc stercus hinc aujer-

ri ?

Jussin' columnis dejicier operas aranearum ?

Jassin' in splendorem duri bullas has Joribus

71 Osiris 1

lYihil est , tanquam si claudus sim , cum fusti

est ambulandum , etc.

Onde si può con sicurezza conchiudere la cella dell'

Atriense essere stata camera non del Portinajo , ma
del sovrastante alla politezza della Sala .

Un tempo el>bi opinione, die l' Interlude , di cui Imerlude

fa menzione Anastasio in S. Cornelio, fosse parte del parola

Palazzo Imperiale, o luogo al Palazzo congiunto^ poi-

ché vi si fa vicino il Tempio di Pallade , il quale es-

sere stato sul Palatino si legge in molti Atti de' Mar-
tiri condotti a' piò del Tribunale Imperiale avauti a

quel Tempio . Ecco le parole di Anastasio : Quem
tamen jussit sibi prcesentari cutn Prcefecto Urbis in

Jnterludo ( o Tellude ) noctu ante Templum Pnlla-
dis , etc. e nella parte anteriore del Palazzo aver Clau-

dio ( il secondo ) , e Diocleziano usalo di farsi con-

durre avanti i Martiri pur si legge. Argomesìtano l' In-

terlude essere stato luogo congiunto a stanze , ©cor-
tili destinati a' giuochi , e trattenimenti, come ;ie' Pa-
lazzi de' Principi sono ancora oggidì giuochi di rac-

chetta , di pallone , e d' altro ; ma osservato poi leg-

gersi negli Atti do' Martiri , che spesso i ministri an-

co inferiori facevansi preparar Tribunale In Teilu-
re , o in Tellude , come in que" di S, Grcscen-

ziano , di S. Giulio , di S. Gordiano , de' SS. Sisin-

nio , e Saturnino , e in altri , mi avvidi la parola di

Anastasio in Interlude essere scorretta , e dover leg-

gersi in Teilure , come nel trattar del Tempio del-

la Tellure ha discorso . o .

T 1 1 T 1 /~^ 1 I • r>
^istauro

J^o splendor di si gran Casa , credono alcuni fi- dtl Pa-
rasse sotto Valentiniano , o sotto Massimo nel sacco lazzo an-

de' V'andali , ma Cassiodoro nella Cronica dire : Ar- ^'^^^1, i'
Ti f IT- ^ y

^^' pò l Im-
minericus et BasiUus . IJis Coss. (^ut diafur^ Rici- pero.

m 1
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meris fraude , Seve/iis Romce in Palatio leneno ìn-

teremplas est . Ma meglio il medesimo Cassìodoro nel-

r epistola 5. del lib. ^. ia nome di Tcodorlco ne at-

testa la l)ellez7.a antica : Quando jnddiiitudn Uhi mi-

rabilis , sì subiiide non rejìciatìir , senectiile obrc-

pente vitlatur ; e ne commette il risaiximento : I/inc

est quod sublindlateni tuam ab illa indictione cu-

rani Paìatii nostri suscipere debere censenius , ut

et antiqua in nitorem pristinurn contineas , et no-

Ta simili antiquitate perducas . Sì potrebbe forse cre-

dere , che nelle rovine , clr ebbe Roma da Totila
,

andasse per terra: ma in Anastasio pur sembra tro-

\arsene menzione, il quale in Costantino Papa nell'an-

no del Signore ^08. scrive: Et factum est, dum
Cfiristophorus

,
qui erat dux ob hanc causavi cum

jJi^hatonc , et suis hoininibus concerlarent , belluvi

civile exortuni est , ita ut in l'ia Sacra ante Pa-
latiuni sese committerent etc. non potendosi allora nel-

la parola Palatiuni intendere il Monte Palatino, co-

me si soleva intendere in tempi molto più anti-

chi (1).

(1) È certo , che il Palazzo Augustale non era stato

da Totila graadcnitiitc danneggiato . Neil' Kpitonie «Iella

Cronaca Cassinense riportata dal Muratori , e scritta ai

tempi di Stefan > 11 , cioè sul principio del Secolo Vili,

si dice , che Fraclio dopo aver ricuperato la croce, cJie fu

i)cl 6^9 di Cristo , venuto a Roma in Jlugustali solio

CAESARKAA'l PALATll a Scnaion'bus positus et dlade-

inaic reiliniifiis Monocrafor constitutus est . Da questo

passo si rileva che il palazzo imperiale liujgi dall' essere

a quella epoca rovinato serviva ancora per le grandi cc-

remonie dell' Impero , e per Y ahitazione degli Augusti al-

lorché venivano in Roma . Quindi non dee recar mera-
viglia trovarsi poi menzionato il Palazzo anche nel secolo

seguente siccome asserisce il Nardini , giacché fra 1" epoca

di Eraclio sotto cui il palagio era ancora esistente , e quella

di Costantino Papa, non vi era stata alcuna devastazione in

Roma , che lo avesse potuto guastare .

Il silenzio però che si osserva circa questa fabbrica

immensa dagli Scrittori de' secoli seguenti , e specialmente

dall' Itinerario dell' 870. dall'ordine Romano del 1 143 , e

dall' Anonimo del Alontfaucon del secolo XIII , mi fa cre-

dere che questo grande edilìzio fosse rovinato assai di buon
ora . Ciò si rende tanto più verisimile , che

,
quantunque

fosse cosi vasto e cosi proprio per essere occupato da
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Fuori di queir ainpin Casa non mancarono al Pa-
latino e Tempj , e fabbriche j le quali ci restano da
vedere .

qualche famiìijlia potente * pure niana lo fece ; segno evi-

dente , che era divenuto inservibile .

Qualunque cosa si dicesse sopra la ricchezza , e la son-

tuosità di questo palagio , sarebbe superfluo ;
mi limiterò

soltanto a descrivere le scoperte più interessanti che si so-

no fatte ne' secoli decorsi . Nel resto per la sua descri-

zione , la materia è stata esaurita dal dottissimo TSIonsignor

Bianchini , il quale comf)Ose una lunga opera e ben ra-

gionata sopra il palazzo de^ Cesari .

rfegli orti Farnesiani che occupano in gran parte ciò

che fu edificato da Tiberio , e da Calit':ola , si scopri nel

secolo XVI ( Vacca meni. n. 76 ) una porta rovinata mol-

to grande , con stipiti alti circa 4-o palmi di macino sa-

liiio ; una mezza nicchia di mischio aftVicano ed "na te-

yta di basaUe di Giuve , e vi si trovò pure nel 1720. un
l'.rcole di basaUe di buon lavoro , ed una sala molto

vasta impellicciata di paonazzetto ed altri marmi ,
e due

colonne di giallo antico vendute per Zoon zecchini ( Fico-

roni ììHiin. n. 18. ) • Nel 170^! furono scoperte sotto Ja di-

rezione del Bianchini due camere ornate di pitture 6 do-

rature , alle quali fu dato il nome di Bagni di Libici .

Queste si veggono ancora ; ora le pitture sono state in

gran parte sei,ate , e non vi restano propriamente cli^ 'lue

piccoli quadri e quaU he rosone .

Contigua agli orti Farnesiani è la villa Spada detta

pure Ronconi , e IMagnani , posta in gran parte sopra la

casa di Augusto , e le aggiunte fatte da Kerone verso il

Circo . II Vacca ( ini;m. n. 77. ) asserisce che a' suoi tem-
pi vi furono trovati circa venti torsi di statue di mar-
mo, che egli chiama Amazzoni ed il celebre Frcole che og-

gi è a Firenze, sul 'quale si legge AYSinnOI EPION
,

cioè OPKKA DI LI SIPPO . Altre scoperte vi furono fat-

te dal Cavaliere Bancoureil nel 1777 e fr.i queste tre belle

sale appartenenti al palazzo di Augnato che ancora si veg-
gono , e che meritano 1' ammirazione per la loro bella e

solida costruzione , e per la pianta .

Una. sala tutta adebbata di arazzi tessuti in oro e
che air azione dell' aria cad<lero in polvere , si scoprì ai

tempi di Innocenzo X in un giardino sul Palatino posse-
duto allora da un monsignor ^Massimi (Bartoli me'n. n. 6,).
E nel fabbricarsi il convento di S. Bonaventura furono
trovate molte camere con pavimento di alabastro orien-

tale, frammenti di statue e busti . 11 Refettorio di quei
frati é un antica conserva d' acqua . Ivi fu pure trovato

un aran pezzo di condotto di piombo con chiave di me-
tallo, detto corintio di novanta libre di peso (Barfc, mcw.
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Altre sropcrte si fecero nell' indicato giardino di AToii-

sigiior ]\las:iiini "ai tempi di Alessandro VIL sendovJsi tro-

vate colonne scanalate di giallo , alcune statue in ])Cizi ,

ed una stanca foderata di lamine sottilissime dì argento

che doveano aver avuto sopra ornamenti più preziosi . E
vicino alla oCficina dell' allume furono trovate molte statue

e marmi di iliverse sorti , finissimi , e di gran perfezione

( Bart. Mcm. n. 7. 8. ) .

Finalmente neir orto rimpetto a S. Gregorio apparte-

nente già ai Cornovaglia , vi furono trovati nel secolo XVII
èdifizj muravlgUosl , sfanzc softerranee dipinte

, portici

di cohvìticiii
, pilastri grandissimi di travertino ^ statue^

Termini , busti
,
quantità grandissima di metalli , e tra

le altre cose una cassetta di ferro con tutti gf istru-

fìienli da sagrijizio , e un leone di porfido . . . ina quel-

lo , che si rese più cospicuo fu una stanza di 12 palmi
incirca con il pa^'iniento foderato di piombo , quale si

solleva^'a alle pareli da un palmo incirca : e perchè tra
il detto piombo , ed il muro , ove si era un poco discosta^

lo fu trovata una quantità di moneta di oro
; fi giudi-

cato questi potesse essere V erario dei Cesari , ovvero di

gran personaggio . Fin qui il Bartoli ( mcm. n. 9. ) . lì

Ficoroni ( meni. n. io5 ) afferma , che in questo stesso or-

to vi era stata trovata una bella statua di Esculapio ai tem-
pi di Clemente Vili, insieme con parecchi bassirilievi, un
Ercole ai tempi di Innocenzo X. e quattro colónne di

breccia , che oggi si veggono air altare maggiore di S. Roc-
co , ma diminuite perchè erano danneggiate dal fuoco .

Molte altre scoperte si sono fatte in questo Palrtzzo ,

le quali, o sono riferite nelF opera del Bianchini , o sono
di minore importanza , non se n' è tenuta memoria . Cre-
do però , che quelle da me riportate possano dare una
qualche idea, quantunque imperfetta , della sua magnificenza:
e posso asserire che non vi è stato finora alcuno scavo in-

trapreso sul Palatino che non sia stato coronalo da felice

successo . Ciò che si è di sopra veduto circa la quantità

di oggetti preziosi trovati intatti , cioè della camera para-
ta con arazzi tessuti in oro , di qviella coperta di lamine
di argento , e di quella piena di monete di oro espressa-

mente cojUocate dietro le lastre di piombo , mostra che il

palazzo dÉbba essere rovinato per una causa accidentale e

improvvisa , e forse <Ja qualche gran terremoto , o da qual-

che incendio , il quale non abbia lasciato tempo a toglie-

re tali oggetti .

Le altre rovine , che oltre le già descritte meritano
particolare menzione, sono gli avanzi di un cortile oblungo ,

ed una sala decorata dì belli stucchi nell' orto sotto la \ Il-

la Spada a sinistra ; ed i portici che circondavano il pa-
lazzo , i quali in gran parte esistono ben conservati n«l

flardino Inglese presso il Circo .
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/ J'evipj , eh' erano sul Palatino

,

oltre gli antichissiììu

già trattati .

CAPO DECIMOQUARTO.
T .X empio sul Palatino fi a tutti gli altri cospicuo fu yE,i^,\po^

quello, elle Augusto fabbricò a lato della sua Gasa, Imis

.

anzi in una parte di quella . Svetonio nel e." a<).

d' Augusto ; Tcmphini ^Jpollinis in ea parla Pala-
tince doinii.s excitas^it

,
quoìii fulmine ictarn deside-

rari a Deo Aruspices pìonunriarant . E quindi è

forse , che avendo egli prima pubblicata parte della sua

casa , e restando ella dopo diminuita per rut.d fab-

Itrica , tutta la pubblicò . Si descrive evidentemente

da 0^idio nell'Elegia i. del 3. Trislium ; ove pri-

mieramente rappresentasi elevato sopra scalini , e lat-

to di marmo candido ;

Inde timore pari gradibus suhlimia celsis

Ducor ad intonsi candida 2 empia Dei :

la candidezza de' quali marmi si tocca ancora da Pro-

perzio nell' Elegia 22. del libro 2. ove si aggiunge

il carro dorato , che aveva sul frontespi^^io , e le porte

di avorio istoriate de" fatti del medesimo Apollo:

Tuìn medium Ciarlo surgchat maryn'.re Tem-
pium

,

Et patria Phmho carius Orligia j

Auro Solis erut supra fastigio, currus
,

Et a>alvce Lybici nobile dentis opus

.

Altera dejectos Parnassi vertice Gallos ,

Altera mcerchat funcra lantalidos .

Deinde Inter matrem Deus ipse , interque so-

rorem
' Pjtius in longa carmina i>este sonai .

liO stesso frontespizio essere stato adorno di statue fat-

te dai tìgli di Antermo Scultori famosi , dice Plinio

nel 5. del 36. libro .

Vi fu anche il Portico , e la Libreria ; i quali es- ?orncus

servi stali aggiunti dopo sembra Svetonio soggiunge- Apolìinis.

re : Addita Porticus cum Bibliotheca Latina , Grce- ^,7,/.p^g.

caquc ; lì qual Purtico fatto di colonne di marmo ca Cv reca.

Africano , e fra quelle alternatamente disposte . lo .sta- ^ Latiuog.

tue di Danao , e delle figlie , e dorato ( forse nella
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volta , o soffitta , e fors' anche nel frontespizio) ci si

dipinge dallo stesso Properzio nella citata Elegia , men-
tre in conformità di quanto ho osservato in Sveto-

nio , racconta , che 1' aprì Augusto separatamente dal

Tempio :

QiKsris CUI' -veniani tihi tardior ? aurea Phasbi

Porticus a magno Ccesare aperta fuit

.

Tota erat in speciem Poenìs digèsta columnis,

Inter quas Danai J(smina turba senis .

né altrimente ne dice Ovidio dopo li versi portati .

Signa peregrinis ubi sunt alterna columnis

Belides , et stricto barbarus ense pater .

L'interprete di Persio nella Satira 2. vi aggiun-

ge essere state nella piazza l'equestri statue de' figli

d' Egisto : In Porticu ^pollinis Palatini fueiunt Da-
naidum effigies , et contra eas sub dio totidem eque-

stres filiorum Egisti . Segue Properzio in descriver-

ci la marmorea statua di Apollo coli' Altare
, presso

cui erano le quattro Pretidi convertite in vacche ;

Hic equidem Plicebo visus tnihi puUhrior ipso

Marmoreus tacita Carmen hjare lyra
,

Atque aram circum sfeterant armenta Mjronis
,., . e- Ouatuor artificis invida sisna boves .

hilliniiot botto la base di Apollo essere stati riposti 1 li-

toLabase\tr\ Sibillini, che Augusto fé' scegliere , narra Sveto-

io
^'^ * Ilio nel e. 3i. Solos retinuit Sjbillinos , hos quoque

delectu habito , condidiique duobus forulis aurati

s

sub Palatini Apollinis basi . Ma piuttosto forse la

statua, ch'era nel Tempio, intende Svetonio per l'Apol-

lo Palatino , il quale essere stato opera di Scopa di-

ce Plinio nel e. sopra citato .

Lychni ]>ip] fempio essere stato pendente un lampadario
pendebant . ,. -f

,
-.. ^ . . .

^ , ,

ad instar Somigliante ad un nJliero eli pomi, si scrive non solo da
arborisma A ittore , ma ancor da Plinio nel 3. del 34- Placue-

erentis,
^,^ ^^ Ijcnuchi pensiles in delubris , aut arborum
modo mala Jerentium lucentes

,
qualis est in Tem-

Giojello .P^^ apollinis Palatini
,
quod Alexander Mngnus

Thebarum expugnatione captum in Cyme dicaverat

eidem Leo . Fu quivi un giojello degli antichi det-

to Dactjliotheca , che Marcello figlio di Ottavia vi

consacrò: Cosi Plinio nel 1. del 37. libro. Avervi

Augusto fatte cortine d'oro narra Svetonio nel 5i.

_ . untane etiam areenteas statuas olim sibi positas con-

flavit omnes , exque iis aureas cortmas Apollmi Jra-
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latino dedicavit . Eraft questi vasi concavi di mini-

sterio proprio d' Apollo : N arrone cosi nel 6. della

lingua Latina e. 4- Cai^a cortina dieta , quod est

inler terram , et Cceluni ad simititudineni cortina:

Apolìinis , et a corde, quod inde sortes piimum ce-

stini atee .

Della Libreria da Augusto fatta fa ancor Dione oli- ^

ICO J' T -i • • 1 j
BibUothe-

memoria nel bò. ove dice Librerie , intendendo sotto csb .

plural nome la Greca ^ e la Latina divisamente. In

questa essere stati riposti i libri de' buoni Poeti scri-

ve Orazio nella 3. epist. del i . libro :

Scripta Palatiniis qncpcumque recepii Apollo .

Ed Ovidio nella sopradetta Elegia;

Quceque viri docto veteres fecere , novique
Pectore lecturis inspicienda patent .

donde il medesimo libro d' Ovidio con bella pfoso-

peja duolsi di essere stato escluso . In questa aver Nu-
meriano Augusto avuta statua , come ottimo Oratore,

scrive Vopisco ; e l'Iscrizione fu DH'O . jNVMEIUA-
NO . ORATORI . POTEiNTISSIMO (ch'essergli sta-

ta dopo morte dirizzata si scorge ) , ed avervi eret-

ta Augusto la sua statua ad habilum , ac staturani

Apolìinis , Acrone scrive nella 3. Epis.ul.T del primo
libro di Orazio . Né de' soli Poeti, ma de' Giuriscon-

sulti vi furono i libri . L' Interprete di Giovenale nel-

la Satira i. Aut quia juxta ApoUinis Templum
Jurisperiti sedebant , et tractabant , aut quia Biblio-

thecani Juris Civilis , et libcralium stiidiorum in

Tempio ApoUinis Palatini dedicavit Augustus .

Nella medesima essere stato il Colosso d'Apol- Colossu
lo fatto di bronzo d' altezza di 5o. piedi , che sono 61. ApoUinis

nostri palmi , e mezzo , il Marliano dice per le parole "^^scam-

di Plinio nel j. del 3/\. libro : fidemus certe Apolli-
nem in Bibliotheca Templi Augusti Tuscanicum
L. pedum a pollice , dubium cere mirabiliorem , an
pulchritudine , le quali , benché il Donati dubiti do-
versi intendere del Tempio d'Augusto, più volentieri

inclino io a credere col Marliano , che s' intendano

del Tempio di Apolline da Augusto fatto
,
per non

aversi alcun rincontro , che al Tempio d' Augusto
facesse Tiberio Libreria , né Colosso d' Apollo di

bronzo , come Augusto fé' l'uno , e l'altro nel Tempio,
di cui si tratta. Marziale nell'Epigramma portato so-

pra avverte il suo Libro che ia andare alla casa di
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Procolo
,
passando per la Libreria di Apollo non si la-

sci ritener d;dla vista di si Lei Colosso . »

iVec te dctineat miri radiata Colossi ,

. QticB llhodìuTìi moles vincere gaudet opus .

So , che altri intende quivi il Colosso da ]\erone

eretto nella via Sacra ; ma poco aggiustatamente per-

chè Marziale lo dichiara sul Palatino
; quel di IN'ero-

ne era prima , che dalla via Sacra si salisse sul colle
,

oltre che la strada al Tempio di Castore , ed al Tem-
pietto della Vittoria Vergine

, per cui da jNI.'imaU

s'inviava il suo libro, era molto diversa dall'altra

della Via Sacra , ove fé' Weronc il Vestibolo dell'Aurea

^ sua Casa .

resta co- r\' < f /^ i < • j i

hssea di ^^ ^^ lamoso Colosso e , a mio credere , quel capo

bronzo , di bronzo , che in Campidoglio nel cortile de' Conser-

.^ ^ .'" valóri si vede oggi , e si ammira , creduto errronea-

doglio, niente quel di INerone , iJ quale oltre l'essere stato

di marmo , come già dissi , leggendosi la sua gran-

dezza di più di cento piedi , cioè a dii'e di più di

i33. palmi, non potè aver minore capo di i^. pal-

mi , o due canne . Questo dalla sommità all'infimo

del mento non ha interi otto palmi
;
proporzione ade-

guatissima alli 62. palmi, e mezzo di tutta la statua
,

giacché , secondo Vitruvio nel 1. del 3. libro , deve

la testa essere l'ottava parte dell'uomo .

pio enei- ^^^ Tempio d' Apollo avere usato i Poeti reci-

da Libre- tare le loro opere pubblicamente , raccoglie ii Dona-
ria di A- ti (J,'^ quel verso d' Orazio nella 10. Satira del 1. libro.

citavano (^ucc nec in cede sonent certantia Judicc Tarpa .

i Poeti . Ma Acrone , e Porfirio antichi Interpreti dichiarano

in cede Musarum , il qual Tempio , se forse non fu

il detto Herculls Musarum vicino al Circo Flami-

nio , io non so dove fosse . Spiegano anche In Athe-
nceo , come Tempio di Muse , ma in ogni caso , se-

condo i medesimi Interpreti , Orazio intende di con-

tese fra principianti nel leggere le loro Composizioni

a gara sotto Tarpa Giudice a ciò eletto; di ciò nel-

la 4- Regione parlai . Che presso al Palazzo , e per-

ciò nel Tempio , o nella Libreria di Apollo i Poeti

recitassero , si persuade dalle voci d' apjdausi , che

Claudio ne senti un giorno riferite da Plinio Cecilio

nell' Epistola i3. del 1. libro : Ac Itercale memoria
parentuìu Claudium Ccesarem Jerunt , cum in Pa~
/alio spatiaretur , audissetque chimomn , causam r«-
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mttsiisr: cnniqtie dictwn csset recitare IVonìanuin , ni-

hilum recitanti , inopitiatuminic venisse .

JVel medesimo Tempio Augusto eia vecchio tpn- '^"S"^^^

ne spesso il oenato , e vi nct.mjbbe le derurie av ^ Senato

Giudici (Svetonio nel e. 29.) Nerone pazzamente trion- Aerane

fando per la vittoria , ch'ebbe nel canto . non al Cam- ^V """^

pidoglio , ma al Tempio d'Apollo sali(òvetonio m te.

Nerone al e. aS.) e Galba vi sagrificava quando Otto-

ne lasciatolo fu fatto Imperadore .

q^^ ^^^^^

I suoi vestigi , crede il Marliano , che oggidì si

veggano sopra il Circo Massimo in una vigna , che

a suo tempo dice nomata di Fedra , forse dove an-

cor si scorge un gran pezzo di fabbrica ovata , ma
senza alcuna stringente congettura , o uer meglio dire

con indizio contrario, sembrando quell* avanzo mem-
bro dell' antico Palagio . Quello , che se ne può ar-

gomentare , si è , che Marziale per mandare il suo

libro alla casa di Procolo , f;icendo salir dal clivo

della Vittoria piuttosto , che dall' altro dell' Arco di

Tito indica quella casa sulla sommità del Palatino

più vicina al Foro grande , o al Boario , che a quell'

arco ; e prima di arrivare alla casa facendolo passa-

re presso al Tempio , ed alla Libreria d'Apollo, dà

cenno , ehe 1' uno , e 1' altra fossero nell' estremità

del monte , o sopra S. Maria Liberatrice , o sopra

S. Anastasia ,
giacché un ' estremità della prima Ro-

ma quadrata di Romolo colassù , secondo Solino
,

cominciava dalla Selvetta , eh' era nella piazza d'A-
pollo (i) .

()) Ben si appose il Nardini nel credere che il Tem-
pio dì Apollo Palatino fosse , o sopra S. Anastasia , o so-

pra S. Maria Liberatrice . Egli è sopra questa ultima ne-
gli orti Farnesiani , come si raccoglie da quell' ammasso
di frammenti di marmo , cornici , fregi •> architravi , e ca-

pitelli nobilmente lavorati , ne' quali si ammira per lo sti-

le il miglior secolo dell' arte ,
quello cioè di Augusto , e

si riconoscono i trofei della sua vittoria aziaoa per la qua-
le eresse il Tempio , e gli emblemi del Pio , al quale lo

consacrò . Vi si vede cioè il grifo animale sacro ad Apol-
lo

f,
il tridente di Nettuno fra due delfini simbolo della

vittoria marittima , e vi si osservano delle vittorie e dei

Trofei di un gusto , e di uno stile amniirabiU .
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yEdes Ve- Alla Casa Augustana fu ancor congiunto il Tempio
stae. di Vesta delta Palalin?» , la cui festa celebravasi l'ulti-

mo d'Aprile. Ovidio nel quarto de' Fasti sul fine;

Aufert Vesta cliem ; cognati Vesta recepta est

Limine , sic justi constituere Palres

.

ove congiunzione , anzi comprendimento nel giro del

Palazzo SI mostra , e con decreto del Senato si di-

ce fatto . Segue

.

Phoìhus hahet partem , Vestce pars altera cessit
,

Quod superest istis , tertius ipsc tenet .

E lo Stesso disse nel i . delle Metamorfosi :

f estaque Ccesareos in ter sacrata penates .

ad ambidue que' Tempj sembra a me riferirsi quel
,

che dice Seneca nella consolazione a Polibio e. 35. Hoc
fuit in rebus hiwianis Fortuna . . . ibit vioLentior

per omnia , sicuti semper est solita , eas quoque do-
nios ausa injurice causa intrare ) in quas per Tem-
pia aditur et atram laureatis foribus inducere ve-

steni . Donde si raccoglie , clie ai lati del vestibolo

del Palagio sorgevano 1' uno , e P altro

.

Sacrnrin ^'^l libro 53 . di Dione col Tempio d' Apollo si

f/f/ Prtirt- legge un Sacrarlo, pure opera d'Augusto; Perfecit
*"'^

• et Teniplum Apollinis in Palatio , et Sacrarium ,

quod est penes illud
; fecitque Bibliothecam , con'

secras'itque , il qUal Sacrario qual fu ? Chi dicesse per

Sacrario avere inteso Dione il tempio di Vesta , che

Custodia Sacrorum si appella da Livio : Ubi Sacer
custoditur ignis descrivesi da Dionigi : Qui Pallada
servai, et ignem , si canta da Ovidio , direbbe paradosso?

Riportiamocene alla disputa d' intelletti piiì acuti , e

Tempi ura più dotti . Del Tempio d'Augusto da Livia fabbri-

Augusti, ca togli sul Palatino , Plinio trattando del cinnamomo
nel 19. del lib. 12. Radicem ejus magni ponderis

vidimus in Palatii Tetnplo
,
quod fecerat Divo Au-

gusto Conjux Augusta aurecB paterce impositum , ex
qua guttce editce annis omnibus in grana duraban-
tur , donec id Delubruìn incendio consumtum est .

Del Tempio decretato dal Senato ad Augusto , e fat-

togli da Livia , o da Tiberio si parla nel 53. da Dione
verso il fine ; et illi in Urbe decretum fuit a Se-

natu Heroon
,
quod poslca a Tiberio , et Livia cedi-

jìcata fuerunt etc. Svetonio nel 47- di Tiberio cosi ne

scrive; Princeps ncque opera ulla magnifica fecit ^

narn ea , qucc sola suscej)erat , Augusti Templum , re-



LIBRO VI. CAPO XIV. REG. X. 189

st.itutionemque Ponipcjani Theatri , impevfecta re-

liquit : Donde può argomentarsi , che il fabbiicato

da Li\ia , sul Palatino , secondo Plinio; da Livia
,

e da Tiberio , secondo Svetouio , fu un sol Tempio ;

non trovandovisl vestigio di pluralità . Vana perciò

è la massima del Marliano , che il Tempio d' Augu-
sto fosse nel Foro , e che il Ponte da Caligola fabbri-

catovi sopra per il mezzo del Foro passasse . Era
sul monte , o piuttosto nella spiaggia avanti il Pa-
lazzo , e lasciato imperfetto da Tiberio, fu finito, e

dedicato da Caligola . Svetonio nel '.il. di Caligola ;

Opera sub Tiberio seniiperfecta , Templuin Au-
gusti, Tìieatrumque Pompeii ubsohit. E Dione lib. Sp.

Deinde Cajus babitu triumpìu^li Templuin Augusti
dedicavit , iiobilissimis pueris celate fìorentibus , curn

virginibus ejusdeni ordinis , hymnurn canentibus ,

Onde potè egli finirlo con tale architettura, che sog-

giacesse con decenza a quel ponte , che dal Palatino

al Campidoglio tirato sopra gli edificj della valle innal-

zavasi . Plinio nell' undecimo del 35. libro dice aver

Tiberio in quel Tempio posta una pittura , della quale

Augusto si compiacque in vita ; Hjacinthus
,
quent

Ccesar Augustus delectatus eò secum deportavit Ale-^

xandria capta , et ob id Tiberius Ccesar in Tem-
pio ejus dicavit liane tabulam . Vedesi di questo

Tempio r immagine in una medaglia di Tiberio stam-

pata dal Sambuco fra le altre sue dopo gli Emble-
mi , dal Donati nella sua Roma , e da altri j ed
eccola (1)

Due Tempj , uno di Bacco ,
1' altro di Cibele Templum

di là da quel d'Apollo incontrarsi da chi per Io Cli- Baccki

.

vo della Vittoria era salito su '1 Palatino , insegna •*'^'5^'^^-
^ tris Deum

(i) Questi» medaglia è stata riportata al nuin. 24. per
il tempio della Cotirordia , essendo ciò più probabile , co-
me mostra il luogo , dove di quel tempio trattai . Abbia-
mo però altre medaglie , sqpra le quali di certo il tempio
di Augusto è rappresentato ; una se ne ha in Caligola che
rappresenta la sua dedicazione , ed è quella riportata al nu-
mero 4!^. E l'altra è quella di Antonino Pio , che forse lo

ristauró , e perciò battè tal medaglia, che si trova riporta-

ta al num. 5o. Si ha pure un monumento nelle medaglie
del modo , in cui Augusto era rappresentato nel tempio , e

questa è la medaglia riportata al num. 49*
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Marziale al suo libro nell' epigr, yi. del libro prim©
citato più voi re .

Flccle i'ias hac
,
qua madidi sunt teda Lyccei

Et Cjbeles dicto stnt Corjbaiite Thotus .

Cibele creduta madre degli Dii fu un Sasso j»ortato

con venerazione da Pesinunte Città della Frìgia : del-

la cui venuta leggasi Livio nel 9 . della 3 . Deca
,

e. 8. 9. 12. Fu primieramente posto nel Tempio della

"Vittoria sul Palatino : poi con doni , che il popolo

vi portò , gii fu fatto il Tempio proprio. Livio nel

medesimo libro ; e. 22. Censores .... M. Liv>ius ,

C. Claudius .... vEdt^m Matris Ma^nce in Pa-
latio facìpridaìn locaverunl . Ma Ovidio nel 4- de'

Fasti V. 345. ne fa edificatore Metello, e ristoratore

Augusto .

jSasica accepit , templi non perstitit auctor
,

^ugustus mine est , ante Metellus erat

.

Contiilit CCS popiilus , de quo deluhra Metellus

Fecit , flit, dandce ìnos stipis inde man et

.

Onde forse a Metello ne fu da que' Censori data la

cura , e dopo i3. anni Bruto lo dedicò. Il medesi-

mo Livio nel 6 . della 4- e. 23 . M. Cornelio , P.
Sempronio Coss. tredecim aiinis posteaquatn locata

erat , dedicavit eam M. Junius Arutus , ludique oh

dedicationem ejus facti ;
quos primos scenicos fuisse

ì^alerias Antias est auctor Megalesia appellatos .

De' quali Cicerone de Anispicum responsis , e. 12.

dice ; JVaìu quid ego de illis ludis loquar
,
quos in

Palatio nostri majores ante templum , in ipso ISIa-

tris Magnce cojispectu , Megalensibus , fieri , cele-

brarique iJoluerunt ? La statua della Dea non molto

dopo la morte di Cesare fu veduta rivoltata da Oriente

in Occidente : Dione lo scrive nel 4^. Narra Zosi-

mo nel 5 , e. 38. che in tempo di Teodosio , Sere-

na moglie di Slilicone volle per ischerno de' Gen-

tili veder questo Tempio , e tratto alla Statua di

Rea un ricco, vezzo se lo pose al collo . Nel vesti-

bolo era la statua dì Quinta Claudia , due volte re-

statavi mirabilmente intatta negli incendj del Pem-
Huìc fuit pjQ Vodasi Valerio n<dl' ottavo d.d 1 . libro .

confermi- * x-> /< i i . . •! rrì • T /^ •

num De- Presso a Cibele essere stato u 1 empio ai Ijiu-

lub. un nono Sosplta dichiara Ovidio nel 2. de' Fasti . v. :)5 .

Sospiise Principio mensis Phrymce contermina Mutii



LIBRO VI. CAPO XIV. REG. X. 191

Sosuita deliihris dicilar nuda no\'is .

JYunc ubi sint quceris illis saa at.a Kalcndis

Tempia Dece ? longa procubucre die .

Ove avvertasi , che non questo del PaJatìno , ma
l'altro fatto dopo nel Foro Oli torio si dice caduto a

terra , del quale nella Regione seguente ragionerò .

Il Tempio della Vittoria , in cui il sasso, o Si- _, .,.

mulacro di Cibele tu primieramente posto , era sul ctorise .
'

Palatino . Così Livio nel y. della 3. e. 12. In cederti

Vicloricv
, quce est in Palatio ,

pertulere Deam etc.

O fu, dunque 1' antichis.nmo da' Romani rifatto, ove

dissi averlo prima fabbricato Evandro, o fu piutto-

sto il fatto da Postumlo e.r midtntitia pecunia , di

cui Livio nel 10 , il quale essere sotto \elia pres-

so al Clivo, perciò detto della Vittoria, convìen cre-

dere
,
por non suppor senza necessità , né indizio due

Tempi di uua deità stessi vicini, e se fu sotto Ve-

lia , fu nel Vico Publicio nel lato sinistro , apparte-

nente all'" ottava Regione , in cui quel Tempio si

computa da Vittore, e perciò in quella ragionai di es-

so abbastanza .

Un' altro della Fede si registra qui da Vittore ,
Templum

il quale esser 1' antichissimo fatto da Roma tìglia d' A- *^"**^'

•

Scanio , non pretendo io inferire . Se fosse il fabbri-

cato da Nunia , dì cui parla Dionigi nel lib. 2. pari-

Inenle è dubbio senza preponderante congettura fra il

si , ed il nò .

Di Giove Vittore si legge quivi anche il Tem- JEih Jo-

pio,e fu forse il notalo da Ovidio nel 4- de' Fasti visVicto-

V. 619 .

Occupai Aprilis Idus cognomine Victor

Jupiter , Iute illi sunt data tempia die .

Credasi il votato da Quinto Fabio dopo la morte del

2." Decio nella guerra Saniiilica per detto di Livio nel

II. lib. e. 20. Ipse cedeni Jovi Victori , spoliaque

fjuum vovisset , ad castra Samnitium perrexit efc. Que-
sto Tempio essersi prodìgi fsamente aperto prima del-

la morte dì Claudio scrive nel ò'o libro Dione .

Della Dea Virìplaca il Tempio sul Palatino, oltre
^'l^'i^/*

quel che qui si legge in Vittore , è additato da Va- gt^..

lerio nel 2. libro al cap 1. §. 6 Quoties s'ero inter

s>irum , et uxoreni aliquid jurgii intercesserat , in òa-

cellum Deus Piriplacie , (piod est in Palatio , ve-

niebantf vt ibi imncetn loquuti , nuce voluerant , con^
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Ara Fé- tentìone animoruni deposita , concordes revertehantur.

bris . Alla Febre dedicato Altare Vittore scrive , for-
Teinplum

^^ perchò aluo non v' era a suo tempo ; ma oltre

r Altare anche il Tempio Cicerone dice nel 3. De
natura Dcorum : e. ^5. Fcbvis eniin Fanuin in Pa-
latio , videmus ; e nel secondo de Le-
gibus e. 11. Araque vetus stat in Palatio Fcbris .

Onde il Fano dovrà quivi essere strettamente in-

teso per il solito sito dell'altare , cioè (come in al-

tro proposito Livio disse ) locus Tempio effatus .

Valerio nel 5. del lib. 2. §. 6. Febrem autein ad mi-
nus nocendiun Templis colebant ; quorum adhuc
unum in Paialio , alterum in area Mariaìiorum mo-
numentorum , tertium in summa parte vici longi ex-
tat ; in eaqae remedia

,
quce corporibus cegrotorum

annexa fuerant , deferebantur . Sul Palatino dun-
que , secondo Cicerone , fu e Fano, ed Altare . Del
solo altare fa Vittore menzione , ed il Fano è forse

da Valerio annoverato fra i Terapj .

Due altri non toccali da altri Vittore pone quivi .

jjjjg
'* Uno di Ramnusìa ; e questa essere stata Nemesi è

sìx. certo . Nella Notizia si legge Apollinis Rhamnusii ',

l'errore non so , se sia stato di chi ha trascritto.

L'altro di Dijove , ch'essere lo slesso, che Giove,
dice nel 4- della lingua latina Varrone ,

parlando de'

/Edes Dijo Flamini : Cam Dialis a J<n>e sit
,
qui Diiovis est.

^'* ' Forse il più antico Tempio di Giove, eh' avesse Roma
fu questo , detto perciò secondo 1' antichissima favella

Diiovis ; a cui il Flamine Diale fu assegnato da Nu-
ma j di che è buona prova 1" avere il Flamine Diale

avuta casa pubblica sul Palatino . Cosi nel 54 Dione;

Ignisque ab ea ad F'estce usque grassatus , ita ut

sacra ab aliis Peslalibus . .... in Palatio sint

translata , et in domo Flaminis Dialis posila .

Pentaiy- 11 Peata[)i]on di Giove Arbitratore , essere stato

lon Jovis y^ Tempio non si nicga da alcuno . Ma la parola
Arbitrato n / 5 i • > r^ . • T .•

,js Penlapylon è chi parte in Greco ,
parte in JLatino

interpetrandola V intende di un Tempio di cinque

pilastri , o coloane ; contro i quali al suo solito schia-

maz a il Ligorio , che di cinque porte il dichiara ,

e non senza ragione .

JEdis Jo- Del Tempio di Giove Statore ho havutaocca-
is Stato- Sion dì discorrere nella Regione ottava, ed altrove,

ma essendo questo il proprio luogo da trattarne ,
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stringerò qui quanto sparsamente prima ho detto
,

Velia fu ima delle cime del Palatino sovrastante alla

falda , eh' era tra S. Anastasia , e S. Teodoro , detta

perciò Subvelia , come nel trattar de' Monti mostrai.

Da Velia a Subvelia trasportò Publicola ogni mate-
ria da fabbricar la sua casa , e quivi fu fatta : nel

qual luogo col tempo fu edificato il Tempio della Vit-

toria . Così Asconio nella Pisoniana , Igino da lui ap-

portato , e Livio nel 2. Presso al Tempio fu il Clivo,

che dalla Vittoria pigliò il nome , a pie del quale

fu r antica Porta del Palatino . Festo in Promana
,

Livio nel 2. Ovidio nciP Elegia i. lib. 3. Tristium-,

la qual porta essere stata presso S. Teodoro provai

nel cap. 4- tlel 1. libro. INon lungi dalla Porta , e dal

Clivo fu il Tempio di Giove Statore votato ivi da
Romolo . Livio nel primo , Dionigi nel 2. Plutarco

in Cicerone . Dunque di necessità in Subvelia presso

al sito di S. Teodoro fu il Tempio di Giove Statore

a lato del Clivo . Si aggiunga , che Tarquinio Prisco

abitò ad yj^dcin Jotìs Statoris , e la casa aveva fine-

stre nella Nuova Via . Livio nel 1. La Nuova via

avendo il principio nel lato occidentale del Foro al

lato del Tempio di Vesta , e portando al Velabro
,

era a Subvelia parallela . Se dunque una facciata della

casa di Tarquinio perveniva alia Nuova via , e 1' al-

tra , eh' era la principale , sorgeva ad cedein Jovis
Statoris ', quel Tempio non altrove , che nelle vici-

nanze di S. Teodoro poteva essere . Fu votato da Ro-
molo , ma non fabbricato , avendovi solo dedicato il

Fano, cioè a dire il luogo. Fu dipoi la sua fabbrica

votata da Attilio Regolo nella guerra Sannilica , e al-

lora il Senato 1' edificò ; Livio nel decimo . Fu di

struttura detta , Peripteros , di che veggasi Vitruvio
nel libro terzo capitolo primo

.

Di Eliogabalo , o di Alagabalo , cioè del Sole il Tcmplnra

Tempio essere stato edificato dall' Itnperadore Antoni- ^•''''V r^
no di cotal nome , scrive Lampridio nel medesimo Alagabali.

e. 3 Jlelioi^abaluni in Palatino moììtc juxfa
cedes Imperatorias consecravit , fique Templum fe-
cit , studens et Matris tjpuìn , et festce igncm , et

Palladìum , et Ancylia , et omnia Romanis 'vene-

randa in illud transferre Templum et id agens , ne
quis JRonire Deus , iiisi Heliogabalus coleretur. . ec.

La statua del Dio ciò , eh' ella fosse , così da Erodiano
l'nm. III. n
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si descrive nel 5. Simulacrum vero nuUiuii Grceco
,

aut Jtomano more manu/acluin ad ejiis Dei simili-

tudineiìi , scd lapis est niaxinms ab imo roluiìdus
,

et scnsini fastigiatus propcntodiun ad coni Jìgurani

.

Niger lapidi color
,
queui etiain jactant ccelitus de-

cidisse . Eniinent in lapide rpiwdani
, Jorniceque non-

nulloi insantur , ac solis imagineni Ulani esse ajjftr-

mufit non huniano artificio J'ahrefactani . Fu quel

Tempio ove era prima stato quello dell' Orco . Il me~/

desimo Lampridio poco sopra ci Dei Ile-

liogahali , cui 7'entplum Homce eo in loco constituit

,

in quo prius cedes liorci fuit etc. Da che raccolgasi

presso al Palazzo Imperiale esser prima stato il Tein-
Màes Or- pj^ dell'Orco, cioè di Plutone . Pesto alla voce Orciun,

Orcum quein dicimus , ait Verrius ah antiquis dictuni

Uraguni
,
quod et V. litlerce sonuni per O. ejfere-

hant , et per liltercefonnam nihilominus usuipabant
,

sed nihil affert excmploruni , ut ita esse credamus
,

nisi quod is Deus nos maxime urgeat .

Templum j)^: DJvi Cesari aver Tacito Imperatore ordinato

Caesaium. ""^ Tempio scrive Vopisco e, 9. in quo cssent statuce

Principuiri honorum : ita ut iisdem natatihus suis
,

et parilihus , et Kalendis Januariis , et \>otis liha-

mina ponerentur : Il quale , se sul Palatino fosse pres-

so l'Imperiai Palazzo , ricerca , e dubita il Donati j

ed io dubiterei di più , se 1" ordine di Tacito nel suo

breve Imperio di sci soli mesi , ne' quali fu egli as-

sente da Roma , fosse eseguito. Essere stato un Tem-
pio prima di Tacito , anzi e prima di Galba dedica-

lo ai Cesari accenna Svetonio nel primo di Galba
,

ac suhinde tacta de Cailo Ccesaruni mde capita onini-

hus statuis simul deciderunt , Augusbique Sceptrum
e manihus excussum est . Il qual facilmente fu da al-

cuno di essi fatto sul Palatino ; e forse in alcuna par-

te della vasta sua Casa Aurea lo fé Nerone

.

11 Vico, elle si legge in Vittore, Vicus , ihsus-

que diei , leggerei io Picus Iiujusce dici
,
perchè uu

Tempio alla Fortuna hujusce diei aver destinato Ca-
tulo , scrive Plutarco in Mario ; Catulus identidem
suhlatis in Ccelum manibns dedicatiiruni se ejus di-

ei Fortnnam voyet (^\^ . Il quale avei'lo fatto sulPa-

(1) Aver poi dedicato due Statue nel tempio della For-
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latino, dove aveva l'abitazione, è assai verisimile.

Della stessa , cioè del Tempio di quella , Cicerone par-

la nel 2. De Icgihus e. 11. : Recte etiam a Calatiiio

spcs consecrata est , Fortiuiaque sit , voi hujusce dici

,

iiain valet in omnes dies eie. e se ne ha anche men-
zione espressa nelP ottavo del 34- di Plinio : Fuit et

alias P) thagoras Saniius , initio Pictor , ciijus sii^na

in cedem Fortunce hujusce Dece septeni nuda , et se^

nis unum laudata sunt : ove la lezion migliore essere

hujusce diei , vedasi nel Turnebo al 12, del 2. libro

degli Avversar) ed in Paolo Leopardo nel cap. 14. del

primo delle sue emendazioni . Il Vico dunque aver

preso il nome da quel Tempio presso di me , è pro-

babile , ad altri sembri come più piace . La base Ca-

pi tollna in questa Regione ha cou scorrezione minore

VICO. IIVIVSQVE blEI.
Avervi avuto Tempio Minerva par si cavi da Mar- Delubrum

ziale nell'epigramma 5. del quinto libro ,
Minervae .

Sexte Palatince cultor facunde Minervce
;

Ingenio frueris qui propriore Dei .

Nani tibi nascentes Domini cognoscere curas
,

Et secreta Ducis pectora nasse licet .

Se però nella Minerva Palatina non sono significati gli

studj delle curiosità , o degl'interessi di Domiziano
,

come il terzo , o il quarto verso pare , che accennino
,

o se non vi si allude alla stessa Dea con particolare di-

vozione adorata da Domiziano , a che si confà non
poco il secondo verso j o se della statua di Minerva

eretta forse da Domiziano in Palazzo, Marziale non par-

la . Ma lasciata ogni ponderazione , si legge spesso ne-

gli Atti de' Martiri posto Tribunale sul Palatino avan-

ti al Tempio di Pallade ; il quale , come nel parlar

dell' Interlude ho detto, non è inverisimile fosse nella

parte anteriore del Palazzo .

Di Giove Propugnatore s\\\ Palatino il Panvinio Templum
pone un Tempio; e da un'Iscrizione dal Resino ap- JovisPro.

portata nel secondo delle sue Romane Antichità con- ,^3"^"'*
°

fermasi , ed è la seguente :

luna , opere di Fidia n' e testimonio Plinio ( Hist. nai . l.

o4- e. 8. ) Thidlas . . . fccit et Cliducliuin , et alienti I\7i~

nervam, quani Roincc ^cindius Pauliis ad ctdem Fortunce
dcdicavit : itcìn duo si^nu quio Catulus in cadan cede

posuit paiLiala eie.

Il 2



196 I TEMPJ SUL PALATINO

P. MARCIVS . VER\ S
IMP. COMIMODO . \I. ET . PETRO

IMO . SEPTIMIAINO . COS
AN. P. R. C. DCCGCXLl. K. DEC.
IN . PALATIO . IN . AEDE . lOVIS

PROPVGNATORIS
IN . LOCVM . P. VERI

L. ATILIVS . CORNELIANVS
COOPTATVS

7e.mnìo,o Un Tempio di Giove intra Tiberii Palaliinn si

IjaHlica lepore neqli Atti di S.Lorenzo, Nella Basilica di Gio-

nelPaiaz- ^^ essere stua latta radunanza pe Cristiani alla pre-

so lite- senza degli Augusti si ha negli Atti di S. Silvestro .

nano
. furono facilmente questi alcuni de' Tempj toccati so-

pra , congiunti al Palazzo , se perla Basilica di Gio-

ve non va inteso il cenacolo detto Joxns CcBiiatio ;

giacché da' citati atti di S. Lorenzo si suppone dentro al

Palazzo : Ccesnv jussit Bealuni Lauientiiini t'inctuin

catenis in Palatium Tiherii duci ; et illic ejus gesta

audiri, sibi vero in Basilica Joins Tribunal parari etc.
Fortuna t r' . r» • • e

lespicicns ^^ r ortuua Kespicieute
,
penso non lar errore , se

la dico un'Edicola del Vico , che dello slesso nome si

logge in Vittore, ovvero una Statua, ch'era forse in

VicusFor pubblico nel Vico medesimo .

tanae res Un' altro Tempietto ebbe in A elia un Dio noma-
picientis

. jQ Mutino Ti lino , di cui Festo : Mulini Titiìii sa-
isacellum j, r rr ?-• » ni ii-
NutiniTi celluin Juit in f^eliis acWersus muruni jyJustellinwn

tin.Murus in angiportu , de quo Aris sublatis balnearia sunt
usielli-

^'^^f^ doìuus Cn. Domiti Calcini , nuuui niansissct ab
Urbe condita ad piincipatuni Augusti Ccesaris ini>io-

ìalimi , religioscque , et sancte cuìtum fuisset , ut ex
Pontificum libris manijestuin est . JVunc habet cedi-

culani ad milliariuin ab Urbe sextum et xicesiniuni

dextra ina juxta diverticulum , ubi et coìitur , et niu-

lieres sacrijicanl in ea togis prcetextis velaicv . Il qual

Dio chi fosse odasi da Lattanzio nel primo dell'Isti-

tuzioni al cap, 20. Et Mutinus in cujus sinu pudendo
nubentes prcesident, ut illornm pudiciliam prior De-
us delibasse videatur . S, Agostino nel 6. della Città

di Dio al cap. 5. ed Aruobio nel 4- contro le Gemi lo

dicono Mutuno .
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La Luna Aottllnca ebbe sul Palatino un Tempio
, Teinplinu

clie riluceva solo di nolte , Vairone il dice nel 4- Jel- Lunae no

la Lingua Latina e. 10. Luna qiiod sola lucet noctu.

itaque ea dieta Noctilnca in Palat.io ; nani ibi noeta

lucet Templuni

.

L'Ara Palatina potè altro essere , che un Altare

situato avanti al Palagio , o nel Vestibolo , ove o gì'

Imperadori sacrificassero , o altri per essi ?

La Vittoria Germaniciana fu Tempio , ©Sacello ^
^"^'""^'^ '

, ,T. . 1 /^ -11' 1 ,^1 Germani-
eretto per la V ittona , die (.lernianico ebbe de Choru- ciana .

sci , e degli altri ]>opoli della Germania fino all'Albi
,

de' quali trionfò 3 o pittura pubblica , iu cui quella gran

Vittoria rappreseli tavasi , o linalmenle alcuna specie di

Trofeo eretto per la medesima Vittoria , ed era forse

presso all'appartamento , cbe da Germanico dicemmo
chiamato 5 a cui essere stati eretti archi , scudi , sta-

tue , ed altre memorie , scrive Tacito nel 2. degli An-
nali . Direi ancora essere stata cosa di Domiziano , a

cui il nome di Germanico fu dato parimeiìle , se le

sue memorie non fossero state poi gittate per terra . Dal-

la (juale o statua , o pittura , o trofeo pigliò nome la

contrada .

Da tanti Tempj , Tempietti , ed Altari cinto l'Im-

periai Palagio ben potè essere acclamato da Claudiano
nel sesto Consolalo d'Onorio v. 4 ^- ? come dal Donali
si osserva .

Tot ciicum Deluhra videi , tantisque Deoruni
Ciììgitur excubiis

.

Le altre fabbriche del Palatino .

CAPO DECIMOQUINTO

.

Lyj ohe Case magnifiche furono sul Palatino , delle Oomus o.
quali due erano famose , una di Quinto Catulo , l'ai- Catuli

.

tra di Lucio Crasso . Plinio nel primo del decimoset-

limo libro : Crasius Orator fuit in primis nontinis

Romani : domus ci magnijica ; sed aliquanto prce-

stantior in eodem Palatio Q. Catuli qui Cinibros cuni

Mario Judit . Fu in questa la statua di un Toro di ,
^''^ '^'

bronzo tolta ai Liimbri , sotto la quale solevano quel-

li giurare . Plutarco in Ilario . . . data fide dimise-

runt sub cenci tauri jurcunento . Hunc captum post

pugnam tropluvi loco in domani Catuli delatum fe-

>roHZo
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runt . Vi fu una stanza rotonda con cuppola , a cui

Varrone assomiglia nel 3. De re rustica al capo quin-

to quella della sua uccelliera ; Inter eas piscinas tan-

tummodo accessus semita in tholiun
,
qui est ultra

Stanza , rotundus columnatus , ut est in anle Catuli , si prò
" ^^inpio parietihus feceris coluuinns : se però non intese Var-

rone di alcun Tempio da Catulo fabbricato, come la

parola y'Ede , e la forma rotonda sembrano dimostra-

re : e fu forsQ quello , che alla fortuna hajusce diei

egli fabbricò , del quale già lio parlato . Della casa di

Domus L. Lucio Crasso , eli' era la meno splendida , segue Pli-
Crassi O- niQ ^ narrare il bello : Jain Colunuias quatuor hy-
ratoris. .. . -r> j-j- • • ;

metili marmoris ALdiLitatis gratin ad sceuam ornan-
dani adve.ctas in atrio ejus domus statuerat , ciun in

publico nondiun essent ullce marmorece (i) . \ i raccon-

ta anche di notabile sei alberi di Loto stimati da Gneo
Domizio mille sesterzj .

l'o»""^ Tiberio , e Caio Gracchi avere avuta Casa sul

m^*^
° Palatino dimostra Plutarco nella loro vita; ReversusRo-
mam Cajus primiun ex Palatio remigravit in locum

,

qui sub Foro est , ut magis ibi popularis anderetur
,

ubi frequentissimi abjecti , et pauperes domicilia ha-
bebant .

Domus Sullo stesso mouto Marco Fulvio Fiacco , il qua-
Fulvi Flac ì r^ • r^ r '

. i /^ •

^j
le con L.a)o (jracco lu ucciso , avere avuta la Lasa si

può conohiudere poiché sul sito di essa gittata dal-

la sedizione Grac:cana a terra . fu poi da Quinto Catu-

lo , che aveva la Casa colassù , fabbricato un portico

adornato delle spoglie della guerra Cimbrica ; Valerio

Massimo nel 3. del lib. 6. Cceteruin Flaccinna area
orticus nuuni din penatibus vacua mansisset , a Q. Catulo

Q. Catuil. h- 7 . .
' T. , TI 1

• u,Ciinbr icis spoliis adornata est. 11 qual portico nel!

esilio di Cicerone atterrato colla Casa del medesimo
Cicero ne da Clodio , che gli era facilmente appresso

,

fu poi rifatto dal Senato, ma da Clodio rovinato di

nuovo . Cicerone ad Attico nell' epistola 3. del quar-

to llb ro : Armatis hominibus ante diem tertio Non.
JVov. expulsi suntfabri de area nostra , disturbata

(0 ^el capo ò del 36 poi dice : Jam enim Luciuin
Crassum Orai arem illum qui priinus peregrini inarinoris
columnas liahuit in eodeni Palatio^ Hyinettias fa/nen nec
jìtures sex uut longiores dnodenwn pedwn , M. Brulus
in jurgils ob id renereni Pcdcdinani appellaverat

.
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Porticus Calali
,

qiice ex S. C. Consuluìu ìocatioiie

reficiehatur , et ad tectum pene pevvenerat . E però

credibile fosse poi rifritta , come rifatta fu la casa di

Cicerone .

Avervi fabbricato Gneo Ottavio Casa insigne di- Domus

strutta poi da Scauro per distendervi la sua , si ha nei ^."- Octa-

primo degli Oliìcj di Cicerone e. 3c). Cn. Octavio
,

qui prinius ex illafamilia. Cousiil Jactiis est , hono-

ri J'uisse accepimus ,
quod prceclaram cedijicasset in

Paialio, et plenam dia^nitalis domuni, quce quuin vul-

go viseretur , suffragata domino novo homiiii ad coti-

sulatuni putahatur . Hanc Scaìirus denwlitus acces-

sionevi adjunxit Oidibus .

Quella di Marco Scauro fu per dotto d' Asconio Domus
nelle note all' orazione prò Scauro sulla via da noi ^\- ^'"^

descritta , che dalla Sacra tra ilVolcanale, e il Comi-
zio andando verso il Circo Massimo divideva le Regio-
ni quarta , e decima dall'ottava; Demonstrasse vobis

nieniini me liane donium in ea parte Palatii esse^quce,

cuni ab Sacra via descenderis , et per proximuni vi-

cuTìi
,
qui est ab sinistra parte prodieris posila est .

Segue Asconio a descriverne la magni licenza ; Possidet

eam nunc Longus Cecina, qui Consul fuit cuni Clau-

dio ; in hujus domus atrio fuerunt quatuor columnce

niarmorece insigni magnitudine
,
quce nunc esse in

JRcgia Theatri Marcelli dicuutur . Delle medesime
scrive Plinio nel 2. del ÒQ. libro: Etiam ne tacuerunt

niaximas earuni , atque adeo duo de quadragenum
peduni Lucuìlei marmoris in atrio Scauri collocari ?

nec ciani illud , occulteque factum est . Satis dari

sibi damni infecti egit redemptor cloacarum
,
quuin

in Palatiuìn extraìierentur .

Di quella di Catilina si è detto , che fu poi parte DomusL*

del Palazzo d' Au£;usto . Così la Casa di Ortensio esse- *"^'^"5"

n 1 * I
• ' • j-i '

Oiatons .

re stata quella , die Augusto aljito , e poi dilato cava-

si dalle sopraccitate parole di Svetonlo e. y2. Postea

in Palatio , sed nihilominus cedibus modicis Horle^

sianis et neque laxitate ncque cullu conspicuis , ut

in quibus porticus breves essent Albanarum colum-

naruìii et sine marmore ullo aut insigni pavimento
conclavia . ... ^omus

Cicerone averla avuta a pie del Palatino presso il Ciceronis.

Tempio di Giove Statore , dicono il Fulvio , ed il Mar-
liano per ([uello , che in Cicerone Plutarco dice : In



j.i>o ALTRE FABBRICHE DEL PALAT.

éedein proximani Jovis Slatoris Senatuiii l'ocnvit , il

Donati contradicendo a lungo pretende , che sulla

cima del colle ella fosse ,
per quello , che Cicerone

medesimo nell' orazione /^ro Domo sua e. óy. , dice :

lìi conspectu prceterea tolius Urbis domus est mea ',

e al e. òq. parlando del portico , che dopo averla ab-

bruciata Clodio , \i fece ; liane vero in Palatio , al-

alie pulcherrimo Urbis loco porticuin esse patiemi-

ni etc. ; e contro Pisone e. ii. : An tu eras consul

,

cum in Palatio mea domus ardebat etc. ed al e. 5.

Erat non solum domus mea , sed totum Palatium Se-

natu , Ecjuitibus Romanis , Civitate omni , Italia cun-

cta refertum ; aggiungendovi Plutarco , che la di-

ce Trgp; To Ylcthctrtov in Palatio . Donde, se non nella

pili alta cima del Palatino , almeno in luogo alto di

esso , e cospicuo la Casa di Cicerone sembra , che fos-

se . Dopo abbruciata , fu da Clodio consecrato il sito

alla Libertà . Dione lo scrive nel 38. , ed è da crede-

re , che della Libertà fosse portico 1' accennato da Ci-

Portìc* cerone , benché Tempio della Libertà si dica da Plu--

Della Li- tarco nella vita di lui . Da Cicerone ancora si dice Tem-
pio nel 2. delle Leggi e. 17-5 ove con parola oppro-

briosa a Clodio in vece della Libertà nomina la Li-

cenza ; Omnia tum perdilorum, civiuìn scelere disces-

su meo reUgionuin jura polluta sunt , vexati nostri

lares familiares, in eorum sedibus excedijicatum Tem-
plum Licentice ', onde potè esservi stato fatto e Por-

tico , e Tempio . Fu poi nel ritorno di Cicerone rie-

dificata ; Dione lo teslifii;a nel 33. , e Plutarco in Ci-

cerone , ed il decreto fatto di ciò dal Senato da Cice-

rone medesimo si accenna nell'Epistola 2, del 4- ad.

Attico . Che il Tempio di Giove Statore gli fosse ap-

presso non si dice da Plutarco male inteso dal Ful-

vio , e dagli altri . Le parole vere sue sono: Cicero in

yEde Jovis Statoris
, qure proxima est principio Sa-

crce F^icB , qua; Palatium respicit , Senatum advocat

.

In fjual parte poi del Colle la Casa fosse non si sa ;

né Pavere convocato il Senato in quel Tempio sembra
a me portar lume alcuno di vicinanza ; ma qualche

cosa di più potrò forse dirne in breve , trattando del-

la Casa di Clodio .

Fu prima Nel sito stesso fu prima la memorevol Casa fatta
C«sa d i Ja Druso con senso tsle , che potesse per tutto signo-

reggiarsi . Patercolo utl §econdo libro e. 1 4. Cum cedi-
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pcftret doìHwn in Paialio in co loco , ubi est qucB

nuondam Ciccronis , mox Censf ini fuit , nuncòta- Poi di

iilii SisenntE est
,
promitteretquc si Architectus ita

^J^'^'/'^j

se eavi cedijìcatwiun , ut libera a conspectu , ini- nilmenu

viunis ah omnibus arbitris esset neque quisquam ^'- »^"e«-

in eam despicere posset : Tu vero , inquit , si quid

in te artis est , ita compone domum meoin , ut quid-

quid agam ab omnibus perspici possit . Compro! ! a

Cicerone da Publio Crasso il ricco : Sallustio contro

Cicerone : Cuin in ea domo habitas homo Jlagitio-

sissime ,
quce , P. Classi viri Consularis fuit ; ed egl'

nell' epistola 6. del 5. delle Famigliari : Scripseras vel-

ie te bene evenire
,
quod de Crasso domimi eniis-

sem . Emi eam ipsam domain millibus numnu-
rum XXXV. aliquanto post tuam gratula tioìiem : e

Gellio nel 12 del 12. libro : Cum emere vellet ( Cice-

ro ) in Palatio domum , et pecuniam in prcesens non

haberet , a P, Sylla
,
qui tum reus erat , mutua

H. S. vicies tacite aceepit . Fu comprata dunque da

Publio Crasso , non come altri dicono , da Lucio Cras-

so ; così molto ben dimostra il Donali . A che si ag-

giunga quanto della gran ricchezza da Crasso fatta Plu-

tarco scrive , dicendolo solito comprare a buon prez-

zo le Case , o arse da incendio , eh' egli poi rifaceva , o

.tolte da Siila a" proscritti , e vendute 3 una delle qua-

li questa fu facilmente .

Vicino gli abitò Clodio suo nemico . Cicerone sles- Domus

so uell' Orazione : De Aruspicum responsis e. 1 5. di-

ce : Itaque ne quis meorum imprudens introspicere

possit tuam domum , ac te sacra illa tua facientein

ridere , tollam altius tectum , non ut ego despiciam
,

sed ne tu aspicias Urbem eam
,
quam delere voluisti :

Donde sembra a me potersi raccorre , che la Casa di

Clodio stava più indentro , ed in sito più alto del

Palatino 5 sicché acciò non potesse egli vederne la Cit-

tà , fosse di mestiero a Cicerone coli' alzaie il tetto del-

la sua , che doveva starle avanti , e più bassa , torle

la vista . Quanto bella , e superba Casa fosse , odasi

Plini(ì nel e. i5. del 36. P. Clodius
, quem Milo oc-

cidil , scxtertium centies , et quadragies octies domo
empta habitaverit

, quod equidem non secus , ac Re-
gimi insanium miror . Essere prima stata di Marco
Scauro , dice Asconio nella filoniana : e fu facilmen-

te la stessa
,
qhe avere avuta Marco Scauro nella stra-

Clodii
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da , che dalla Sacra andava al Circo dissi sopra , sul-

la qiial \ia fu il Tempio di Giove Statore , vicino al-

la Casa di Cicerone .

Doiriis I^' ebbe anche su questo Monte Marco Antonio^ e

M. Ante- fu poi di Agrippa , e di Messala comune , finché si ab-
nii,ec.

l^rueiò . Dione lo scrive nel 53. p. Spo. Cunique clontus

in Palatino irionte
,
qua^ prius Antonii, cleinde Agrip-

pce , et Messalce concessa fiierat , incendio esset ah-

sumpta , argento Messalani donavit , Agrippam ad
seciim hahitauduni recepii .

PrataVac De' Prati di \ acco . che fu bravo Capitano da
CI

,
ubi

P(^ji(jj ^ ed ebbe casa in Roma , e poi co' Pipernesi da'

i^ldes Vi- Romani si ribellò , scrive Livio nell'8. libro e. ly. :

truvuFun- J)ux etiam Fundanus fiiit filruvius Faccus vir non
* domi solimi , sed etiani Eomce clarus ; yEdes fne-

re in Palatio ejus
,
quce Tacci prata diruto cedi-

ficio ,
publicataque solo , appellata .

La Casa di Dionigi si legge in Vittore ; ma di qual

Dionigi ? Il nome è di persona Greca , ed è facile fos-

se alcun celebre o Artefice , o professore in Roma abi-

tante . Di Dionigi" famoso Geografo fa menzione Pli-

nio nel 27. del lib. 6. mandato da Augusto nell'Orien-

te a descriverlo prima di mandare in Armenia il mag-

gior suo figlio . Di un Dionigi Sallustio , Medico ce-

lebre , il medesimo Plinio racconta in più luoghi , ed

Domus in specie nel 2j. del Sa. e nel 3. , e nell' ii. del 20.

Dionysii Di un de' quali non è diffìcile , eh' ella fosse . \i fu un

Dionigi Pittore , uno Statuario , ed altri molti deon es-

sere stati in Roma di cotal nome ; fra' quali potè nuo

avere Casa celebre sul Palatino , da cui la contrada si

nomasse . Nella Notizia si legge Dionis , e perciò il Pau-

zirolo la crede di Dione Cassio Istorico , Proconsole

dell'Africa , e Presidente della Dalmazia , e della Pan-

nonia , e Console sotto Alessandro . Può ognuno ap-

pigliarsi alla lezione , che più gli piace .

Balnearia Di quella di Gueo Domizio Calvino co' suoi ba-

Cn. Do- g^jj ^ e del muro Mustellino , che gli era incontro
,

*"""
" portai poco sopra le parole di Festo , ove del Dio Mut

tino trattai .

Domus J^p] Palatino aver' avuta la Casa Tiberio Nerone
^^' '

^'°'
padre di Tiberio Cesare mostra Svetonio nel e. 5. di

Tiberio : Sed ut plures , certioresque tradunt , naius

est Romce in Pcdaiio decimo sexto Kal. Decembr.

nis
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M. yEnùIio Lepido itcrum , L. Munatio Planco Cos. Domus

post bellum Pkilippeusc .
Tuliii Ho-

' ri ^ . . . UT r^- T r- stila Re-
li Panvinio v annovera quella di Oiulio CiOsare

, ^j^ ^^^^

che fu nella via Sacra
,

quella d' Anco Marzio , che Manii Re-

fu nella stessa via
,
quella di Tulio Ostilio , e quella di

^^^jf^*";;^;!

Servio Tullio, le quali erano a pie del Palatino ,
sì,

gjj

ma non già nella io. Regione . Cosi anche il Bosco ,
e

il Sacello de' lari , e'I Tempio di Quirino, i quali do-

ve fossero si è altrove dimostrato . Del Sacello di \ o-

lupia ( che potè essere in questa , ma non è certo) siIvi. e . Ccf sa-
parlera nel seeuente . •

i .

Registra di più qni il Teatro di Statilio lauro ; ,oris .Tu-

ma donde si muova io non so scorgere. iSon Teatro ,
cusL;:rum

ma Antiteatro aver fabbricato Tauro scrivono Sveto- f"!"''"'"

nio , e Dione ; e quello fu nel Campo Marzo ; ne si Tcmplum

legge essere stato alcun Teatro stabile sul Palatino .
Quinni

,

M'immagino persuaso il Panviuio dalle parole di Dio-
Volupìae.

ne , colle quali nel 63. narra 1" incendio Neroniano . Ivi Teatrum

si legge , che s' abbruciò il Monte Palatino , il Teatro ^'^V''^

di Tauro , ed altre parti della Città ; donde ha facil-

mente fatta conseguenza , che quel Teatro fosse sul Pa-

latino ; ma , se Tauro , oltre l'Anfiteatro avesse anche

fatto Teatro , V avrebbe espresso Svetouìo , mentre es-

presse l'opere di quello , e degli altri . In Dione o si

deve in cambio di Tauro leggere di Marcello , o di

Balbo , o per sicurezza maggiore per Teatro volle Dio-

ne intendere l'Anfiteatro , come prima nel 5i. p Saj.

intese , ed apertamente dichiarò ; Ccesare quartum Cos.

Tanni s Staiilias suis e.rpensis extriixit theatruni ve-

natoriuììi qiioddarn lapid-eiiin in Campo Maìlio , con-

secravitfjue pugna giadiatoruni ; la qua! pugna negli

Anfiteatri , e non ne' Teatri soleva farsi . Più aperta-

mente dice di Cesare nel /[ò. p. 254- Sujf'ulto (pio-

davi Theatro iienaLorio
,
quod ^mphiiealvuìn va-

catimi Juit quia uìidiquaque ìiabet sedes , scenaque

caret . Ne si deve far sognar su quel monte un'al-

tro Teatro fiintastico , oltre i tre stabili , che soli jUatrum
essere stati in Roma nel tempo d'Augusto , e di Tauro Cassii .

mostrammo .

Un' altro Teatro essere slato fabbricato anticamen-

te sopra il Lupercale , ma dalla Città distrutto prima
,

che compito , scrive Patercolo nel i. libro e. i5. : Cn.
antcm Manlio Valsone , et M. Fulvio Nobiliare

Cos. . . . anlc triennium quam Cassius Censor a
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a Lupercali in Palatium versus TIleatruni facete in-

stituit ; cui in demolicndo eximia Ci^it.atis severità^

et Consul Scipio restitele . Quod ego inter claris-

siina publica; voluntatis argumenta numeravi ; di

cui nel 1. delle guerre Civili p. 367. così dice Ap-
piano: Per idem tempus Scipio Cos. Jlieatrum de-

niolitus est inchoaturti a L. Cassio , et tum pene ah-
solutum , (pLod hic (pioque viderelur novarum sedi-

tionum materia , vel (fuod existirnaret non esse e He-
publica populum Grcecanicis voiuptatihus assuescere .

Seoul- 11 sepolcro de' Cincj poslo parimente qui dal Pan-
^mCm- YJi^io , io mi crfcdo congetturato da quel , clie Festo

dice della Porta Romana nel Hb. ly. Romannm Por-
tain vulgus appellat , ubi ex epistilio defluii anua ;

qui locus ab anliquis appellati solitus est statuce

Cincice ,
quod in eo fuit sepulchrum ejus familice 5

sed Porta Romana instituia est a Romulo in imo
Clivo Victoria^ , etc. dalle quali , se vi si fa osser-

vazione non frettolosa , risulta chiaro l'opposto. Quel
luogo , ciie più anticamente dicevasi Statuce Cincice

,

per essere ivi stato il sepolcro di quella famiglia , era

al tempo di Festo chiamato Porta Romana dal Volgo
,

dunque non era porta . Però col sed vi soggiunge

Festo , la vera porta Ptomana non esser quella , ma
essere stota fatta da Romolo a pie del Clivo della

Vittoria ; siccliè le statue Cincie non erano a pie di

quel Clivo , ma forse presso alcun' arco di condotto

fuori della Città, ove solevano stare i sepolcri j e co-

me suole agli acquedotti avvenire spesso, gittava ( per

frattura forse d' alcun condotto) acqua da un capitello,

né è cosa lontana dal possibiJe , che fosse il medesimo
Arco , che il descritto da Marziale pur con nome di

porta uell' epigramma 18. del 4- lih.

Qua vicina pluit Vipsan is porta columnis
,

Et madet assiduo lubricus imbrc lapis , eie.

cioè a dire un degli archi dell' acqua Vergine , di

cui nella <). Regione discorsi . Ma o questo , o altro

di che non si può dare certezza , assai certo è non

essere state le statue Cincie , e quella , che Romana
Porta si diceva dal Volgo , uel Clivo della Vitto-

ria , ove la vera Porta Romana fu fatta da Piomolo .

Septiio- Si deve ormai trattare del Settizonio qui posto
niuni

. jjj Vittore . Dicesi essere stato una fabbrica , che a

pie del Palatino incontro alla Chiesa di San Grego-
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rio si ergeva un secolo fa con tre piani sostenuti da
colonne . Il tiome con quel numero settenario fé' cre-

dere a molti , anzi ai più , che oltre que' tre ordini

di colonne altri quattro ne avesse sopra anticamente

acciò fabbrica di Settizosio fosse con verità ; ma il

Marllano , che ne osservò assai bene la struttura, e

molto meglio il Filandro Architetto nel Commentario
sopra \itrnvio al capitolo nono del quinto libro

,

giudicano tanta altezza iiiverisimile , e fuori d'ogni

proporzione ; ed a mio giudizio non tanto dalla fat-

tezza
,
quanto dall' Iscrizione , che sul terzo cornicione

era , si mostra .

11 nome di Settizonio non faccia difficoltà ; per- / Sctr^zo

che se Ornella maniera di fd^briche di più colonnati "'' /'"'''''

• .,
m) ITU .

soleva così nomarsi
,
per aver preso forse il nome da

una somigliante, che di sette ordini fu fatta da pri-

ma , non segue però , che altrettanti ordini dovesse-

ro aver tutte . Così i Portici detti milliarj non si ha
a credere , che di un miglio , o di mille colonne fos-

sero lutti . Il primo Settizonio fu quello facilmen-

te , di cui fa menzione Svetonio in Tito , e dì cui

parlai nella terza Regione , e del quale come del più

antico conviene s' intenda
,
quando il Settizonio si leg-

ge senz' altra aggiunta. Questo può essere, che da

sette piani prendesse il nome j ma gli altri fabbricati

dopo a somiglianza , benché non intera , del primo
,

poterono trarre il nome da quello , sebbene tutti i set-

te ordini non avevano .

Si dice all' incontro da chi ricerca puntual senso

in quel nome , che il Settizonio fu quivi da Severo

fabbricato -, scrivendo Sparziano nel e. ultimo della

sua vita : Quum septizoniimifaceret, nihil aliud co-

gitavit
,
quam ut ex africa veuientibus suum opus

occurreret ; et nisi nbsente eo per Prcefectum Llihis

medium siniulacruni ejus esset locatavi , adituiu Pa-
latinis cedibus , idest Regiuni atrium ab ea parte fa-
cere imlnisse perhibetur ; e fu un sepolcro , siccome

lo stesso Sparziano fa fede in Geta e. 7. Illatusque est

majorum sepulchro , hoc est Severi ,
quod est in Ap-

pia via euntibus ad portam dextram specie Septizo-

nii extructwn
,
quod sibi ille vivus ornaverat ; e

perciò potè ; com* altri Sepolcri , e come quelle pire

sontuose, che nelle Deificazioni degli Augusti da'Ro-

jnani si abbruciavano , andare all' insù diminuendosi
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ia ogni ordine da ogni lato ; colla qual diminuzione
l' altezza non fu uè sproporzionata, né impossibile .

Per risposta diasi d'occhio al ritratto, eliccene
è restato nelle stampe ; vi si vedrà , che i suoi or-

dini non andavano scemando a guisa di pira . ma sor-

gevano l'uà l'altro eguali, né vi si vede foggia di

sepoltura né ])or sepoltura averlo fatto Severo può
dirsi. Sparziano in Severo e. 19. dice due volte, che
fé' il Settizonio : Onera piihlica

,
prcecipue ejus ex-

tant Septizoniuin, et T'hcrince Se\>eriance etc.e nei fine;

Quiint Septizoniani faceret etc. e che i Setlizouj se-

polture fossero uon si legge , né può dirsi . Cosi anche

quel che di Severo segue a scrivere, maggiormente lo

dichiara. Qiiuni SeptizoniuinJaceret,nihil aliud cogi-

tavil
,
guani ut ex Africa y^enìentibus suiim opus

occurreret . Perchè non ò.\ce Sepulcrum suum occur-

revet , essendo la specialità in cotal caso molto no-
tabile ? se Sepolcro avesse fatto Severo a tal fine , non
la vista agli Africani coli' opra , ma 1" esposiziorre del-

le ceneri sarebbe stata cagione finale . Segue Sparzia-

no ; Et nisi habente eo per Prcefectum Urbis medium
sìmulacrum ejus esset locatuin , ndituin Palatinis ce-

dibus , id est Rcgiam atriuiìi ab ea parte facere vo-
luisse perhibetur . Ma poteva avere un' Atrio Regio ,

o l'entrata di un Palazzo Picgio confacenza con un
sepolcro ? ben 1' aveva con una loggia , con un co-

lonnato da trattenimento, da vista , o da cltro , co-

me mostra ancor la figura. Sparziano vi soggiunge:

Quod post Alexander cuni vellet facere , ab Aus/)i-

cibus dicitur esse proli ibitus , cani hoc sciscitatus non
litasset ; ed avrebbe Alessandro Iraperator pio avuto

ardimento di violare un sepolcro d'Imperatore, per

fare al Palazzo una nuova entrata non necessaria ?

non sarebbe egli passato a tentarne per mezzo degli

Auspici la volontà del Cielo , come in ogni altra co-

sa lecita soleva farsi ; ed in fatti non ha punto dell'

immagijiabile , che Severo si fabbricasse congiunta

al Palagio la sepoltura .

Veggo , che le parole del medesimo Scrittore iu

Geta
,

portate da me sopra , sono state cagione di

tal concetto j ma ivi non dice Sparziano del Setti-

zonio fatto sotto il Palatino , ma del sepolcro dal

medesimo ci'ettosi iu somiglianza di Settizonio ( forse

il genio o dell' Architetto , o del secolo inclinava a
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far fabvlclie d' una tal foggia ) nella Via Appia ,
dalla

somiglianza si esclude Pindenlità ; si mostrano quello

e questo diversi . Chi dirà , che la strada fra il cir-

co Massimo , e l'Arco di Costantino fosse 1' Appia ?

oltre che le parole In via Appia eantibiis ad portom

dextrum , se non si dà loro una mostruosa stor-

tura , come alla via , ci dipingono quella strada

che dritta andava alla porta , e non lungi molto dal-

la porta ci additano il sepolcro . L' Appia da rron-

tino , da Stazio , da Fcsto , e da altri ci si dice ave-

re cominciato fuori della porta ; lo stenderla anche

dentro a dirittura fino al Circo Massimo pnò passare,

ma il più dilungarla con altre svolte , e dove opar-

ziano dice Euntibus ad portam intendere di quei »

che stavano nel cuore di Roma , ha del mostruoso .

Pretese perciò altri che il Settizonio da Severo

fatto fosse quello della via Appia . Questo sotto il

Palatino essere stato il vecchio , che si legge in Sve-
tonio ; ma vanamente

,
perchè aver Severo fatto il

Settizonio sotto il Palazzo
, pur troppo chiaro si di-

ce da Sparziano . Il Paiivinio nella Regione 12 , dice

Settizonio vecchio 1' altro della via Appia verso la

porta : ma ancor quello essere stato fatto da Severo

si legge iu Geta

.

_
r?- • 1 1 . , o • • Due furo
JJiciamo dunque due essere stati 1 Settizonj ,

per noi'Set-
quanto se ne legge ; uno vecchio , di cui Svetonio tizonil -

in Tito , ed Ammiano nel i5 , e verisimilmente fu nel-

la Regione 3. per quanto dissi ivi : 1' altro sotto il

Palatino fabbricato da Severo , ed è questo . Per
terzo vi fu poi un sepolcro fatto dal medesimo Se-
vero in forma di Settizonio su la via Appia presso

la Porta Capena , del quale nella Regione duodeci-
ma si dirà (1) .

(1) Le vicende clic il Settizonio soffri ne' secoli di

mezzo ci sono più note che quelle di qualunque altro

edificio . Do[)0 la caduta dell' Impero , la prima volta si

trova menzionato il Settizonio fralle fabriche più cospicue

ancora esistenti [lelP Itinerario dell' anno 87!^. Un secolo

dopo ci si mostra di già in possesso dei monaci delia chie-

sa vicina di S. Gregorio; imperciocché Stefano figliuolo

d' Ildebrando Console e Duca, donò a quei monaci un' al-

tro edificio in que'contorni detto il Settizonio minore perchè

essi potessero meglio difendere il Settizonio maggiore già

ridotto in fortezza : Tcinpluni ineuin ( dice la Carta della



2o8 ALTRE FABBRICHE DEL PALÀT.

Arcus Ci rimane l'arco di Costantino, che bello, ed
Constanti- Jjijgro sorge a pie dell' angolo Orientale del monte,
"^

se non che alle otto belle statue , che ha sulla som-

mità , mancano le teste , levate , come racconta il

donazione presso il Mittarelli Annali Ccuncdd. Tom. i.

App- 4- XLl. col. 96. ) quod scptein solia minor dicitur

ut ab hac die vcslre sit potcdafi et voluntati prò Iviliane

furris vestre
,
quc sepfcm SOLIA MAJOR dicitur ad de-

striicndum et supliis depritnendum quanfwn vohis placne-
rit . Quale fosse questo Scttizoiiio minore non è nolo; for-

se era una qualche parte del Palathio di architettura simile

al gran Scttizonio di Severo ; ma più piccola . Il certo è

però, che già i monaci aveaiio in mano a quella epoca il

gran Settizonio. \Jn secolo dopo ebbe molto a soffrire al-

lorquando Enrico TV. Re de' Romani entrò in Roma ; im-
perciocché essendosi Rustico Nipote di Gregorio VII. riti-

rato nel Settizonio, V.nrìcó ohsidere eum cwn midtis muclii-

nafionihiis oblenfaiùt , de quibus quam plurimas columnas
sub^'crtit .,

co. (Pandulph. Pisan. invit. Greg. f^II.) . L'an-

no ii45i cioè circa un mezzo secolo dopo con istromento

ro2;ato ai 18 di Marzo , T aljbate «li S. Gregorio Io concesse

in locazione a Cencio Frangipani suoi eredi e successo-

ri , ( Fea Diss. sulle roi'. di Roma p. 33" )- i quali viep-

piùlo fortificarono; e siccome la famldia Frangipani in op-

posizione ad altre proteggeva sempre i Pontefici, questo servi

di ricovero ad tma parte de' Cardinali in que'secoli di anar-

chia, dopo la morte di Celestino III l'anno 1198: e quindi

dopo la morte di Onorio III. nello stesso Settizonio fu elet-

to Papa Gregorio IX. l'anno 1227 . . . electuscjue est Ro-

ma; apud SEVTiSOLlf^M {JSlss. Beni. Guid. in vit. Gre-

zorii IX.) Ed è da osservarsi che quando vi si ritirarono

que' Cardinali nel 1198, si dice di proprietà del Monaste-

ro di S. Gregorio, segno, che questo conservava ancora

r alto dominio sopra di esso : Dcfuncto imitar Celestino

( dicesi ne' Mss. cit-l Baluzio nella vita d'Innocenzo 111. )

cum quidam Cardinaliwn se contidissent ad SETTA SO -

LIS mO^'^AS^ERU CLII/I SATRI , invece di Clii-d

Scauri., denominazione nota del Monastero di S. Gregorio.

Anche T anonimo del Montfaucon che appartiene al Se-

colo XllI fa menzione del Scttizonio . dicendolo presso il

Teatro ili Tarquinio, cioè presso il Circo Massitno; Thca-

truih Tarquinii Iinperuloris ad Sepfisolium . In quella epo-

ca il Settizonio era di tale importanza , che i Romani vi

posero in prigione il loro Senatore Brancaleonc per il suo

ri"-ore. Vanno i255. (Guill. Nangius Ckron. ad ann. ìihb

presso Dacherus Spicil. Script. T. Z. p. 38.) Non so se al-

lora fosse ancora in possesso de' Frangipani ; ma è certo

che Brancaleonc, rimesso nel 1257 in libertà dal popolo.



LIBRO VI. CAPO XV. RKG. X. 209

Glo\lo , da Lorenzo de' Medici segretamente, e por-

tate a Fiorenza . Le sue scolture parte bellissime
,

parte oltre modo rozze apertamente si manifestano di

due tempi , cioè a dire le rozze fatte in tempo di

Costantino , le migliori assai più antiche, e tratte da

alcun altro edificio. E' a oce , che fossero dell'Arco

di Trajano , che era nel suo Foro : di che Inscio la

verità occulta, com'ella mi sembra.
Sotto la maggior sua volta in un lato si legge

LIBERATORI VRBIS , nell' altro FVNDAToRI
QVIETIS . L' una , e l'altra fronte ha questa iscri-

zione .

fece aspra vend'tta de' suoi nemici e distrusse circa i4o
fortezze de' nobili e tutti gli auticlii edificj ,fralli quali na-
turalinetite la prima dovè essere il Scttìzonio dove egli era

stato ritenuto prigione ( I\latth. Paris Hist. cingi, in Hen^
rlco III. CUI. i-zh'6. Albert Mus?at, Hist. Aiig. de gestis
Ht^nr. f^ll. Ub. 2. rubr. 12. presso Muratori Rcr. Itul.

Script. Tom. l^. p. 108). Kimase cosi diroccato in parte

,

fino ai tetripi tli Sisto V. il quale lo distrusse per servirsi

delle colonne nella Basilica Vaticana . Quale fosse il suo
stato in quella epoca si può vedere neiF annessa stampa
tratta da quelle fatte allorché era ancora in piedi . il Bion-
do che lo vide esistente ( cioè la parte non iiistrutia da
Brancaleone ) , ne parla in questa guisa ( Wst. DaccuL 2.

iib. 5- p, 2.00 e sag. ) là dove descrive l'assedio di Enrico If^.

F.rpagimndcKiin: septisolii arce inaxiittos culliibuit co-
nuliis . Id t'c'/'o Ludi Septiinii l/npcrcdoris opus , reliijuidì

cujus conira Moaasteriwn S. Grcgorii ccrnuntur , Irinos

liabuit sibi invicein supraposilos colu/nnoru/n ordincs ,

quorum tnferiorcs solo inhcercntes nullis prò sua sublimi-

tcUc sccdis superciri., nec prò crassitudine firro , ignevc
currwnpi poterctnt fu(irunt(jue inultce paucis

, qucc iiunc

cistant assimiles : coniextum i'cro super eay in conii'gnct-

tionem ex mctnnoreis trubibus ., solarium iolidetn pciulo mi-
nores sustcntcìbant , infer quas cubicula, cwnctcuùt, et por-
ticus spcdiosas /lussa ^ vestigia neiuujuani, minima mine
ostendunt

.

r

Tom, III.



'iìo ALTRE FÀBBRICHE DEL PÀLAT.

IMP. CAES. FL. CONSTANTINO
MAXIMO P. F. AVGVSTO

S. P. Q. R. QVOD INSTINCTV

DIVINITATIS MENTIS MA-
GNITYDINE

CVM EXERCITV SVO TAM DE
TIRANNO QVAM DE OMNI

EIVS FACTIONE VNO TEMPO-
RE IVSTIS REMPVBLICAM

VLTVS EST ARMIS ARCVM TRI-

VMPHIS INSIGNEM DICAVIT.

Dalle quali memorie sembra dover cavarsi , che l' Ar-

co gli fosse eretto immediatamente dopo , che op-

jjresso Mnssenzio entrò Costantino in Roma vittorioso

ma il titolo di Massimo, il quale, come il Panvi-

nio discorre nel Commentario de' Fasti , n(ni gli fu

dato, se non negli anni ultimi del suo Impero, mo-
stra , che solo in quell' ultimo fu , o eretto, o com-
pito . Il leggervisi anche VOTIS X. VOTIS XX.
fa parimente inferire , che dopo il decimo anno del

suo Impero in Roma gli fosse o finito , o decretato ;

come la verità si fosse , ciascheduno se la discorra a

suo gusto (i) •

(i) È noto ad ognuno, che la più gran parte de' mo-
numenti e degli ornati , che decorano quest' arco furono
tolti da Costantino da un arco di Trajano, il quale non si

sa dove fosse . Anzi taluno dalla quantità di tali j)arti spet-

tanti a Trajano è giunto perfino a credere, che l'arco in-
tiero appartenesse a quell'Augusto, e che Costantino non
fece altro che ristaurarlo , cangiar l'iscrizione ed agt^iun-

gervi que' pochi hassorilievi di pessimo gusto, che riguar-

dano le sue imprese contro Massenzio. Di questa opinio-
ne fu il celebre Barthelemy nell'Appendice del suo Foya-
ge iVltcditi . Certo, che la forma bellissima di quest'arco, fa

dubitare anche a me, che possa essere stato innalzato in

tempi cosi barbari come quelli di Costantino ; e credo ,

che posto in confronto di quelli di Settimio, e di Gallieno,
niuno Io giudicherà mai posteriore a loro . Ma questo non e

che una mera congettura. É incontrastabile però, che gli

1
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1

otto bassorilievi tondi, gli otto quadri de' due prospetti;

e i (lue quadri de' fianchi , appartengono a Trajano , di cui

rappresentano i fasti , e sono di un lavoro e di uno stile

sublime . A Trajano pure spettano le sette colonne tli giallo

antico
, parte dell' intavolamento , e sette Re prigionieri di

pavonazzetto sopra le colonne . L' ottava colonna é di mar-
mo bianco, e di marmo bianco è pure uno degli otto Re
sostituiti sì r una che l'altro da Clemente XI[ quando ri-

staurò r arco in luogo de' mancanti . Anzi del Re sostitui-

to esisteva ancora un frammento , che quel Pontefice tolse

e fece riporre nel Museo Capitolino , dove si vede ancora
nel vestibolo . Le teste però di questi Re sono tutte mo-
derne essendo comune la faina , che le antiche fossero ru-
bate ai tempi di Clemente vn. da Lorenzino de' Medici . A
questo fatto nuliadimeno si oppone , che nel ristauro di

Clemente XII fu trovata una delle teste antiche sotto dell'

arco . Ma forse questa apparteneva alla statua framnienta-
ta, e da lungo tempo mancava, e Lorenzino peto portar via

le altre sette che ancora esistevano .

Nella carta citata di sopra e riportata dal Mittarelli ne-
gli Annali Camaldolesi ( Tota. 1. App. 2. XLl. col. 76),
dove si tratta della donazione fatta da Stefano figlio d' Il-

debrando nel «j)-5 , si parla di un arco trionfale presso

il Monastero ili S. Gregi)rIo , e sulla publica strada, pos-

seduto dallo stesso Monastero. Questo altro non potè esse-

re, che l'arco di Costantino, il quale dopo deve essere pas-

sato in potere de'Frangi, ani , che occupavano il Colosseo, l'ar-

co di Tito, e il Settizonio . Si trova poi l'arco di Costan-

tino espressamente citato nell' ordine Romano del 1 143 ;

(hscendlt ( il Papa ) ad Metani Sudan! etn unta TRLFM-
PHALEM ARCf'.M CONS^A^'TlNl .

È da osservarsi an- ora , che le parole della iscrizione

QVOD 1^:ST1KCTV DlVllMlTATlS sono posteriori in luo-

go di altre prima esistenti , delle quali si vede ancora una
specie di solco . Forse Costantino stesso dopo avere ai>hrac-

ciato il Cristianesimo , o qufdunque de' suoi successori roUe
inserirle in prova della sua Religione .

11 regnante Pontefice Pio VII. ha scavato quest'arco

fino all'antico livello e lo ha isolato cingendolo di muto,
come 1 altro di Settimio Severo . In tale occiisione si è

trovato il pavimento dell' antica Via Trionfale , che parten-

do dal Circo Massimo andava in linea retta a congiungersi

alla Via Sacra presso il Colosseo .

o a
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FAMIANO NARDINì.

LIBRO SETTIMO.

La Regione Undecima da altri descritta .

CAPO PRIMO.

ì\.\ lato del Palatino sta la Regione del Circo Mas-

simo , il qual circo Massimo , di lunghezza non mi-

nore di quel monte , gli giace alla falda . Della de-

scrizione , che ne fa Rufo , se ne lia solo uno straccio .

ed è questo

.

Regio Ciicus Maximus

Apollo Ccelispex.

Salince.

Porta Trigemina .

Lucus Senielis minor.

JEdes Portummi ad P. Sublicii .

JEdes Ditis Patris

.

jEdes Cereris .

jEdes Proserpince .

Templum Mercurii .

Templum Herculis .

Hercules Triumphalis .

Circus Maximus .

Hercules Oliv^arius .

Ara 3Iaxima .

Templum Castoris .

Mur . .

Basilica Cai et Luci

.... Pud ...

\
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. . . luno . . .

" desunt multa
Acdes Con si „

Vicus Consinius .

Vicus Proserpince .

Vicus Cereris .

ficus Argcei .

Vicus Piscarius

.

Vicus Pat canini .

Vicus T eueris.

ficus Sanctus.
Forum Olitorium .

Columna Lactaria .

yEcles Pietatis .

yEdes Matutce .

yelabrum majus in Foro Olitorio

.

Sacrarium Saturni cum Luco .

Area San età .

yEdiculce XII .

Veneris .

Junonis .

V
Relì'qua omnia desunt

La descrizione , che se ne ha di Publio

Vittore è questa .

Regio XI. Circiis Maximus

.

Circus Max . qui capii loca CCCLXXXVM.
XII. portce

.

Templum Mercurii .

Fdis Ditis Patris .

./Edis Cereris .

y'Edis Veneris , Opus Fahii Gurgitis Subliei .

jEdis Portunini ad pontem yEmilii , olim
Porta Trigemina .

Salili ce

.

Apollo Ccelispex .

yEdis Portumni

.

Ilercuìcs Olivarius .

Ara Maxima .

Templum Castoris .

./Edii Cereris

.
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j^dis Pompeij

.

Obeìisci duo
,
jacet alter , alte?' erecius stat .

yEdis Muriice .

/^dìs Causi subterranea .

Forum Olitorium , in eo Columna est La-

ctaria , ad quam infantes lacte alendos

deferunt

.

J£dis Pietatis in Foro Oliterio .

y^dis Junonis 3Iatutce .

P elabrum 3Iajus .

Vici Vili.

j^diculce totidem

.

Vicomagistri XXXII.
Curatores II.

Denuncintores li.

ìnsulce MDC.
Domus LXXXIX.
Balnece Privatce XV.
Jìorrea XVI.
Lacus LX.
Pistrina XII.

Regio in ambita coiUinet pedes XIMD .

Nel nuovo Vittore sono le seguenti

aggiunzioni e varietà :

j^dis ProserpincB

.

Hercules Triumphalis .

Al Tempio di Castore si aggiunge Veius .

yEdis Portumni p^etus .

Velahrum minus .

I Vicomagistri si dicono XXXVIII . alias

XXXII .

L' ìsole MDC . alias IIMDC .

I laghi XV.
L' ambito della Regione pedes XIMDG .

alias XIMD.
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Si ha nella Notizia

.

REGIO XI.

%^ irciis Maxìmus , qui copiù loca quadringenta

ocloiiinta quinque niillia , continetl^W portas, Tem~
plum Mei curii , yEdeni Ditis Patris , Cererem , Por-

tam Ti igeìiiinam , Apollinem delispiceni , liercu-

leni oliiHiriuni , Kelahriun , Arcuin D. Coustantini .

Vici XVin. yEdicula; XIX. Vicomagistri XIX .

Curatores duo , Insulce duomillin sexcentce , Donius

LXXXIX. Ilorrea XVI. Bcdnea XY. Laci XX.
Pistrina XV . continet pedes undecim millia quin-

gentos .

E nel Panvlnìo sono le seguenti ,

ficus antiquus Publicii ad Portam Trige-
minani .

Aìgiletinn .

Lucus Saturni .

Al Tempio d' Ercole aggiunge Victoris in Fo-
ro Boario .

Tcnìjtluni Jani ad Forum Olitorium .

Il Tempio Ditis Patris pone Sucuniani alias

Ditis Patris .

Aldes Cereris vetus

E' Ercole Olivario dice JEdes Herculìs Oli-

varii ad Portam Trigeminam,.
.'Edcs Junonis .

yfi^des Pudicitice Patritia; .

jf^des Pudicitice Plehejce in Vico longo

.

yTldes Fortunce Virilis ad Tiberini , in qua
erat statua lignea Ser. Tullii Regis .

yEdes Spei in Foro Olitorio .

Aides Apollinis Medici .

yEdes Liberi , libcrwque .

^des Solis .

A^dcs Florce .

yEdicula Juventutis ) , p.

yEdicula Solis )
^Fdicala Proserpince .

Ara Accce Laurentice in Velabro .

SaceliIliil Jovis Conservaloris .

Signa Dcaruni Setice , alias Segestoì

.
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MeLue , ac ^ • ^- ir
rj- i- C in Circo max.
lutiluìce )

Circus Jntimus .

Caìii])iis Trigfiniu orimi

.

Saci ariani Nunice .

Ara Jovis Tni'entoris .

Tahernaa Bibtiopolarum Argiletana'

.

Emissariuin Cloacce 3faximce in Tiberini .

Fornix Stertinii in Circo Maximo ciim signis

auralis .

Lupnnaria .

Le case dice CXXCIX.
L' Ambilo della Regione dice ped . XIMDC .

P.'iolo Merula \i aggiunge .

f^icus f' elabrensis .

Noi aggiungiamoci

.

T'allis Mattia , seu Miirtia .

Sepulcliium Tribunorwn Militum a Volscis

occisoruni .

Donius Q. Ciceronis , et Paciliana .

Signum Pueri impuberis .

Caput Vici Publici .

SaceUuni J olupice .

/T^dis Junonis Sospitce .

Puìcliruni Littus .

Così disunito era il giro di questa XI . Regio-

ne , che formava appunto L'\psilon di Pitagora ;

il cui principio fuori della Porta Flunientana comin-
ciando tra il Palazzo de' Savelii , ed il Tevere sino

alla punta dell' Aventino , dov' è la Scuola Greca ,

ivi si divideva in due rami: de" quali il sinistro era

la Valle detta oggi Cerchi tra il Palatino , e 1' Aventi-

no, terminante sotto S.Gregorio, e sul principio di

quella via , che da'" Cerchi coiiducendo alla Porta di

S. Paolo divide 1' Aventino in due gioghi . Il destro

corno nello stretto piano fra 1' Aventino , ed il Teve-
re perveniva quasi sotto la Chiesa Priorale de" Cava-
lieri di Malta, dove la porta Trigemina dicemmo es-

sere stata . Cosi dalle cose , che Vittore vi registra ,

apparisce , e nel dichiararle apparirà meglio .
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// Cerchio dcltoMassimo , e la sua pialle .

CAPO SECONDO.

JL Rima di parlar del Circo, donde prende il nome
la Regione , convien trattare del sito , in cui era

.

Questa Valle essere stata detta Marzia , cavasi da Cas-

siodoro nell'epistola y. del libro 5. ove dice: Sed
mundi Dominus ad potentiam siiam opus extollens

niirandani etiam Komanis fabricam in Vallem Mar- ,•

tiam tetendit Augustus , ut immensa nioles Jirmiter Mmtia .

prceciììcta monfibus contìneret , etc. Il qual luogo

male inteso dal Biondo fu creduto descrizione del Mau-
soleo di Augusto . É dietro a colai supposto le pa-

role , elle ivi seguono di Cassiodoro , ferono sognare
,

che da dodici porle di quella mole nei giuochi Cir-

censi i cavalli uscendo andassero per l' Equirie alla

volta del Circo prossimo, ch'era dove è oggi Navona
da lui creduto Flaminio . Della qual chimera furono

segnaci , non che aliii , il Fulvio, e il Marliano , nel

solo sito del Circo Flaminio discordanti dal Biondo .

Quindi la Valle Marzia fu dagli Antiquari con-

cordemente creduta quel piano , che congiunto al cam-
po Marzio si distende fra il Tevere , ed il Colle de-

gli Ortuli tra Ripetta , e la Porta del Popolo ; sinché

dagli Scrittori del nostro secolo non è stata meglio

osservata la varietà . Parla indubitatamente ivi Cassio-

doro del Circo Massimo , e de' suoi giuochi ; onde
la Valle detta da lui Marzia fu questa , il cui nome
oggi è Cerchi

.

Anzi il Bulengero , e con esso altri , stimando
scorretto il testo di Cassiodoro , in luogo di Martia
leggono 7>/«/7m, persuasi da Varroue, che nel 4-della lin-

gua latina e. 02. dice In titnus Circus ad Muriium \>o-

catus , ut PorciliUS ajebat , ab Urceis ,
quod is lo-

cus esset inler Figulos : Alii esse dicunt a Murtelo
declinalmn

,
quod ibi id fueril , cujus vestigiuni ma-

net
, quod ibi Saccllum etiam nunc JSlurtice generis;

'A cui h conteste Livio nel 1. tuin qiuoque multis mil-

libus Laliuorum in Civitatcni acccptis , ut jiingeretur
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Palatio Aventiìium , ad Alurtice datce sedes . Tutto
ingegnosamente ; ma non solo in Cassiodoro si legge

Marlia , Ciaudiano nel 2. delle lodi di Stilicone v.

404. e seg. Martia la dice anch' egli .

u4d celuni quoties 'vallis tibi Marlia noìncn
Ducct Aventino , Pallanteoque recessu .

E Simmaco nell'epistola 22 del 10, libro: Malo
fremitiun Marlice Vallis exponere , ac Ulani qua-
drigaruni disLribationeni , etc. Onde converrà o cor-

reggere ancor questi , ovvero , benché ivi fosse il luogo
detto Marzio dal Mirteto , credere, che la Valle tutta

avesse nome di Marzia , forse da Anco Marzio
,
quando

distendendo oltre al Palatino le mura , la die ad abi-

tare a' Latini accettati in Roma per testimonianza di

Livio citato pur ora. Ma o Marzia, oMurzia, eh'

ella si chiamasse
,
poco rilieva . Dionigi nel 3. dice

questa Valle da principio stretta , e profonda essere

Stata poi ripiena a poco a poco .

Quivi il Circo per il corso de' Cavalli , e delle

Carrette fu primieramente destinato da Tarquinio Pri-

sco . Fu fatto non di fa])brica stabile , ma di palchi

di legno disfacibili , alzati non dal Re Tarquinio ,

ma privatamente da ciascheduno de' Senatori , e de
Cavalieri per proprio uso: cosi Livio nel 1. e. i5.

ircus
j'ji^j primum Circo, qui nane Maximus dicitur , de-

signatus locus est : loca divisa Patribus , equitibus-

que , ubi spectacula sibi quisquefacerent , Jori appel-

lati : spectavere furcis duodenos ab terra spectacula

alta sustinentibus pedes , etc.

Ma da Dionigi nel 3. p. «soo si dice , che Tar-

quinio il fabbricasse stabile , e gli facesse i sedili :

Tarquinius cedijicavit etiam. 3Iaximuìn circuni In-

ter Palatinuni , et Aventinwn montes situm
,
quuni

primum fecisset operta circumquaque sedilia, nani

antea stantes spectare solebant Jiircis tabulata su-

stinentibus etc. I quali due Scrittori sembrano fa-

cilmente conciliabili uno coli' altro. Parla Livio de'

primi giuochi celebrati ivi da Tarquinio Prisco dopo
vinti i Latini , ne' quali è credibile , che in quella

prima volta ciascheduno si facesse il suo palco . Dionigi

poi raccontando , che quel Re fabbricò il Circo , chiaro

è , che intende dopo i primi giuochi , che vi si era-

no celebrati co' soli palchi

.

Sua tti-
^^ etimologia dal Circo , se si crede a Servio .

mologia
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Udiva dai giuochi Circensi , e questi dalle spade

,

colle quali i giuochi si circondavano , o intorno alle

quali correvasi . Così egli nel 3. della Georgica v. 18.

ijlìm enim in littore fluminis Circenses agìtabantur ,

in altero latere positis gladiis , ut ab utraque parte

esset ignavice prcEsentis periculum , unde et Circenses

dicti sunt
,
quia exhibebantur in circuitu ensibus pO"

sitis licet ala a circunieundo dicant Circenses 'vo-

cari , e nell' 8. dell' Eneide , v. 636. Circenses dicti

vel a circuitu , vel quod ubi nunc metce sunt , olim

giada ponebantur ,
quos circuin ibant ctc. Se credesi

a Tertulliano de spectac. , vìen Circus da Circe Ve-
nefica creduta figlia del Sole : ma forsi migliore da

Varrone si apporta nel 4- della Lingua Latina Jteìu

Circus Maximus dictus , qnod circum spectacu-

leis cedifìcatus , ubi ludiJiunt , et quod ibi circum

Metas jertur pompa , et equi currunt ; a cui è con-

teste INonio nel cap 1. §. ^4- Circus dicitur omnis am-
bitus , fvel gyrus , cujus diminutivum est circulus .

Accius Andromeda : Quot Luna circulos annuos
institit . E propriamente non altro avere significato

mai il Circo , che Giro , o Figura rotonda dichiara

Cicerone nel Hb. 2. De natura Deorum e. 18. Cum-
que duce formce prcestantes sint , ex solidis glo'

bus, (^sic enim a(pctipae,v interpetrari placet ) ex planis

antem circulus aut orbis qui ìtvK.'hot; grcece dicitur etc.

Dell' aggiunto di Massimo varie derivazioni si

argomentano ; o perchè i giuochi detti Magni vi si

celebrassero , o perchè i giuochi a i Dii detti Magni
si facessero , o perchè fosse più degli altri Circi am-
pio , e grande .

e j >

La sua forma è descritta a lungo , ed al vivo da crizione
Dionigi immediatamente dopo le portate parole : Lo-
cus spectaculorum in triginta curias distribuii ( par-

la pur di Tarquinio ) sua cuique carice assignata por-
zione ut quisque suo loco spectaturus sederei

,
quod

opus et ipsuni procedente tempore annumerandum
erat inter spectacula totius Urbis pulcherrima ; lon-

gitudo enim spatii ad currendum est trium stadio-

rum cuìii diinidio , latitudo vero quatuor jugerum ,

a duohus majoìibus lateribus , et uno minore cingi-

lur Euripo
, qui aquas recipiat profmiditate , et

latitudine decem pedum : post Euripium exlructa
sunt triporticus . Imce habent lapidea paulum sean-
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dentia ( sicut. in Thealris ) sedilia ; siiperiores vero

lignea . Quce majores porticus conjunguntar minori
(juce liinarem fonnani ìiabct , ut ex tribiis una con-

Jiciatur ampldtheatralis odo stadio) uni amplitudine
capax centum qu in (pi agilità miUia Jiotninuni . Re-
lifpium e minoribus latus

,
quod subdivale est , habet

Jornicatos carceres , unde equi emitfuntur, qui omnes
tino repagulo aperiuntur . Externe ambit Circuni

simplex contecta porticus fuibens officinas , et superne

cellas , per quani spectatores intrant, et ascenduntper

officinas singulas ut nulla confusio exoriatur Inter

tot hominum millia tuni i^ejiieìttia , tum descendentia .

Quindi e del Circo Massimo , e degli altri si

può raccorre , e mirar la figura quasi con gli occhi ;

ma però avvertasi , che in cotal descriziene si rap-

presenta non colla maniera , e grandezza , della quale

il lece Tarquinio , ma di quella , che al tempo di
Grandéz- Dionigi si vedeva. Era pii!i lungo, che largo, cioè

lungo tre sladj , e mezzo; ed essendo lo stadio 120.

passi , cioè 625. piedi antichi , secondo Plinio , che

fanno 833. palmi nostri, e un terzo , riesce la som-
ma di piedi 2187, e mezzo, di canne nostrali 2(^1.

palmi 6. oncie 10. Era largo quattro Jugeri,- ed es-

sendo il Jugcro , secondo il medesimo Plinio , di piedi

240, cioè di 200 palmi segue, che egli fosse di 960 piedi

cioè di canne 128. la qual larghezza dal Donati ancora

si nota . Plinio , che dal medesimo Circo porta la

grandezza nel e. i5. del libro 36. sembra discordar

da Dionigi circa la lunghezza, dicendo: Circum Ma-
ximum a Ccesare dictatore extructum longitudine

stadiorum trium , latitudine unius , sed cum ojdifi-

ciis jugerum quaternum , ad sedem CGLX . miltinni

Inter magna opera dicamus età. ove di soli tre stadj

si dice lungo ; ma il consenso perfetto fra di essi a

me sembra chiaro . Mentre Dionigi disse la larghezza

di quattro Jugeri , raccolgasi da Plinio , che intese

Dionigi non del solo vacuo , ma con gli edificj , e i

portici , che il circondavano , essendo il solo vacuo

largo, secondo Plinio , non più di uno stadio . Quando
dunque Dionigi parla della lunghezza , dee parimente

intendersi con gli edificj , cioè da un capo con portici

in forma lunare , e dall'altro colle carceri de' Cavalli

.

i quali meno del mezzo stadio non avere occupato

cavasi dalla differenza , che fa Plinio nelle larghezze
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Cioè di quella del vano d' uno stadio , che fa canne

88 . pai. 3. e un terzo , e dell'altra seconda cogli edi-

ficj di quattro Jugeri , che son caiiwe 128 la qual dif-

ferenza fra 1' una , e P altra larghe/.za ò di canne 44
pai. 6 , e due terzi , numero al mezzo stadio molto

conforme ; e se vantaggioso di 3. canne, quel vantag-

gio di più non era nella lunghezza , ove non erano

portici da una parte, e l'altra, ma le carceri d' una

parie occupavano meno sito de' portici .- Così anche

rivoltali a Plinio possiamo dire : Quando egli parla

della lungliezza di tre stadj , non d" alti'o , che del

>acuo potè intendere, come nel parlar primieramente

ddJa larghezza non altro , che il vacuo significo : ed

ecco la discordia evidentemente concordata , e sta-

bilito insieme il Circo di lunghezza nel vacuo caiuie

aSo. e con sedili occupanti canne 22. pai. 3 , e un
terzo , e colle carceri di canne 19. palmi 3, , e mez-

zo , lungo tutto e. 291 . pai. 6. oncie io. Di larghez-

za nel vacuo e. ^ì3. pai. 3. oncie 4* co'^ sedili da una
parte, e l'altra di e. 44- P^^- ^- oncia 8. in tutto e.

129 5 come la qui posta [>ianta dimostra .

Maggior pugna è nella capacità ; dicendosi da Caimcilà

Dionigi capire il Circo cento cinquanta mila per-

sone, da Plinio ducento sessanta mila, da Vittore fi-

nalmente trecento ottanta mila , la qual difficollà non
è ora tempo, che si discifri.

Era il Circo dunque ( per far ritorno a Dionigi,

più assai lungo, che largo j ne' termini della cui lun-

ghezza era da una parie circolare, dall'altra dritto)

come i teatri^ dai quali di fieriva solo nel tratto lun-

go , e nell' avere in Acce della scena le carceri (1)

(1) L' estremità del Circo verso i Carccres non era

in linea retta come pretende il Nardini, e come si è da
tutti creduto, finché il Cav^. Bianconi nella sua opera sopra
il Circo ili Caracalla non ebbe scoperto che era un segmen-
to di circolo, il cui centro era alla distanza di due terzi

dai Curccrcs alla prima mota tirando la corda dal lato sinistro

allato dcftro del Circo. Ciò si Taceva perchè eguale t'osse la di-

stanza Irai combattenti ; imperciocché , se i Carceres fossero

stati in linea retta più si andava verso la sinistra
, più si

era lontani dalla parte , dalla quale cominciavasi la corsa che
era la destra . Ma questa e tutte le altre cose risguardanti
i circhi si trovano amj»iamente spiegate nella opera ci-

tata di Bianconi, alla quale potrà ricorrere, clii desidera
notiiiie più ampie

.
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il resto era cinto nella stessa guisa dai portici ; sopra

nella parte più interna erano
, pur come nei Teatri

,

ed Anfiteatri , sedili di pietra ascendenti a scarpa , o
per meglio dire , a scalini ; de' quali si ravvisano an-
cora oggidì l'orme nel Colìseo . Di là da questi sor-

gevano due ordini di archi con soffitte ( cosi le pa-

role super duplici contignatione dichiarano ) sotto i

quali erano sedili di legno (^i)? Le carceri erano fatte

Carceri . ia volta, luoghi dove stavano chiusi i cavalli alle car-

rette attaccati prima delle mosse : Carceres elicli
,

quod coercentur equi ne inde exeant ante quam Ma-
gistratus niisit , Varrone scrive nel 4- della Lingua
Latina . e. 32 . Furono queste da Ennio dette Oppi-
duin ( scrive il medesimo Varrone ivi ) quod a muri
parte, pinneis , turribusque carceres olini fiieruni .

Scripsit Poeta ; Dictator ubi curruni insidit
,

per-

vehitur usque ad oppidum (2)

.

(1) II duplici contignatione noti è nel testo , dove non

si parla della materia de'portici ; ma de'sedili . Dionigi vuol

dire, che i portici, o per meglio dire la precinzionc da

basso aveva i gradini di pietra , e quelle di sopra gli aveva-

no di legno: Mi]ct S'i rov EvpiTTov u>H.oS'o[j.ììv]cti ffjoat

rPi(r']iyoi . TOurtòV ^l a/' p-iv iTrtTriSot ^"hiò-ivcti; iyov-

ffiv , u'cTTiù iv roic, d-ictTpo/q , ohiyov v'^ripccviff] »Kvtag

y.Bcd-éd'pct^ . <ti' J" t;V=p«o/ ^v'hivai; : cioè : dietro V Eu-

ripo sona cdijicuti tre piani di portici ; di questi quelli da

basso hanno , come ne' teatri, gradini di pietra uno po-

co più indentro delV altro \ i portici superiori poi gli han-

no di leo-no . Da ciò si vede, che Nardini , i/igaiinato dalla

versione latina poco esatta, cadde anche egli nella inesattezza

di supporre portici eoa soffitto contro l'uso generale osserva-

to dai Romani in siffatti edifizj

(2) Da tutto il contesto di Varrone pare chiaro , che

questo verso Dictator ce. piuttosto che ad Ennio come

vuole il Kardini vada attribuito a Tsevio altro antico Poe-

ta Latino . Imperciocché Varrone dove parla del Circo al

luogo riportato di sopra , si esprime cosi : In circo pri-

mo unde mittuniur equi , nuiio dicuntur Carecres : Ncb-

vius oppidum appellat. Carceres dicii ci e.Oppidum quod eie.

Quindi soggiunge Scripsit poeta Dictator eie. Dunque

Varrone col nome di Poeta di cui cita uu verso dove Car-

ceres si dicono oppidum , non può intendersi parlare di

altri che di Nevio , di cui sopra avea detto , che lo chia-

mava Oppidum , ed è evidente che riporta quel verso in

conferma di quello, che avca poco sopra indicato.
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Le Carceri nel Circo erano distinte ia dodici Poricdo-

porle ', le quali , come Cassiodoro nella portata epi- dici ,

stola riferisce , chiuse con ripari sostenuti da' grossi

canapi nel dar del segno aprivansi mirabilmente tutte

ad un tempo . lo però mi credo , che V entrata del

Circo nel mezzo dtlle Carceri fosse patente , e sco-

perta , come imbocco di piazza , mentre per esse en-

travano le pompe solennemente . In oltre io quivi

dimanderei volentieri, se le dodici porte, che tutte

ad un tempo si aprivano , secondo Cassiodoro , occu-

passero la larghezza intera del Circo , o pur la metà j

se tutta , essendo 11 Circo tramezzato dalla spina , e

cominciando il corso da una parte , (pielle carrette

che uscivano dalle porte dell' altra , troppo avi'ebbono

avuto di disvantaggio ; se però non correva ciascheduna

dalla sua parte , aggirandosi queste a quelle all'incon-

tro , che io non ardisco credere, nonché affermare.

Se una sola metà ingombravano, nell'altra che cosa

era ? Forse altre dodici porte ? Le mosse si davano

forse una volta da una parte, l'altra didl' altra del

Circo ? Certo si è , che quattro sole carrette per volta

correvano , una per ciascheduna fazione . Si trae da

Servio , che a quel verso 18. di Virgilio nel 3. della

Georglca .

Centurn fjuadrijugos agitaho ad flwnina ciirrus

.

soggiunge : oliin XXP\ missus Jiebant etc. Onde quat-

tro sole porte per volta poterono aprirsi j e se venti-

quattro erano , si aprivano in sei volte tutte, cioè tre

volte per parte . All' incontro se fossero state dodici

in tutto lo spazio, non potevano aprirsene quattro per

volta . Né la gran larghezza dello spazio , che fu di

83 canne , benché se ne tolgano sei , o sette occupate

dall' entrata
, e dalla Spina di mezzo , era incapace

di 23 porte , e di più ancora . ^la Sldonlo ci dà a

credere il contrario nel Narbone , ove rappresenta de-

scritto al vivo quel corso :

Tutu qua est jaiiua , consulumquc sedes
,

ylììibit
;

quaiìi parics utrinque seiiif

Crjptis , carccìibusqiic fornicatus .

Forse le porte in tutio erano dodici , e sei sole se ne

aprivano in ciascheduna n^ossa a vicenda applicate alle

sei fazioni , dopo che aHanliche quattro furono da Do-
miziano aggiunte due altre, cioè la dorala, e la pur-

purea, «ome nel capo settimo di quel Cesare scrive
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«Svetonio ? A me in vece di risolvere basta avere su-
scitato il dubbio , acciò da migliori dottrine si sot-

- . tilizzi

.

Euripo • _,••••! 1 , . ,

Ira 1 portici, e il vacuo da tre Iati era 1" Eu-
ripo , cioè un canale di acqua largo, e profondo die-

ci piedi , ch'erano pai. nostri i3, e un terzo, Qae-
sto esservi stato aggiunto da Giulio Cesare scrive Sve-
tonio nel e. 3g . Circensibus spatio Circi ab uirnqiie

parte producto , et in g^yrum Euripo addito etc. Quivi
essere stati uccisi Coccodrilli , ed altri animali ju^ua-

tili , ed esservi stati fatti combattimemi navali , si

dice ', anzi da (juasi tutti gli Antìquarj si osserva in

Lampridio , e. 22. eh Elagabalo per celebrarvi batta-

glie , o corsi navali ,
1" empì di vino : Fertur in Eu-

ripis vino plenis navales Ctrcenses exliibuisse . lo pe-

rò dalle parole di Lampridio non so trarre ciò ne-

cessariamente , avendo elle senso piano , e commodo,
eh' Elagabalo empiendo di vino alcuni Euripi (sedei

Circo, o cavati altrove non si sa) fé' rappresentarvi

giuochi Circensi navali , cioè corsi di navi , come delle

carrette si faceva ne' Circi. Nella stessa guisa avere

assai prima Scauro fatto un Euripo non perpetuo , ed

in esso avere rappresentato il combattimento di cin-

que Cocodrilli , e di un" Ippopotamo scrive Plinio nel

e. 26 dell'ottavo libro : Prinius ciun
, ( Ippopotamo) eie.

quinque Crocodilos Romce cedilitatis suas ludis M.
Scaurus temporario Euripo ostendit . Il fin dell' Euri-

po fatto ivi da Cesare fu , non combattimenti , o

corsi aquatici , ma impedire , che gli Elefanti riser-

rati nel Circo non disturbassero il popolo nel far.

forza di uscire j e perciò forse ampliò al Circo Io spa-

zio .

L'Euripo avervi durato anche poco mostra IMinio

nel 7. dell'ottavo; Universi eruptioneni tentavere ,

non sine vexatione populi circwndati clathris J'erreis .

Qua de causa Ccesar dictator postea simile specta^

culuni editurus Euripis nrenani circumdedit
,
quos

Nero Princeps suslulit equiti loca addens . Ben' è

vero, che da Cassiodoro nell'epistola 5i del libro 3.

descrivendosi nel Circo V Euripo sembra farsi fede ,

che vi durasse al suo tempo : Earipus Maris vitrei

reddit imagineni , unde iìluc del/diini (equorei aquas

interjluunt : ma o se vi fosse rifatto col tempo, o Cas-

siodoro descriva ivi , oltre le cose allora presenti del
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Circo, tutte le altre ancora, che vi erano prima sta-

te, piacemi dì riportarmi nllahrui parere. Per ulti-

mo , io non credo , che avesse 1" Euripo acqua cor-

rente , e coniinua (che un particolare acquedotto , o

ben grande avrebbe richiesto ) ma penso , che nel

celebrarsi de' giuochi si empisse di volta in volta di

acqua , che vi stagna>a , e tìniti gli spettacoli si

votasse .

La parte esterna , e convessa del Circo era ( dice Portici

Dionigi) cinta di un se;nplice portico, nel quii' era- r'^*''*T''

no botteghe, e sopra stanne, per le quali senza dar j jf < «se
*

disturbo a' riguardanti sali vasi , In confornjilà di ciò

si legge nel i5. degli Annali di Tacito e. 3h , che il

JNeroniano intendio cominciò in ea parte Ci/ci
,
quca

Palatino , C(VU0ìue viontibus contigua est , ubi per
tabcrìias , tjuibus id niercimonium imi ut

, quo flani'

ina aliuir , simul cceptus ignis , et ilatini va/idus

ac vento citus longiludineni Cerci corripiiit . Ma se

nel di fuori tutto era portico , nel di dentro Sedili

scoperti , o co[ierti di scthtte , le botteghe , e le

stan7,e dove erano ? Posto un portico semplice nel

di fuori del piano terreno , segue , che le botteghe

fossero dentro al portico nel sito , sovra cui er.^no i

sedili. Le stanze poi di sopra ( non essendo verisimi-

le, che impedissero la parte intera destinata agli spet-

tacoli ) facilmente furono sopra il portico esteriore

terreno j eh" è quanto a me seiidira poter congetturar-

sene molto diversamente dal disegno , che Pirro Li-

gorio ne fece , ma con intera conformila alle parole

di Dionigi : Externe nmbit Circum .simplex contecla

l>orticns liabens ojjicinas , et superne ce/las ec.

Fu dunque il Circo primieramente fabricaio da

Tarquinio . Indi essere da altri perfezionato , ed or-

nato si ha da Livio nel ò. della 4- <-• <^ L. Steitinius Fomix
duos Jbrnices m foro boario ante Fortunae cedcin et St<. timi

Matris Ma lutee , unum in 3Jaxuno Circo fecit , et

his Jornicibus signa aurata impnsuit ; e nel primo
della quinta e. 26'. leggesi corrottamente , che i Cen-
sori i'acessero , olire l'altre cose: Carceres in Cir-

co, et ova ad notas curriculis enumerandas, et * dani
,

et nietas trans et caveas ferreas per * intromitteren-

tiir , finché Giulio Cesare il fece (come con Svcto-

nio dissi) più ampio, e colP Euripo . Augusto averlo

fabbrifato ,
1" epistola di Cassiodoro già citata raccoa- u , uila

Tom. III. p
"-"'"' '

cuia si-

lais ec.

yrnamen
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e ristora- ^^ ? ^^ il Parivinio crede, die lo risarcisse, o l' or-

menti fui nasse , col testimonio tM una medaglia del medesi-
ci in più j^^ ^^j rovescio del Circo j ma Cassiodoro parla aper-

tamente di fabbrica di nuovo fatta ; e noi altra luce

non abbiamo , che dell'Obelisco , che con impresa me-
morabile vi fc' Augusto condur dall" Egitto ; e perciò

nelle medaglie essere stato scolpito il Circo io mi cre-

do ; e Cassiodoro , o dalla medaglia medesima, o dal-

la fabbrica , che vi (è Giulio Cesare, pigliò forse equi-

voco ; ma ciò poco importa . Claudio ( dice Svetonio

nel cap. 21,) Circo t'ero /Maximo niarnioreis car-

ceribus , auratisque metis
,
quce utraque et topliina

ac lignea antea fuerant , exculto
, propria Senato-

ribiis consfituil loca proiniscue spedare solitis . Arso

poi nell' incendio di Nerone, se da Vespasiano , o da

Domiziano fosse rifatto non si sa , e perciò non si

crede; ma a me par duro, che Domiziano nelle fab-

briche magnifico , e che de' giuochi Girceusi si dilet-

tava , e celebrò i giuochi secolari, ne' quali secondo

Svetonio al e. ^.quofaciiius ccntiim missus perageren-

tur, siugulos a septenis spatiis ad quina corripuit , non
lo ^-istorasse . Ma come si stia la verità , certo è , che

da Trajano fu fatto più ampio , e più bello . Dione :

Tanta evitn mentis , animique magnitudine prae-
ditus Juit , ut Circo inscripserit se illuni populi Ro-
mani capacem fecisse ,

quod collapsum majorem ele-

gantioremipic restituernt. Svetonio in Domiziano e. 5.

r accenna in tempo di Trajano , o di Adriano non
caduto , ma abbruciato , se ueirincendio di Nerone, o in

altro , è dubbioso : Item (^Domitianus excitavil^ . . et

Naumncìiiam , e cujus postea lapide maximus Cir-

cus deustis utrinquc laterihus extructus est . Della

cui amplificazione Plinio Cecilio nel Panegirico : Hinc
immensum latus Circi teniplorwn pulchritudinem

provocai . Digna populo victore gentium sedcs , nec

min US ipsa insenda
,
quam quce ex illa spectahanlnr

populo cui locorwn quinque niillia ad-

jccisti ; ove , se io non temessi la taccia di troppo

audace, volentieri crederei scorretto il numero, e che

invece di quinque millia quinquaginta niillia do-

vesse leggersi ; poiché alla primiera capacità di 260

mila detta da Plinio , li cinque mila , che son meno
della cinquantesima parte , non potevano fare aggiun-

ta sensibile , uè degna di essere espressamente accia-
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mala da Plinio fra i rettorici eticonij , che egli fa a

quel Piiucipe j né Trajano per si poco accitsciuiento

gli avrebbe senza rischio di derisione posta Iscrizio-

ne di averlo fatto sì ampio da essere poputi Honianì
capaceni (1) Finnlmente non leggendosi il Circo ac-

oesciuto, notabilmente almeno, da altri dopo Traja-
no alli .^(S5. mila luoghi notati da \ ittore , assai piìi

si accosta un'aggiunta di 5o. mila fatta alli 2G0 mila
i qu.ili si leggono in quel panegirico . Quindi la dif-

ferenza de" numeri, che tra Dionigi, Plinio , e \ it-

tore portata sopra, potè nascere ( oltie gli altri accre-

scimenti insensibili fatti da diversi nel ristorarlo ) pri-

ma dal levarne , che fé' Aerone V Euripo per aggiun-

gervi i luoghi de' Cavalieri : secondariamente dalla

gran dilatazione , che fé' Trajano : ma accennato ciò

di passaggio bisciolo nella verità sua . Essere caduto
uell' Impero d' Antonino Pio scrive Capitolino e. q. Ad-
versa ejiis teiìipot ibus luvc piovenei uni , fames , de
qua diximus

, Circi ruiììa;\\ quale perciò rifi Ho dal

medesimo Jinperadore non irragionevolmente credesi

dal Donati . lu nondimeno lo dissi rifatto da M;irco

Aurelio suj successore per una medaglia del medesi-

mo Augusto col Circo nel suo rovesi^io portata nel

quarto Dialogo dall'Agostini .

Rammentata 1" universal forma del giro
,
prima di ^'*tioi resì-

venire ad altre specialità, non sarà, che bene , ravvi- ""* "

s. re i residui , che dopo tante ingiurie di tempi sou

restati nel sito non meno, che nel nome. Nella gran

valle di Cerchi , se fissamente si mira , ed attenta-

mente si considera il fondo ovato , che oggi serve ad

uso d'orti , vi si raffigura l'aulico spazio puntual-

mente . Chi poi priin'erameute fissandosi nelT angolo

della Chiesa di Santa Anastasia , osserva quegli avanzi

di Archi laterizi , che ha congiunti , archi deUanli-

co Circo Massimo li ravviserà . Per ve<lerne poi l'al-

tro estremo , vada fino al fin degli Orti di Cerchi di

là dalla via , che va a San Gregorio ; vi vedrà alcu-

ni pezzi evidentissimi dell' estremo tondeggiante , che

da Dionigi si dice lunato , e pronuncierà subito :

(1) In memoria, di questo acrescimcato di T ajano
,

fu battuta la me taglia , sulla quale è espresso ilCircj Mas-
simo, riportata al n. 5i.

P ^
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Qui il Circo INInssinio terminava cerlameule, e per-

ciò al lato di Sani' Anastasia aveva le carceri . Cami-

nando poi da uno .ili' altro dei due estremi lungo la

via
,

gli si offriranno spessi i residui d' archi della

slessa foggia , e materia dritti a filo, e riconoscerà ancor

le scale (i) per le quali salivasi a' primi sedili , ch'era-

no gli anteriori
,
più bassi , e scoperti ; e finalmente

se verso il Palatino alza gli occhi alle gran ruine , che

si dicono Palazzo Maggiore
,
perchè son credute del

Palagio antico Augustale
,

gli converrà dopo qualche

poco di durezza confessare a se medesimo quella parte

che da mezzo monte in Ih verso il Celio ha forma di

un Portico lungo e stretto , essere la parte del Circo

più alta,nella quale erano i sedili coperti,edi legno (2) .

Parrà inverisimile primieramente , che il Circo

Congiun- ^^ con.o'ì ungesse col Palatino in maniera , che ncp-

gevasicol pur vi si frapponesse una strada . Si opporrà , che
Palatino, g^i^^a Strada non poteva il Circo nella sua parte este-

riore aver portici , né botteghe . Ma che che si fos-

se nel tempo della Repubblica , e di Tiberio , nel

quale Dionigi scrisse , anzi e ne' susseguenti sino a

Trajano ; nell'ingrandimento, che Trajano vi fece.,

non è facile, che per dargli sufticicnte capacità il con*-

giungesse col moiìte , e ve V appoggiasse ? Nella Re-
gione precedente giudicai credibile , che il Palagio Im-

periale fosse congiunto col Circo; e colai congiunzio-

ne ancorché prima di Trajano potesse essere per mez-
zo d'Archi soprapposli alla via , nel dilatamento, che

poi fé' Trajano, none meno credibile si accostasse al

monte.
Le parole di Cassicdoro: Immensa moìes fìrmi-

tcr prcpcincta moritìhus
,
pajono rappresentarne spal-

legiamcnto . Anzi chi a tutto quel periodo fa rides-

sione non frettolosa, scorgerà non duro, che Cassio-

doro parli del Palagio Augustale inalzalo sul monte
,

e disteso verso la valle sul Circo ; e for^e quello , che

dell'uso di buttar la salvietta nel Circo scrive Cassio-

doro nell'epistola 5i.del 3. libro, è uno assai cal-

(1) Oggi questo più iioii si rav^visa .

(2) Questi sono i portici estcriu del palazzo Augustale
,

de'quali si è a\uta menzione nella descrizione del Palatino,
e non hanno nulla che. fare col Circo

.
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zante indizio di ciò: Mappa vero
, quce signum da-

re dicitur Ciì'censihns , tali casa Jluxit in niorem .

Clini Nero prandi uni protenderei , et ccleritateni
,

ut assolet , avidus spectandi Populus fiagitaret , il-

io niappani , (pia tcrgen^ii nianibus utebatur
, jiis-

sit abjici per fenestram , ut libertatein daret certa-

minis fwsttdnndi . Hinc tractuni est , ut ostensa niap'

pa certa indeotur esse promissio Circen siiimJ'uturo-
runi : più i-igiosievole sembrj^iidoci aver d(;sinato Ne-
rone nel Paliizzo , ohe nel Circo, incili non erano

finestre , dove la salvietta buttata si dice , ma Archi
aporti j ed è più assai credibile una cotale origine di

f(ueir uso , che il convito solito farsi nel Circo , o nel

Teatro da' Consoli , di cui Cedreno corapendiator d'

Istoria assai meno antico di Cassiodoro : Mappulce no-
nien liomoì tali de causa uswpatur . Mos erat , ut

Consulcs in Theatro epnlarcnlur , ac postnnam sa-

turati convivio erant , man tile
,
quod nianibiis te-

nebant
,
quod in mappa dicitur

, projicerent ; idque
is , qui ab ea re Mapparius dicitur , arripiens cer-

tamen adornabat .

Le fortezze poi di quegli avanzi dì fabbrica la

dichiarano parte non di altro che del Circo . Li Por-

tici stretti , alti, ed esposti alla veduta, ì quali po-

co sopra al mezzo della loro altezza hanno dappertut-

to spessi capitelli di pietra da fermarvi travi , e farvi

tavolati in caso di maggior frequenza di popolo, a

quale altro uso potevano essere fatti ? Si dirà , che

questo portico si vede in volta , e quel di Dionigi

aveva soffitte ? Replico , che il descritto da Dionigi

fu fabbricatf) da Giulio Cesare ; questo fatto da Tra-

jano , o da Antonino ben' è verisimile, che per libe-

rarlo dalla tema dell'incendio, si facesse in volta . Ha
di là dal portico al colle contigue certe stanze , nel-

le quali non è pure un segno di finestra , che vi sia

mai stata, argomento certo , chela commodità del lu-

me togliendosi in quel lato dal colle congiuntogli
,

l'aveva solo dal portico, e malamente (1) .

(1) Tutta questa questione parrà superflua dopo ciò

ohe da me è stato qui sopra osservato ,



2ÓO IL CERCHIO MASSIMO, ec

T • E queste erano forse quelle stanze , ohe solo
Lupanaria i

. . , » . - ì -, i
buone ad usi notturni , ed oscuri , tenevansi da L.e-

lìoui per Lupanari 5 onde Giuvenale disse nella sati-

ra 3. V. 65

et ad Circiiin jussas prostare piicìlas ;

Le quali stanze prima del giorno laseinvansi dalle Me-
letriri . Il medesimo Giovenale nella satira 6. v. 126.

e seg. di Messalina ragionando ;

JSIox lenone .suas jani diinittente puellas ,

Tristis ahit : scd quod potuit , tanieti ultima

cellani

Clausit etc.

E coli' occasione della medesima, Dione facendo nel

60. p. ^88 menzione del Lupanare del Palazzo : Messa-

lina vero adulteriìs et stupris non contenta ( jam
eniin in Lupanari in Palatìo sese , et alias prima-

7'ias Jtvniinas prostituebat ) etc. sembra a me diffì-

cile poter nel palazzo intendere altro Lupanare , che

le stanze del Circo al Palazzo congiunte 5 da che può
inferirsi il Circo fin nel tempo di Claudio avere avu-

ta col Palazzo alcuna congiunzione.

Inoltre 1" ampiezza da Dionigi , e da Plinio as-

segnata al Circo fa di ciò indizio non leggiero . Lo
stadio, cioè le 83. canne e piìi del solo vacuo, ed i

quattro jugeri che sono 128. canne , compresivi i por-

tici
,
portano sì grande spazio , che considerato in quel-

la valle, poco di rantagglo lascia Immaginarvi, sic-

ché nel dilatamento poi fattovi da Trajano restasse

_. ^ ceni spazio verislmilmenie occupato.

!„ g^„ IJen è cosa lacile, che non tutto 11 Circo losse

cnnsìiin- appoggiato al Pilotino , ma la sola parte, eh" è verso
to <'l Pa-

\\ Cello, dove il mf)nte più si dilata . L'altra mctìl
Latino . o A • 1 •! n

verso 0. Anastasia , dove 11 colle meno spazioso sem-

bra ancora oggi discostargllsl
,

gli era probabilmente

disgiunta. Così al solo Palagio era unito il Circo, e

quella fabrica ovata , che vi si vede , e che da alcu-

ni Tempio d' Apollo si giudica , ma senza fondamen-

to , fu alcun membro del Palagio • Sotto le stanze

oscure gi?i dette erano facilmente archi , e portici
,

ammettenti il passo copertamente . Ma quand' anche

il passo fosse stato ( eh' io non credo) chiuso da am-
bi i lati, non paja strano; poiché per lo mezzo del

Circo aperto era libero il transito , come per piazza.

Perciò Nerone ritornato dalla Grecia , ed entrato iri-
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fante in Roma per la vittoria ottenuta nel canto
,

passò per il Circo , a cui per introdurvi le ^ue pom-
pe gittò a terra 1' arco . Svetonio nel aS. Dehinc di-

ruto Circi Mdximi arca
,
per f elabrum , Forum-

que , Palatiuvi , et Apollinein petiit .

Lo spazio del Circo era per lo lungo diviso ( fuori Spina

.

elle nelle due estremità ) da un intramezzo cliiama-

lo vSpina ; intorno a ciii si correva , ed in cui erano

varie cose notabilissime Ci).

Da capo , e da piedi erano le mete simili a cipressi ^
^

rotonde , ed aguzze ; onde Ovidio nel io. delle Me-
tamorfosi V. 1,06. disse :

inetas imitata cupressus .

Presso a queste le carrette voltavano il corso loro, co-

me da Varrone già citalo si dice , e da Orazio nella

prima ode del libro primo v. 4- ^ 5.

metaque Jerindis

Evitata rotis eie.

E per ottener la vittoria bisognava sette volte girarle,

secondo Cassiodoro ; ma Domiziano ridusse ne" gino-

clii secolari ( come Svetonio dice nel cap. 4- ) • S'^i

da sette a cinque .

Le mete essere state di legno , indorate poi da £rano dì

Claudio , scrive Svetonio nel già portato e. 21 , ed legno do-

aver ciascheduna meta avuto tre cime distinte acceu- r*^'*-

nasi dal medesimo Cassiodoro , che perciò due era-

no , una per estremità , e ciascheduna in tre congiunte

sì distingueva ,

Eravi anche anticamente eretta un' antenna a so- Antenna

miglianza ( credo io ) d' albero di nave ; né so a qual

line . Livio nel 9. della quarta e. 6. Malils in circo

instabilis in signuni Pollentim procidit f atque id de-

jecit ; in luogo del quale è parer del Donati npn ir-

ragionevole, che fosse da Augusto dirizzato poi l'O-

belisco, ch'esservi stato nel mezzo si legge , e vede

-

si nelle medaglie .

(1) La Spina, come dal Circo di Caracalla rilevasi, non
romiiiciava che ad un terzo della estenzione di tutto] il Cir-

co; ne divideva il Circo in due lati uguali, ma lasciava il

Iato destro più largo dell' altro quasi di uti terzo . Ciò si

faceva afftnGhè i carri nel primo sbocco aressero avuto pi*

-i-a.mpo .
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Obelisco Dell' Obfiisco Plinio cnsii scrive nel q. del 36. Is
d' yrtugw autem (,'betfscus

,
quem Divw: Aui^ustus in Circo ma-

***' gno statuii , excisus est a Rege Seìnneserteo
,
quo

regnante Pytlia^^nras in yEi^ypto fait , centuni vigin-

ti .juinquc pedani et dodrantis
,
prceter basiin ejus-

deni lapidis . Auimiano ne fa anch' ej^H nel 17 e. 8

menzione: quod quurn Octuvianus Augusta.'; (Jbeliscos

dvQsab Heliopolitana Civitate transtalissel ylLgyptia',

quorum unus in Circo Aìaxinm^alter in Campo locatus

est Mart.io . Dicono il F'ulvio, ed il Marliano
,
que-

sto Obelisco non essere stato eretto da Augusto , ma
che nell' erìgerlo si spezzò , e però giacque rotto sem-

pre fino a' tempi loro. Dove abbiano raccolta colai

favola non so pensare . Le parole di Plinio, queni

Divus Augustus in Circo magno statuit
;

quelle di

Ammiami
,
quorum unus in Circo Maximo , alter

in Campo locatus est Martio
,
pur troppo sembra a

me, che deìiolino erezioni , e le medaglie di Augu-
sto col Circo , e con 1' Obelisco ne son prova . 11 pili

Obelisco verisimile si è, che dopo lungo spazio di tempo ca-
diCnstan desse , o si rompesse , il che potè dar' occasione a
"^ '

Costantino , ed a Costanzo di ffir condur 1' altro .

Era questo ( se si crede ad Ammiano nel 17. )

assai maggiore , e per la sua grandezza , e per essere de-

dic^ato al Sole , non ardì Augusto di rimuoverlo dall'

Egitto : ma Coslanliuo levandolo il condusse ad Ales-

sandria per il Nilo , e preparò per condurlo a Roma
un maraviglioso Vascello di trecento remi. Morto Co-
stantino , vi fu fatto condurre per mare , e poi per

il Tevere da Costanzo , donde sbarcato in terra :

defertur in J^icum Alexandri terLio lapide ah Ur-

be sejunclum ; unde channilcis imposilus , tractus-

que lenius per Ostiensem portani , Piscinamque pu-

blicam^ Circo Hiatus est Maximo ; nel quale fu eret-

to : sicché de' due Obelischi notali da Vittore jacet

alter erectus , il giacente era quel d' Augusto , il di-

ritto quel di Costanzo , de' cui geroglifici il medesi-

mo Ammiano porta il tenore in Greco, raccolto,

com'egli dice, dai libri di Erniapione . Questo esse-

re quel , che oggi avanti a S. Giovanni Laterano si

vede ,
1' altro d' Augusto quel , che nella piazza del

Popolo , ambi alzati, da Sisto Quinto , scrive nella vi-

ta di qtiel Pontefice il Ciccarelli , che cavatili rac-

conta nella ralle di Cerchi : ma certamente niuno di
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essi è 1' antico intero r poiché quello della piazza del

Popolo alla grandezza dell" Obelisco di Augusto, che

era dì laS. piedi, cioè di quasi 17 canne senza la

base; non giunge. L'altro di S. Giovuini L;itera-

no , eh' è jninore , alla molto maggiore altezza di (juid-

lo di Costanzo si confà meno . Inoltre qual de' due

fosse d'Angusto, quale di Costanzo, a me sembra

incerto ;
poiché , sebbene la base di quello della piazza

del Popolo parla d'Augusto, essendo ambidue gli O-

belischi stati ritrovati egualmente per terra , e rotti,

non potè la base essere trovata congiunta ad alcuno . An-

zi questa essere slata dell'Obelisco dell'Orinolo del

Campo Marzo mostra 1' Iscrizione non diversa pun-

to da quella , eh' era in S. Lorenzo in Lucina por-

tata dal Fulvio.

Fu il primo Obelisco dedicato nel Circo al So- Dedicato

le , come Tertulliano nel libro degli Spettacoli rife- ^1- '^"'^ •

risce : Obelisci enormitas , ut Hi^nnoteles afjìrmat

Soli prostituta scrittura ejus , unde et census de Obelisco

jEgjpto superstitio est. Ancora un'altro minore no- minore

tasi da Cassiodoro alla Luna dedicato (1) • Da Pir- ^^/^^'^y,

ro Ligorio nel disegno , che fa del Circo osservato na .

( dice ) da' marmi , e medaglie
,
pensi sopra quattro

colonne

.

(1) 11 ritrovarppnto di questi Obelischi segui nel i587.
Quello di Costanzo fi trovato 00 passi più. oltre di quello
di Augusto, ai i5 febrajo di queir anno . Si T uno che l' al-

tro erano alla profondità di 24 piedi dal piano attuale di

quella valle, ed amltelue erano rotti in tre pezzi, ed estre-

mamente danneggiati nella parte inienor? , cosi che quello
di Augusto da 110 palmi che si ritrovò avere di altezza fa
diminuito a 107, e quello di Cotanzo da i48 fu ridotto a
i44 per la stessa ragione . Quindi si vede quanto a torto
il Nardini sparga de' dubbj sopra la certezza di chi portò
l'uno, o l'altro a Koma; e con quanto fondamento asseri-
sca che quello di Costanzo oggi a S. Giovanni Laterano sia

di minore altezza di quello del Popolo , quando in tatti lo
supera di circa 4o palmi ! Le basi furono trovate dan-
neggiate aciche esse, e rovesciate, specialmente quella dell'

Obelisco Costanziano , che fu impossibile far servire di nuo-
vo. Più estese notiz e sopra que-ti , e sopra gli altri obe-
lischi potranno trovarsi nelle opere di ^lercati, e Zoega, che
trattano di questi monumenii ; =:ob) giova riflettere , che è
assurda r opinione di Cassioaoro , il quale crede che il ani'
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edicola Presso al maggiore Obelisco nel mezzo era il

Solis in Tempio del Sole ; la cui immagine gli stava su la
*'^*^°

* cima del frontespizio . Cosi attesta nel libro degli Spet-

tacoli Teriiìlliano; Cìrcus Sole ffrincif/aliter coìisecra-

tur , cujus ccdis medio spatio et efjigies da fasti-

gio (ledis eniicat
,
quod non putavrrunt sub tacto con-

secrandum
, quem in aperto hahent . E s'era , co-

me Tertulliano dice , medio spalio , non poteva per-

ciò non essere nella spina , e presso 1" Obelisco . Ben
dee dirsi , che non fosse Tempio grande , ma Sacel-

lo , che tanto dal sito non ammettente impedimenti
grandi si persuade . Fa d' esso menzione anco Taci-

Ijj _

' to nell'ultimo del i5. Propriusque honos Soli, cui

est vctus a^des apud Circum . Se però non fu que-

sto un Tempio diverso fuori del Circo , come sem-
brò aver sentito il Panvinio , che oltre al Sacello

detto da lui jf^dicula Solis in Circo , registra an-

che V altra yEdes Solis .

i o te
Molti segni , e statue di Dii esservi state sopra

òtatueso . '''.. ,. ,, 111,
pra Co- colonne , mostra Livio nel prmio del io. della 4.
lonne

. pridie Parilia medio /erme die tempestas coorta . . .

signa alia in Circo Maximo , cum columnis , in

quibus superstabant , avertit ; i quali , se nella spi-

na fossero, o nella circonferenza interiore del Circo

,

è difficile determinare ; e solo giudico potersi franca-

mente supporre , non essere stati nello spazio , dove
avrebbono impedito il correre alle carrette .

nore obelisco fosse dedicato alla Iona , mentre a! contrario

r iscrizione antica portava come quella dell'Obelisco del

Campo Marzio, S01.1. do^^vm dedit . È falso poi quello

ohe poco più sopra asserisce il Nardini, cioè, che la base

di quello delia Piazza del Popolo sia la stessa, che quella deir

Obelisco Campense ; imperciocché questa venne trovata sotto

Benedetto XIV. insieme coli' ol)eIisco, e quella del Popolo
è in gran parte la stessa che quella che era nel Circo Massi-
mo, quantunque l'iscrizione sia stata rifatta.

Oltre gli Obelischi in quella occasione furono trovati

al dire del Mercati testimonio di vista undici condotti di

piombo del diametro di pahno i, e tre quarti^ e secondo
Vacca anche delle volte da lui credute per ritirare le bar-

che, che combattevano ne' giuochi navali dati nel circo; e
gì' indizj di anelli di metallo per legare le barche medesime.
Vi si trovò pure una gran cloaca per portare le acque al

Tevere, e non si potè proseguire lo scavo per l'abbondan-
za delle acque che l'impedirono (Me«. n. S).
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Fra gli altri se^ni uno v'era della PoWenza , ài Se-rno del

cui Livio nel nono libro della quarta Deca e. 6. ove la Polìten

r antenna caduta racconta ^ dalla quale gitlato a terra
*"

fu rifatto doppio : Ea religione , moti patres ... ;

cL siglia duo pio uno reponenda , et noi^'um auva-

tuin faciendnm . E questi se ambi fossero della Dea
medesima , oppure il nuovo dorato fosse di Nume
diverso, lascio all'altrui giudizio.

Di tre altri segni di bronzo posti a Cerere , a Segno dì

Libero , ed a Libera fa menzione Livio nel 3. della Cerere ,

/ ^ r j' » • • /^- di Libero,
4 c. n. cosi : Ludi Jioinam eo anno in Circo, sce-

e diLibe-

nnnue ab Aì.dilibus Curulibus L. Cornelio Scipione, ra .

et Cn. 3l(inlio Folsone , et magnificentius quam alias

Jacti , etc. Ex argento multatitio tria signa (enea

Cereri , Liberoque et Liberce posuerunt . Se però non

furono posti nel Tempio , che gli Dii medesimi ave-

vano presso al Circo .

Delle Colonne Sessìe , Messie , e Tuteline , e di SignaDea

tre altari di Dii , Tertulliano nel luogo toccato cosi '""^ S«-

accenna seguendo a parlar del Circo : Colurnnas sessias
Segestae

ti» alias

^ . oCgestae ,

a sementationibus , messias a messibus , tutelinas a Metiae ac

tutelis Jì'ucluiim sustinent ; ante has tres arce trinis '^"''l""»

Diis patent , magnis
,
potentibus , volentibus ; Eos- jy^ ^n-^l

deni Samothracas existiniabant

.

ri di Dii.

Queste colonne, s" elle fossero assolute, oppur
sostenessero segni , come molte altre , non dice Ter-
tulliano ; ma , se sostenevano Segni

,
più segni erano

facilmente nel Circo d'un Nume stesso ; da che quan-
to (Iella Pollenza ho dubitato dichiarasi . Di queste in-

tende forse Plinio nel 2. del i8. Sejamque a seren-

do , Scgcstani a segetibus appeUabant
,
quarum sì"

mulacra in Circo videmus ', Tertiani ex iis nomi-

nare sub tecto religio est . Se nella spina fossero . •

oppure altrove , neppur' è certo ^ sebben l'aver avuto

appresso qutv tre Altari , i quali potevano in altra par-

te impedire il corso, dà non poco indizio, che fos-

ro nella spina .

La Madre degli Dii essere stata presso lEuripo Statue

rr. . 11- -1 • 1- . r • ^ ^ della Ma

-

in lertulliano si legge assai chiaramente ; trigcbat firede''li

DiVnionuni consiliuni sine sua Maire magna . Ea Dei

.

ilaque iliic sic prcesidet Euripo .

Il segno , e forse anche il Tempio dì Murzìa Seeno
fu o nel Circo , o appresso . Tertulliano ivi : Murila o 1 empio

quoque Jdolum Juit Murtiam enini Deaiyi Amaria vo- ^' W"^»^
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lunt , cui in iìla parte cedeiiivovere . Ma se per quella

parte intenda l'interno deJ Circo, oppur la sua vicinanza,

"^cioè a dire in quella parte di Roma, non è senza difficol-

tà , Nel /j- ^li \arrone e. 32. si legge : Aiii esse

dicunt a Murteto declinatum
, quod ibi id J'uerit',

Ciijus vesti£;ium inanet
,
quod ibi sacellwìi etiani mine

Martice f eneris , ove parimente V ibi ha dubbiosità;

ma se pure fu dentro , fu nella spina ; perchè altro-

ve troppo impedimento avrebbe apportato . Plinio nel

cap. 2(). del i5. fa menzione del solo altare : Quin
et ava a.'etiis fuit Veneri Myrthece , qiinm uiinc

Murtiam vocant . Festo lib. XIX. in Sellce ce ne dà
maggior lume : Sellce curulis lociis in Circo daliis

est Valerio Dictatori
,
posterisque ejus honoris cau-

sa , ut proxinie sacelluni Murtias spectarent , unde
aspiciebant spectacula Magistratus . La qual paro-

la proxime , benché ])ossa aver senso non affatto duro
di vicinità al Sacello di Murcia , ch'era fuor del Cir-

co , nulladimeno più piano, e diritto si è il dire,

che dentro al Circo fosse il Sacello , ov' era il par-

ticolar luogo de' Magistrati

.

Ara Consi L' ^j^^j. jj Couso fu sotterraneo presso le Mc-
subterra- . rri n • • • y-r i 7

te prime . lertulliano ivi : Consus apud nietas sub

terra delitescit , di cui nel 5. Yarrone e. 3. Consua-

lia dieta a Conso quod tutu ferire pubblicce ei deo
et in Circo ad aravi ejus ab sacerdotibusfiuvt ludi illi

,

quibusvirgines Sabina; rapire, e lo stesso riferisce Dio-

nigi nel 2. libro; Ne' quali giuochi dice essere sta-

to solito col cavar la terra intorno scoprirsi 1" Altare.

Di ciò è conteste Plutarco in Romolo, il quale vi

aggiunge
, quelP altare essere stalo da Romolo trova-

to sotterra , forse nel fare il solco sotterra delle mu-
ra della Città

,
giacché essere State dove poi nel

Circo era qnell" altare sotterraneo scrive Tacito .

Questi giuochi avere fatti Romolo a Nettuno Eque-
stre , dice Livio nel primo , ma Dionigi , benché giuo-

chi di Nettuno Equestre li dica anch' egli , P Aitar

di Conso però essere dedicato ad un Genio da Nettuno
diverso dichiara . 11 Fulvio , ed il Marliano raccon-

tano essere stato a lor tempo trovato un Tempietto
dietro a Sani' Anastasia chiuso ne' fondamenti stessi

del Circo , ornato di varie conche marine , e di pie-

truzze variamente disposte , e senza altra immagine
,

che di un' Aquila candida fatta dell' istesse conchi-

Jrra-

nea .
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glie ; e pietre nella sommità della volta : donde ar-

gomentarono essere stato quello un Tempietto di Net-

tuno ; ma non aveva che far INettuno coli' Aquila
;

onde ciocché egli fosse , resti al giudizio di ciasche-

duno .

Fra gli altri ornamenti del Circo eran'Uova dedicale luwn di

a Castore, ed a Polluce , e Delfini a Nettuno: Óinmi' ^n'?,'"'^
,

'

^. . . , ,., , /i 7
<: Polluce

la ornanienlaCirci sini^uia 1 empia suut ; Uva nono- g Dcijhn

ri Casto/ uni adscrihiint
,
qui il/os avo editos creden- di J^ettU'

do de Cygno Jove. non eriibescant ; Delpliinos Ne- "" '

ptuno vovent etc. Le quali cose, ove preoisamenle

,

ed a qual fine poste fossero , mal può argouicntarsi

né ha minore oscurità quello , che nel 49- Dione

p.476. scrive: Et in Circo ciini videret (^ Agrippa)

errare homines propter nuUtitudinem metaruni , Del-

phines , et ovata opera posuit
,
quihns cursuum cir-

cuitiones , et conversiones ostenduntur . Quest' ope-

re ovate non essere state V Uova , che dai correnti nel

Circo si presentavano in segno del numero de' giri

fatti , secondo Cassiodoro , è fuori di dubbio ; per-

chè quelli essere stati invenzioni non di Agrippa , Mia

più antiche assai si ha da Livio nel luogo uu' altra

volta portato nei primo della quinta Deca e. 26. ben-

ché corrotto , oltre che Tertulliano parla di uova ador-

nanti il Circo . I Delfini dal medesimo si dicono nuo-
tanti neir Euripo ; ove come potessero mostrarci gi-

ri , e i rivolgimenti delle corse non so apprendere :

forse stando i Delfini in cima delle Mete , oppure di

altra cosa volubile , come banderuole , col voltargli

ora verso una parte , ora verso l' altra , si dava se-

gno da qual lato del Circo dovevano uscire , e verso

qual lato correre le carrette ; così sembrando le pa-

role ultime significare
;
^/</Z>a5 cursuum circuitiones

,

et conversiones ostenduntur . Ma scorgendo la mate-

ria oscurissima , lascio di piìi favellarne (1).

(1) li passo eli Dione è molto chiaro, quando piutto-

sto che alla traduzione dello Xilandro si voglia stare al vero

significato delle parole di questo scrittore : y.ctv ra Vtttto-

/pO/X^,) (TZxhhOfXiVOVi; TÙVC, dvd-pUTTOVi TTipi TOV TUV

<^^ Suf^iovpynfzatret H.a.Tiff'] uffctro , OTrag «Ti' <x.v']uv a.i^

'^spioePot ruv TrspiJ'pofjLuv avaSir/.vvcov] cti '• ed ai'cn-
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JEJicula Fu nel Circo il Tempio della Gioventù . Livio
Juvcniu- nel 6. della 4- ^^V- ^^* J^^'^i- JuvctìIuLìs yÌLdcni
US la L.IX-

j,-^ Circo Maximo C. Liciniiis Lucuilus Duuinvif-

dedicavit . / ove/ut eani sexdeciìu annis ante M.
Livius CoTisul . Il qiial Tempio facilmente fu nel-

la circonfereaz.'i esteriore iu conformità di quelli , eh' e-

rano nel Flaminio .

Vai'imen- Lo spazio del Circo essere stalo pavimentato da
tato il Caligola di minio , e di crisocolla: e della stessa cri-

Circo di R.
1 A • o • 1 r»

Minio e socolla ancora da iXerone , scrivono ovetonio nel i8.

di Cr/jo- di Caligola, e Plinio nel 5. del 33. libro. Dal Fui-
'^^ * • vio , e dal Marliano concordemente dichiarasi la cri-

socolla essere pietra di color d'oro che presso l' oro

si cava . Forse io trassero da S. Isidoro , che nel e.

1^. del i6. libro dell'Etimologie dire: Chrjsocolla

gignitur in India , ubi Jorniicce eruunt auriim; est

autem auro similis , et habct natuiani magnetis
,

nisi quod augere auruni traditur , unde et nuncupa-
tur . Ma non della crisocolla Indica aver' inteso Pli-

nio, e Svetonio , si trae dal medesimo Plinio nel

luogo citato: Chrysocolla humor est in puteis , (iiios

diximus
,
per a^'enani auri dejluens crassescente limo

do osservato (A grippa) che gli uomini del Circo ingan-
navunsi circa ilnuniero de'' giri ( delle corse) sUtbil'i i del-

Jini , e gli oggetti simili ad uova , affinchè per ììiez-

zo di questi si mostrassero i giri delle corse intorno ( alla

spina). Si vede pertanto chiaramente, che lo scopo, che
ebbe Agrippa nello stabilire , delfini , e ballottole , o se cosi

vogliano chiamarsi , uova , tu di torre ogni dubbio circa

il numero de' giri tatti e da farsi intorno alla spina. Im-
perciocché dovendosi tare da ciascuna fazione sette giri

intorno alla spi;ia , ad una delle estremità di essa erano
posti scite dclfuii , ed all' altra sette uova sopra un archi-

trave sostenuto da due colonne, come in molti bassirilievi

si vede ^ ed a misura, che il primo carr» passava una delle

flue estremità , o vogliam dire mete , si toglieva un delfi-

no od un uovo . In questa guisa si gli atleti , che gli spet-

tatori conoscevano subito il numero de' giri fatti e da far-

si . Dai bassorilievi citati rilevasi, che i ministri del Circo

toglievano questi iiidizj de' giri salendo all' architrave con
scala; ciò mostra ancora che si ;:,li uni che gli altri erano di

materia leggiera
,
proijabilmente di legno . Agrippa scelse i

delfini e le uova come simboli di divinità protettrici de'

cavalli , cioè Nettuno, ed i Dioscm-i .
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jigoribus hibeniis ustjue in duritiam puinicis ; Lau-
ddtiorein eanidein in cerariis metaUis , et proxi/nani

in ajgentariis fieri camper tum e:>t . Jnvenitur et in

p/uniòai iis , 'vilior eiiam aiiraria ; E più sotto des-

crivendo il colore dice : òunwice conimendationis est ,

ut coloreni lievhcv ses^ftis Icetce inrentis quam siniil-

linic reddat ; della {j^^uale b. Isidoro anche parla nel

cap. \n. del lib. k^. Chrysoco/la colore prasino est

dieta , (juod vena ejiis habcì-e auruin traditur . IJcec

et in Armenia nasciiur , sed ex metallis ceris , cu-

jus inventio argentum , atque indicwn prodit ; nani

vena; ejus ciiin iis hahcnt nalurce societatcni . Don-
de si raccoglie assai clnaro , la Crisocolla essere lo

stesso , che il verderame .

Essere slato finalmente il Circo Massimo risar- Ornato

cito J e adornato da Costnntino, racconta Sesto Au- ,

"

reno nel libro De Ca:saribus , ove di Costauimo ra-

giona : yi quo etiani j)ost Circus iMaximus cxcuL-

tus mirijlce etc.

Aver servito alcune volte il Circo per caccie di yi juro-

animali fa fede ( oltre quello, che dogli Elefiiuti Plinio no fatte

scrive) Geilio nel e. i/i. del 5. libro: ove narra in '^""',^'^

. , ,
'.[... 1

ammali ,

specie , che da un Leone vi fu riconosciuto , ed ac- ed altre.

carezzato Androdo suo benefattore . Sparziauo in Adria- r-'^'^rt .

no e. 18 scrive : Jn Circo niultas Jeras et scepe cen-

tiim leoiies intcrfccit ; ed Eusebio nella Cronica par-

lando de' giuochi secolari celebrati dalP Jmperador Fi-

lippo: Bcstias in Circo magno interJecUB etc. Ma una

fra le altre memorabili esservi stata fatta da Probo ,

scrive Vopisco e. 19. fenationem in Circo aniplis-

simani dedit , ita ut populus cuncta diriperet , ge-

nus aulem spectaculi fuit tale ; Arbores validce per
milites radicitus \>ulsce , connexis late longeque tra-

bibus afjixce sunl ; terra deinde superjecta , totus-

que Circus ad sylire consitus speciein ,
gratia no-

vi viroris ejffrottduit . Immissi deinde per omnes adi-

tus struthiones mille , nulle cervi , mille apri , mil-

le damce , ibices , oves ferce , et cantera herbuti-

cn animalia
, quanta rei ali potuerunt rei inveni-

ri . Jmmissi deinde populares , rapidi quisque quod
voluit . Esservi state uccise Tigri in tempo di Ono-
rio , canta Claudiano nel 6. Consolato di esso verso

il fine .
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Nec solis hic cursus equis : assuefa quadrigis

Cinguiit arva tigres, subitceque aspeclus arence

Diffundit Libjcos aliena valle cruoies .

E un'altro bello spettacolo di finto combattimento

vi si celebrò . Così segue Claudiaao :

Hic et belligeros exeicuit area ìusus

Armaios liic scepe choros , certaque vagandi
Textas lega fugas , inconjusosque recursus

,

Et pulchras erroruni artes
,
jucundaque Martis .

Cerniìnus;insonuiL cuni vei bere signaMugister etc.

Il quale spettacolo doversi intender fatto nel Circo
,

siccome dotl.s mente sj)iegò Gioseffo Scaligero nell'Isa-

goge in Manilio , erroneamente rigettato da altri
,

ebe vi vuol' intendere il Campo Marzo, dichiara la

parola Hic, con quanto Claudiano ha premesso, (i).

(i) A questa epoca però il Circo avea ili già sofferto

non so se per fuoco, o per terremoto , imperciocché dall'in-

dice della Ki'gioiie «-ompilato da V^ittore , si rileva , clic

uno degli Obelischi era già per terra: Ohalisci duo ^ jacet

(df'T alter erucfuì sfat . Quale però fosse V obelisco per

terra e quale quello rimasto in piedi non è a noi noto. For-

se dopo, Teoderico che tanta cura si prese in risarcire gli

antichi ciifi^j avrà risarcito anche questo, ed avrà rialzato

r obelisco giacente . Malgrado però le devastazioni che Ro-
ma dove soffrire ne\ secoli susseguenti , siccome i giuochi

di corse, che nel Circo faeevansi furono gli ultimi ad essere

aboliti , come i meno riprovati dal Cristiaiìesimo , quindi

il Circo si trova ancora in pie li nel secolo IX. trovandosene

menzione nelT itinerario dell' i^jB. Dopo, Lucio 11. che fu

Papa negli anni ii44- e ii4o- ne investii Frangipani con
bolla in data de' 3i Gonnajo ( Panv. Hist. de hruni^. lib.

3. e. 7. Kerini De tempio et CiStiobio SS. Boni/', et Alex.
app. n. X^. n. 68. p. 4'J70 dove si dice, ciislodi.tun Cir-

ci ^oòis coinniiltinnì s tati tenore , videlicet ut (juandocwn-

que nobis, vel alieni sticctssorufn nasfrorum placiierit., libe-

re et ubs(fue uLla coìitrddictione recipiciinus . Si dirà forie

che qui non si esprima qual Circo ; ina appunto per que-

sto dee intendersi essere il Circo Alassimo, perchè per an-

tonomasia ha continuato fino ad oggi a chiamarsi il Circo,

poiché anche ora Cerchj si ai)pt'Ua quella contrada . inoltre

le fortezze de' Frangipani erano tutte da quelle parti 5 cioè
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Vi sì solevano far' anche coise di INIuli nelle ululi

.

feste Cousuali . Festo : Alulis celcbrautur ludi in

Circo Massimo Consiia/iòus .

II Circo detto Intimo non altro essere stato, die cUcus in-

il Massimo , come unico dentro Tanticlie mura
, pur timus .

troppo dichiarasi da Varroue nel 4- lìhro e. 32. Tn-

timus Circus ad jMurtiurn ce. ]\è in ciò posso non
disserir dal Panvinio , e dagli altri , eh' il pongono
diverso , fosse perchè Varrone poco sopra nomina il

Massimo , come non si possa un' i stessa cosa toccar

più volte diversamente . Il sito , che se ne assegna yJd

murtiuni oc. è dichiarazione troppo manifesta .

In una dell' esteriori sponde del Circo fu un pò Sepul-

di pavimento di pietra bianca ; sotto il quale erano crum Tri-

state sepolte le ceneri de' tribuni militari morti nella biino.uni

guerra de"Volsci , ed abbruciati nel Circo ; de' quali volsos

Festo nel libro i5. IVaiUi Consulatu , et T. Sicin- occisoium

nii , folscì popiili cum atrox prcelium iriiissent ad- *^*

t'ersiis Roman OS , Trih. Mil. in Circo combusti fue-
riint , et sepidli in crejndine , ance est proxime Cir-

cum
,
qui locus postea fait lavide albo constralus.

Qui prò Republica in eo prcelio occubuere Opiter

l'arco diTito, il Colosseo , il Giano Quadrìfroute e poco do-

po il Settizoiiio ; uè si conosce ohe abbiano altrove posse-

duto torri. Anzi nella concessione dei Settizonio , che que-ta

famiglia ricevè dai Monaci di S. Gregorio , si dice anc^jra

concessa iincon turriin (jucb vocatur de arcii cum suis sca-
lis et sininio , et sicuf modo tu cani tenes , e' cum omni-
bus iuis pertinentiis Romeo in caput Circi Maximi sicut

a suis Jinìbus clrcumndatur . Cioè avendo i Frangipani rice-

vuto dal Papa Lacio li poco più di vm mese innanzi il Cir-

co intiero; vollero possedere anche quella torre, che essen-

do nella estremità del Circo medesimo si rendcvri per loro

di somma importanza, e perciò si rivolsero all' Ahdatc ed
ai Monaci di S Gregorio , che n" erano i posse-sori. Co-i
i Frangipani venivano ad avere una catena <ii torri e for-

tezze tutte intorno al Palatino , che cominciando dal Giano
Quadrifronte comprendeva dentro di se il Circo, il Settizo-

nio , r arco di Costantino, il Colosseo , e F arco di Tito .

Dopo il Secolo XII. non si sa altro sopra le vicen ic del Cir-

co. É certo però che poco tempo prima lei V'acca che vis-

se sul declinare del Secolo XV^i. vi esistevano ancora de'

gradini
, per cui la via de' Cerchi diccvasi alii Scivolenfi

.

(Man. II. 6. )

Tom. III. q



242 KESTO DF DUE RAMI SOTTO L' AV'ENT.

Virginius Tricoslus , . . . Kalerius Lcevinus , Po-
sthumius Cominius Auriincus , Manllus Tolerinus

,

P. Fetariiis Qeminus , A. Seninronius Atvatinus
,

ì^irginius Tricostus , Matiiis Scevola , Sex. Fusius

Medililinas .

SecTcta- Dgi Segretario del Circo fa menzione Simmaco

(jì
nel lib. IO. epist. 4^- Quod cuin sibi Fulgentiiis

C. ì^. auctor contuinelice inece imudiosum pillaret ,

ad Circi Secretarium convolavit
, facti ilLiciti njo-

lens prcestare rnlioiieni ,
quod siòì nietwn fiiisse di-

cebat , ne offìcii siiboìiiarctiir impuisii . Ma dichia-

randolo le parole stesse luogo de' Giudizj , non di al-

cun' uso per il Circo , in conformità di quanto ho
de' Segretari discorso nel 4- libro, ci resta conchiu-

dere, che colai nome dalla vicinità del Circo acqui-

stasse .

// resto de' due rami , che la Regione aveva
sotto /' Aventino .

CAPO TERZO.

jEdes Ce- J_^e' Tempi ch'erano presso al Circo , uno fu degli

j^"o ' Dii Libero , Libera , e Cerere ; di cui Tacito nel 2.
desProser- , ,. . t i-k ^ 7 • 7

pinae. M- degli Annali : Deuni yEdes vetiistate , aut igni abo-
ies Libe- Utas , cceptasque ab Augusto ( Tiberius ) dedicavit

'g\ ^ " Libero , hiberwqiie , et Cereri, juxta Circum Ma-
ximum , nuas A . Posthumiiis Dicialor voverat ; ove

il plural numero gli dìcliiara più Tempi : ma un so-

lo votato , e fabbricato da Aulo Postumio Dittatore a

Cerere, ed a Proserpina scrive Dionigi nel 5- e Pro-

serpina essere la Dea da Tacito detta Libera non
si dee far dubbio , ancorché la Dea Libera essere sta-

ta Cerere , o N'enere dica S. Agostino nel lib. ^ e. 6.

della Città , ed ivi soggiunga il Vives , che la Dea
Libera fosse la Luna ; poiché essere stata Proserpina

compagna di Bacco detto anche Libero , vedcsi nel

primo de raptu Proserpimn di Claudiano v. ^7.

Ecce procul ternis Hecale variata figuris

Exoritur , lenisque simili procedit lacchus etc.

E da Placidio nel primo della Tebaide di Stazio. An-
zi essere stali adorali ambedue in un Altare comu-
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ne mostra dottamente lo Scaligero nel suo Ipocriti-

co . Columella nel i8. del libro 12. insegna che prima
di vendemmiare si faccian sacrificj all'uno, e all'al-

tra : Tum sacrijicia Libero , Liber^eque , et vasis prcs-

sorìis quam sanctissinie, casLissimequc facienda. Que-
sto Tempio essere stato tre anni dopo consecrato da

Spurio Cassio Console , scrive il medesimo Dionigi

nel 6. Interim alter Consuluni Cassius JìomcB ma-
nens cedeni Cereris , et Liberi , et Proserpince

, quui est

prope terniinos Circi , altra ipsas Carceres cedi-

ficata ,
quam Aulus Poòtuniius Dictaior pugiiaturus

prò urbe contra Latinorum exercituni , diis voue-

rat , senat.usque totani illud cedijlciuui ex manubiis '

facienduni sanxeral ; tnnc dcmuni ojyere obsolut.o

consecravit ; ove non si legge forse Bacco
,
perchè

congiuntamente con Proserpina si adorava . Era for-

se Tempio in due gran cappelle diviso , una per Ce-

rere ,
1' altra per Bacco , e Proserpina

5
perciò in

plural numero si spiega da Tacito . Ma come si fos-

se , essendo stato
, per testimonianza di Dionigi .

presso le Carceri , fu sicuramente nello spazio , che

oggi fra S. Anastasia , e il monte Aventino si vede.

Gli fu approsso quel di Flora , seguendo Tacito a .(Eclcs FIo-

scrivere : Eodevique in loco yEdem Fiorce ab L. et '* •

jM. Publiciis jEdilibiis constitutani ; i quali verisimil-

mente fabbricaronlo ivi , dove il Vico Publdicio dal

piò del monte Palatino essere stalo indirizzato dissi

nell' 8. Regione , ed avervi principiato il Clivo pur
detto Pubblicio , per cui all' Aventino salivasl , dirò

nella i3. E perchè in parte del Clivo essere stato

il Tempio diiuostra Ovidio nel 5. de" Fasti v. 2C)3.

e seg.

Parte locant Cli<^i
,
qui tane fuit ardua rupes ,

Utile nane iter est , Puhliciunique vocant .

si può dire , che fosse verso P estremo del piano pre-

sente , che prima de' riempimenti fatù dalle rovine
,

è argomeutabile fosse almeno principio della salita,

Un' altro Tempio di Cerere si legge in Vittore ; ^j„j ^^_

dopo cui si trova immediatamente quel di Pompeo . rcri';.

Il rincontro d' ainhidue si trova in Vitruvio nel 2. -'^^«^sP^m

del 3. libro : et ipsaruìn cedium species sunt bnry-

cce , barjcejìhahe , Ivimiles , latce , ornantque sìgnis

fictilibus aut cereis inauratis earum fastidia Tus-

canico more uti est ad Circum maximum Ce 'cris
,

q 'i

jeii
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et Herculis Pompejani , iicm Caintolii . Sicché ii

Tempio , il quale di Pompeo si legge in Vìllore .

fu Tempio d'Ercole i'abliiicato da Pompeo, come di

quel di Unito (_l;dlairo dicemmo . Così si ha anche

menzione da Plinio nell'8 dei 3j. Heiculein etiam,

qui est a/nid Circuin ma.rnnuin in yEde Pompoii
Modini . (Questi due Teinpj , testimonio \Itruvio ,

furono anclr essi non dist.uiti dal circo ; e mentre

Livio dice nel io. della 4- ^^P- i- Fovem ex Aide
Liiiiìtìe , fjure in Aventino est

,
(jemnestas coorta")

rapTain tulit , et in posticis parietibus Cereris Templi

affixit , sembra disegnarlo fra il Circo , e le radici

dell Aventino , colla parte di dietro rivolta al colle,

e perciò colla faccia verso il Palatino a fianco dell'en-

trata del Circo . In Sesto tlufo , ove si legge Aìdes
Cereris , significarsi -(juesto par chiaro: ove Aì.des

Piosernince andar inteso T altro di Cerere, di Libe-

ro, e di Libera , che da littore con nome pur di

Cerere si registra , a me par non meno credibile . Qui
scrive Plinio nel ì'i. del i^. essere state opere di creta.

Greci del ^ pittura di due famosi Artefici Demofilo , e Gorga-
/' -irchi- so: poi soggiuni^e ; Ante hanc Aidein Thuscanica.
lettura

Qf^^fiia in yf!dibus fuisse aiiclor est M. Farro . Ove ,
quando , • i v • • > t •

pasci in se la particola ^///fi porta anteriorità, non di sito, ma
uso tnRo di tempo, come dal passato tempo fuisse si persuade

,

'"'* possiamo noi cavarne assioma , che prima della fabbrica

di qufl Tempio in itilìa (trattane la Calabria abitata da'

Greci ) o per lo uk no in Roma i belli ordini di

architettura Dorico, ionico , e Corintio, non fossero an-

cora in uso ,
almeno ne' Temp) j giacché vi si poneva

solo in opera il Toscano .

Venere anch' ella , oltre il Tempietto di Mur-

r. ris
0-' ^^^ ' "" 'dtro Tempio ebbe vicino al Circo , da

pus Fabii Fabio Gurgite fabbricato. Livio nel io. cap. 22.
Gurgitis . jTfy anno (^u. e. 4^8. ) Q. Fnbiiis Giirges Consulis

filius aliqnot niatronas ad populuni alitpri damnatns
pecunia inultavit', ex quo niultatilio cere Veneris

yf.dcin, qua^ prope Circuni est faciendoni ruravit ; del

quale intese forse il medesimo in un altro luogo :

Piam e Foro Boat io ad I cneris faciendani loca-

verunt .

Templum Ebbe anclie finalmente Mercurio il Tempio a vista

Mercuri . ^q\ Circo. Nel 5. de'Tasti v.6"6g.e seg. l'addila Ovidio
,
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Tcììi]ìla tibi posuere Patres spectantia Circiim

Jtliòus ex ilio est licec tibi festa dìps .

Essere stato quello , che il Popolo [lomaiio hi odio

de' Consoli volle si dedicasse da Marco l.etoric» , Cen-

turione , come iic-iira Livio nel 2. cap. \l\ Certa-

inen Consulibus lìuiderat , lUer deilicaret Mer curii

rvdem etc. Pojndus dedicationem cedis dat l\L Leto-

rio Priniipili Cerituiioni ; cpiodfacile appai ei et, non
lavi ad lionoreni ejus , ciijus curaiio altior fastidio

suo data esset , Jactuin qiiani ad Consuluin iqTior?ii-

niavi ; appare dal medesimo Livio , che sopra cap ta.

dice: yEdes Mercurii dedicata est Idibus Miji, che

è lo stesso giorno dello da Ovidio: e non altro lem-
pio essere quello che /etnplum iMercurii si legge in

Vittore , è molto faeil cosa . Essere stato fra il Circo,

e l'Aventino si raccoglie da quanto in Marco Aure-

lio scrive 1* Angeloni , le cui parole sono : Qui ni ae~

cade il riferire ciò , die intesi dal òif^. Francesco

Passeri etc. y^fferniava di aver veduto gli ari'ii ad-

dietro scoperto da alcuni cavatori il Tempio sud-

detto entro tuia certa Tigna posta tra il Q'rchio

Massimo . e '; Monte Aventino coli' Ara poco mi-

nore de' nostri Altari, ne"" lati della quale stavano

scolpiti il Caduceo ,
<?' / Pei^aso ; eravi la scalina-

ta , die conduceva al Tempio nella forma , che si

scorge entro la medaglia , ed i iiuattro tei mini già

detti K'cdevafìsi tuftaina piantati ne' luoghi loro ; ma
in oltre due picciole piramidi di travertino dagV in-

feriori lati della scala nelP una delle quali era in-

tagliata la seguente iscrizione

.

EX VOTO SVSCEPTO QVOD DIV ERAT
NEGLECTVM ISEC RP:DDIT\M

I N C 1: i\ D I O R V M
ARCENi^ORVM CAVSA QVANDO
VRBS PER x\OVKM DIES ARSiT

INERONIAMS TEMPORIB\SET HAC
LEGE DICATA EST NE CVI LiCEAT IN
TRA HOS TERMINOS ^DIFICR M EX
TRVERE MANERE NEGOTIARl ABBO
REM PONERE ALIVDVE QVID SERERE
ET VT PR.ETOR CVI H^EC REGIO SOR
TE OBVEjNEHIT LITATVRVM SE SCIAT
ALIVSVE QVIS MAGISTRATVS VOLGA
NALIBVS X. K. SEP. OMNIBVS ANNIS

VITYLO ROBO ET VERRi::.
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Essere stato riTatto da M.ìrc' Aurelio cavasi da unn INIc-

daglia di (jucll' Imperatore dal medesimo Angeloni

portata ; ove gli arccnnati quattro l(;riniai si veggono

espressi ; ed è quella riportata al u". 52.

Al medesimo Tempio volle Apulejo forse alludere in

persona di INIercurio scherzando nel 6. dell' Asino d'

Oro , ove la favola di Psiche racconta . Sì fjuis <: fu-
ga vetraheve Tel occultnni denionsLrarc poterìL Jxgi-
tiuani llegis Jiliani , Fcneris ai/cillam , nomine
Psychen , convenint retro metas Murcias Mercuriwn
priedicntoreiii nccepturus ete.

,, . L' Ara Massima essere stata anch' ella presso al
Ara Maxi- ^. . •^ i i t o ì»* • •

ma. Circo e certo, ma non già al lato di òanta Maria in

Cosmedin , siccome altri dissero . Per rintracciarne il

sito , buone guida sono Ovidio , e Tacito . Dice

Ovidio nel primo de' Fasti , v. 587. e seg. che ella

fu nel Foro Una rio
, parlando d' Ercole :

Constituitcjue sibi
, quce maxima dicitur , arain ,

Hic ubi pars Urbis de bove nomen habet

.

E Tacito nel 12. cap. 24. la chiude nel solco tira-

to per le mura di Romolo a pie del Palatino. Jgilur a
Foro Boario , ubi rercum Tauri sitnulacrum aspl-

cimus
, quia id genus animalium aratro subditur,

sulcus desigìiandi oppidi cceptus , ut inagnum Her-
cidis aram anijdcctcretur . Sicché scorrendo il solco

da un lato sotto il Palatino quasi per lo mezzo del

Circo, se inchiudeva quest'Ara ed ella era su' 1 Fo-
ro Boario, coni' anche aiferma Dionigi nel primo, è

necessità stabilire , eh' ella fosse tra il Circo , ed

il Monte , fra Santa Anastasia , e 1' altezze , che si

veggono del Palatino , e hon altrimente presso la Sco-
la Greca ; ove , se fosse giunto Romolo col suo solco,

avrebbe della sua Roma quadi-ata portate le prime
mura alle falde dell'Aventino, e chiudendovi non so-

lo V Ara , e la \'alle Murzia , o Marzia , ma anco
il Yelabro occupalo allora dall'acque , avria fondala

una Città in parte navigabile colle barchette .

Statua d' Dice Fulvio, quest'Ara essere stata una soUerra-

ErcoU ri nea grotta , da cui al suo tempo fu disotterrata una
troiata . statua di bronzo indorata d'Ercole , che oggi è nel-

le stanze de' Conservatori . 11 Marliano la dice tro-

vata nelle rovine di un'antico 'Riempio, che Pompo-
nio Leto scrive rovinato al tempo di Sisto IV. pres-

so S. Maria in Cosmedin ; di cui nell' 8. Regione
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pnrlal . Statua questa dell' Ara Massima cerlnmente

nou fu ', jxjichè ivi Ercole teneva il capo velato . Ma-
croblo nel 6. del 3. libro de' Saturnali : Custoditur

in eodeni loco, ut omnes aperto capite sacra faciant.

Hoc Jit ne quis in cbde Dei ìiahitìim ejus iniitetiir ^

nani ibi operto ipse capite est; all'incontro la statua
,

eh' è su'l Campidoglio, ha il capo scoperto.

Fu quell'Altare drizzato da Forcole a se medesimo l' Altare

dopo l'uccisione di Caco, e' 1 ritrovamento de' buoi, fu drizza-

la quale Storia , o Favola nell' 8. dell'Eneide si^°,g^^^J*

scrive da \irgilio , nel primo de' Fasti da Ovidio, medesimo

nel primo delle Ivomane istorie da Dionigi , e nel

cnp.2. del Polistorc da Solino . Fu detto Ara Maxima,
perchè, come nell' 8. dell'Eneide ver. 2^1. dice Ser-

vio , fu grandissimo veramente ', Ingens eiiini est

udrà Herculis , sicnt videmas hodieque ; e fu anche

per la venerazione celebre sopra ogni altro , come
in Dionigi si legge j da cui si soggiunge , eh' era d'

ornameuto assai minore della slima , la quale se ne

faceva . Qui dice il medesimo , davansi i giuramenti

solenni nelle convenzioni ( donde forse il giura-

mento Mehcrcules trasse 1' origine ) e molti vi sacri-

ficavano il decimo de' loro beni .

Tutto ciò supposto , il limite della R^egione in Limite

questa parte si scorge facilmente . Dopo aver carni- della Re-

nato colla lunghezza del Circo fra il Palatino , e la Valle
^'°"

perveniva all' angolo del Monte , ed al Foro Boario

fin dove era l'imbocco del Circo, svoltava poi a de-

stra per r «llro lato di quel Foro verso la Scola

Greca , abbracciando quasi quanto fra quella , e l'Aven-

tino è di piano . Cosi , benché il Foro Boario fosse

della Regione 8 , le fabbriche di quasi due interi

suoi lati erano della ii. Così conviene argomentare,

quando non si voglia rompere la Regione in due pez-

zi , e frammezzarla coli' 8.

In Rufo si legge Hercules TriwnpJialis , che nell' h^^cuUs
8. Regione dissi essere una statua d'Ercole eretta da Trium-

Evandro nel pubblico di quel Foro su'l passo de' tri- P'''*'*^ •

onfi , nel tempo de' quali , come Plinio scrive nel y.

del 34- véstivasl trionfaimente . S' ella veramente era

in questa Regione, fu di necessità su'l lato del Boa-
nrio , eh' era tra la Scola Greca . e 1' imbocco nel

Circo , o sul!' altro tra 1' imbocco medesimo , ed il

Palatino. Ecco descritto tutto un ramo dell'ipsilon

della Regione .
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L'altro rnmo dalla Scola Greca alla porta Trige-

mina neir angusto piano fra 1' Aventino , ed il Teve-

re potè aver poche fabbriche .

Presso la Trigemina registrano Vittore , e Rufo
le Saline, fibbrirhe, nelle quali sbarcavasi , e conser-

vavasi il sale , che da Porto vi si portava per il Te-
vere : il quale sbarco sicuramente fu di là dal Pon-
te Subblicio , e poi Emilio , di cui a Ripa si vedon'

oggi i ])ilastri . Delle Saline Livio nel /[. della 3.

cap. 23. scrive; Honice Jcedum incendiuin per diias

noctes , ac diem unum tenuit : so/o cequata omnia
inler Sah'nas , oc portam Carvicntalem et. Che fos-

sero tra la scola Greca, e la Porta Trigemina espres-

samente Frontino nel primo degli Acfjuedotti : Du-
ctus cjiis (cKjiKB Appice ) ìiahei loìigitudinem a ca-

pite ii^que nd Snlinas , (jiii locus est ad portam
Tii^eminam . E Solino nel 2. Qui Caciis habitavit ìo~

cum , cui salinie ìio/ncn ubi Trig,emina nunc porta .

Che cominciassero dalle Salaje moderne mostra I- Ac-
quedotto A|»pio poco fa detto , che alla parte del

C( ilo dietro alla Scola Greca essere arrivato diremo
nel trattar delle apepie . Anche oggi in quel!' estre-

mità dell'angustie fra l'Aventino, ed il Tevere, do-

ve essere stata la Porta Trigemina già dicemmo

,

fabbricasi il sale bianco , Il Fulvio, ed il Marliano
scrivono, nelle vigne pi'ossime essere ancora i vesti-

gi rovinosi delle anii.'iie Saline ; ed il Fulvio vi aggiun-

ge ancora veilervisi caverne fatte perciò; le quali vi-

gne prossime da questi accennate non poterono altro-

ve essere , che presso 1' accennata fabbrica del sale

bianco . Io però giudicando diflìcile , che di là dalla

Porla Trigemina la undecima Regione passasse , co-

me nella 23. meglio discorrerò , le Saline ) le quali

in maggior numero delle moderne essere state non
li.'' dubbio ) fralìa Porta Trigemina , e le moderne
Sahije, le (juali iu quella stretta riviera frali' Aven-
tino , ed il Tevere , facilmente nome di Saline da-
vano alla contrada , nella quale terminava il Vico
Pubblico , che come altrove dissi , poco lungi co-

minciava dal Foro sotto il Palatino
,
passando tra il

ci^^'publi-
^^'^'o Boario , e' 1 Circo . Ciò si cava da Frontino

cii . nel primo degli Acquedotti : Incipit distribuì vetus

yimo lieo Publicii ad Portam Trigeminam , qui
locus SalincB appetìalur .
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La statua d' un Putto essere stata qui raccont,' Fé-
si„„uj„

sto nel 26. libro: Piieri impuberis ceneunt sii, nn Puer, im,

ad salinas olim a . . . positum fuit , (piod si^nnvi ^^uberis .

allaium .... juisse ferunt ,
quod siint conati iiiiidain

aiifhrre , sed avellere nvìiio unquam potuit . ^"éUi di-

clini avulsam basini prcefer ivsmn si^nuni a qw'>us-

duntjuisse
,
quiqite abstulerint sub signo abieiunt ba-

si sola potiti . Àia tunien trndiuit simul iit si^^num

ipsuni abstulerint , in agro Tiburti erexere ad '.piin-

tuni ab Urbe milliariuni .

L' Apollo Cc'lispice , v\\e in Vittore , ed in Rufo ApoUoCas

si legge parimente ivi appresso, fu aleum statua di lisptx .

quel Dio riguiirdante il Cielo , o ( come il Pan/Jio-

lo congettura ) il Celio monte , il che se f-jsse , con-

verrebbe dire essere stato quell' Apollo sn'l priiiiipio

della Regione fuori dell' estremità semicircolare del

Circo , ove il Monte Celio può riguardarsi ; E per-

chè affermarlo di certo ivi non ardisco . resti pure

incerto dove egli fosse .

L' Altnre dedicato da Ercole , o Giove Inventore fu . ^ .

1 n ^1 • •
Il I j- "^^ '°'"*

presso la r<'ita Ingemina , e presso nlla spelonca ai .nvento-

Cacco j della quale nella Regi<jne i3 J.'i >n'gi nel pri- ns

.

mo : Cumque ca^deni expiasset aqua fiumivis , in

proxinio aram Jovi Inventori posuit ; quw est Jìo-

nioì prope Portam Trigiminam , et ob inventas bo-

t'e,? Joxìi jm'encum sacifi-^nvit . Il qual' Altare essere

stato diverso dall' Ara Massima , eh" egli dopo eresse

a se stesso , mostra il medesimo Dionigi poco dopo

pienamente T'-^gionandone , e ponendola presso' 1 Foro

Boario . Onde chi per non di<;oostar 1' Ara MassÌJna

che crede una stessa con quelli di Giove Inventore
,

dalla Porta Trigemina , va imningiuando quella Por-

ta presso la Scola Greca , troppo tr. via .

Presso al Ponte ?!milio , detto prima Subliclo il
'^'l's Por-

m • T r» -1 -11 • ' j tumni ad
1 empio di rortuiino si legge ; iJ quale pereto dove

p^^^teni

ad un dipresso fosse , i pilastri dur.'inti ancora di iEmilium

quel Ponte l'insegnano . Ivi intorno tutto è occupato

di cortili da ripor legna . Pretendono alcuni , che il

Tempio di Portunno sia quel rotondo Tempietto di

S Stefano, ciré in riva al Tevere presso lo sbocco ^ Stefa-

della Cloaca Massima, detto da altri Tempio d' Erco-
j,^ ^^ j.^_

le , da altri di Vesta , allegandovi per argomento la vere .

vicinità del Ponte ; eppure i pilastri dell' Emilio gli

stanno mollo lungi , ed assai più presso gli è il
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Ponte Senatorio , o di S. Maria , che oggi è rotto .

Chi dicesse essere stato 1' altro di Portunno , che da
is or-

YJjtQpg 5J scrive , direbbe conclusione di meno eviden-

te fallacia, né protrebbono gli occhi condnnnarla per

falsa j ma però senza prova, e indizio proferirebbe^,

cosa , come che possibile immaginaria (i)

(i) La propeudeiiza di Cardini in credere questo tempio

quel di Portunno nou può sostenersi con verun argomen-
to . Ometto di enumerare e confutare tutte le altre opi-

nioni , non essendo mio scopo fare il catalogo delle stra-

vaganze antiquarie. Solo de' due più ricevuti sentimenti es-

porrò le ragioni onde possa adottarsi il piOi probabile . Gli

uni lo dicono tempio di Ercole Vincitore, gli altri lo di-

chiarano Tempio di Vesta. Quei , che lo vogliono di Ercole

adducono per prova principale la sua rotondità corrispon-

dente a ciò che Livio ( lib. io. e. ) asserisce : In sacello Pu-

dicifi ce Fui rifilo 1(11 le iiijhro Boario e,r/ ad ylEDEIM RO-
Tt^NDAM HERCrUS : que>ta opinione però fu molto

bene confutata dal Nardini nella Regione VITI, dimostran-

do, che il Foro Boario non potè giungere fino là . Malgra-

do ciò è stata non ha guari riprodotta con magi;ior forza.

Tralascio ciò , che dice il Marliauo sul ritrovamento del ve-

ro tempio di Ercole presso la Scuola Greca , distrutto ai

tempi di Sisto IV. essendovi delle controversie sopra quel

racconto , come dimostra il nostro autore nella Regione

Vili. A me sembra però tanto chiaro che non possa esse-

re questo tempio quello di Ercole che non so come si sia

potuto mai mettere in campo simile opinione senza voler di-

struggere la demarcazione delle Regioni . 11 tempio di Er-

cole Vincitore era nella VITI. Regione, il Tempio di Erco-

le Vincitore era nel foro Boario; ed il tem])io , che esiste

nel luogo in cui sta non potè essere che della XI. e fu

tanto lontano dal Foro Boario , che quello era ai piedi del

Palatino, questo è sul Tevere. Quanto a coloro, che lo

dicono di V^csta, conviene distinguere non potere essere

mai il celebre tempio di Vesta in cui si conservava il Pal-

ladio , ce. il «[uale abbiamo veduto che era presso il Foro

Romano, e come dice Dionigi fra il Campidoglio, ed il

Palatino. Potè però essere uno di quo' tempietti di Vesta,

che erano in ciascuna curia come Dionigi stesso (limosi ra;

e questa opinione è sostenuta dalla sua forma rotonda, dalla

tradizione , dalla sua consccrazione in Chiesa di S. Maria

del Sole , e finalmente da una stessa sorte che ne" bassi tem-

pi ha sofferto insieme con quello di Vesta a Tivoli il quale

fu detto della Sibilla, e cosi ancora volgarmente si appel-

la; nella stessa guisa il nostro nelT ordine Romano del iiit-o

si trova chiamato Tcniplum SibjUcc . Io però sono lungi dal
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Quel rotondo Tempietto non è slnino , che fosse Sacellum
il Sacello di Volupia , di cui Vairone Lib. 4- e. 34. Volupi»

prM-Inndo delln Porla Romanula : Qiue habet gradus

in na\>alia ad Volupice Sacellum . Que' Navali ,

qunndo il Tosto non voglia dire iu nuova f^ia , che

da! Palatino si riguardavano , altrove essere stati non

è possibile ; ed è necessario dire che fosse 1' antico

sbarco ,
prima , cìie al tempo d' Anco Marzo fosse

col Ponte Subblicio impedito alle INavi arrivar tant'

oltre . An/à ass;ii dopo esservi durato lo sbarco de'

bnrchiì . che a seconda del iìume venivano prima che

si fabbricassero gli altri ponti, non è negabile. Se

dunque 1" ^-id Voìupice Sacellum, si riferisce da

Varrone ai Navali
,
parola più prossima , il Sacello

di Volupia fu altrove, tra S. Anastasia, e S. Teo-
doro . Dovunque si fosse , nell' aitar di questa Dea
essere stato il simulacro di Angeronia sua contraria

scrive Macrobio nel i. libro de' Saturnali ; e. io.

Duodecimo vero feria; surit Divce Angeronice , cui

Pontijices in Sacello Kolupi<K sacruni Jaciunt , quant

f^crrius Flnccus Angeroniaìn dici ait , guod Ango^
res , ac animoruin soUiciludines propitiata depellat.

Mnsurius ndjicit siniulacruìn ejus Dece ore obligatQ
,

atdue signato in ara Volupias proptera collocatum
^

quod qui suos dolores , anxietatesque disimulant
,

protendere che sia questo di certo un tempio di Vesta ;

ma solo ho voluto accennare quelle ragioni che rendono
questo sentimento molto più probabile dell'altro.

Venti colonne di ordine corintio scanalate di marmo
formavano il peristilio di questo tempio, delle quali una è

mancante. Manca ancora tutto T architrave. Lo stile è as-

sai buono, e forse potrebbe appartenere all'epoca di Do-
miziano . I capitelli e parecchie colomie hanno molto sof-

ferto , e gì' intcrcolunnj erano stati ne' tempi barbari mu*
rati, allorché fa ridotto in chiesa. Kegli anni scorsi però
furono abbattuti que" muri, l'u ristaur.ata la cella , ed il tem-
pio ha riacquistato parie della primiera sua venustà . Intor-

no al tempio ricorrevano ire £;radini; la cella è a bugne,
anche essa di marmced esiste in gran parte . Oltre la porla,
due grandi fenestre davano lume all' interno , come si rede
praticato auche in quello di Tivoli . Tiranesi osservò ne
capitelli delle pine, invece di caulicoli; e ciò Io decise a
di.;hi;irarlo tempio di Cibcle : ma la sua esservazione è st?ta

trovata inesatta

.
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perveniant patienllw. beneficio ad maximam volupla-

tern .

La medesima riva del Tevere detta da noi gli aiul-

chissimi Navali ( quando però in Navalia si dica da

Varrone la porta Romanula aver avute le scale ) es-

Pulchiuin sere anche stata detta Pulchrurn littiis , con meno
'""*'

incertezza dissi nella X. Piegione
,

giacché ^radus

pii/c/iri litloris furono dette le scale , che dall' ango-

lo del Palatino calavano a quella volta . E' credibile,

~ . che Tarquinio Prisco indirizzandovi la Cloaca Mas»-
Emissari- .

i
, • • i i • rn

nm Cloa- Sima, ove pur Oggi SI vede sboccare in 1 evere, e

cae Max. ristringendovi alquanto il letto del Tevere , vi faces-

se argine , e muro , dal quale adornamento prendesse

la riva nome di Pulchrurn ìittns ; nella quale anche

oggi mura di grosse pietre quadre si veggono (i) .

Gli Edificj , eh' erano dalla Cloaca Massima
al Foro OUtorio .

CAPO QUARTO.
S.M. LJ N' antico Tempietto oggi a Santa Maria Egizzlaca

^gizzia-
j^^icj^tQ (jm,jj presso al Ponte rotto , che ha indi mo-
dernamente preso il nome di Santa Maria . E' cre-

duto dal Biondo Tempio della Misericordia , cioè

deu'a^Mi-
^' ^^ilo , sognandosi da lui 1' Asilo non su' 1 Campi-

sericor- doglio , ma tra il Campidoglio , e 1' Aventino -, a
àia . gj^g non. occorre risposta nuova . Il Volaterrano giu-

dell'oBuo dicollo il Tempio della buona Fortuna . Il Fulvio

7zfl forcu della Pudicizia Patrizia ; i quali ambi erano nel Fo-

^XA P
^^ Boario . Ma ben vide il Mnrliano , che quel Fo-

dicitise i^'O ^^^ si dilatava tant' oltre ; e se la Pudicizia Patri-

Fatritix. eia è posta da Vittore nelP 8 Regione ,
quella non

potè giungere a S. Maria Egizziaca ; poiché non avrebbe

lasciato luogo a questa da passar dal Circo al Poute

(i) Poco più oltre lo sbocco della Cloaca iNTassima si

trova quello delT acqua Crabra, alla quale è stato moderna-
mente dato esito rompendo un pezzo del puic/irum littus .

Quindi vengono i magazzini del sale presso i quali nel i665

fu trovata una lapide , che oggi si conserva nel Palazzo Al-

bani alle quattro Fontane, eretta ad onore di Druso dalla

plebe Komaua delle XXXV. Tribù .{Mss, Chig. mc/n. n. 5-)
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ile' quattro Capi , al quale perveniva . Lo disse egli

il Tempio della Fortuna Virile fatto da Servio Tul-

lio alla ripa del Tevere ; di cui Dionij;i nel 4* >Ser-

vius duohus Foiliince 1 emplis conditis , al-

tero Borice Fortuiice oh perpetuimi ejus Javoicni , in

Foro Boario , altero in ripa Tiberis rpiod ForiuncB

f'irilis appella^'it , sicut et hodie vocalur : gli si op-

pone il Donati slimando il Tempio della girile es-

sere stato il medesimo , clie della Forte Fortuna , il

quale perdi' era fuori di Roma non potè essere

quivi . Varrone così nel 5. lib. e. 3. Fortis Fortunce

apjK'llatus ab Servio Tullio Bege
,
quod is fauum

Fortis Fortunce secuuduni Tiberini extra Frbem
Bomam dedicai^it Junio mense . Crede però S. Ma-
ria Egiziaca 1' antico Tempio della buona Fortuna ,

che Tullio fé' nel Foro Boario j il (juale egli dice es-

sere pervenuto al Tevere da un Ponte all' altro ; ma
cosi vasta ampiezza a quel Foro già dissi impossibi-

le . E' anche chi definitivamente lo pronuncia Basilica

di Caio , e di Lucio , per essere di forma quadra ,
Basilica

. , . ^7. ' . -, . . \ . . (Il Caio ,come si legge in Vitruvio , e per due Iscrizioni ri- ^ ^^ ^y.

trovate ivi appresso ; le quali dal Panvinio si porta- cio .

no , e sono le seguenti .

C. CAESARI. AVG. F.

PONTIFICI COS. DESIGNATO.
PRINCIPI. IVVENTVTIS.

L. CAESARI . AVG. F.

DESIGNATO . AVGVRI . COS.
PRINCIPI . IVVENTVTIS .

Le quali Iscrizioni , oltre che possono essere state

col tempo trasportate ivi da altro luogo , non danno
alcun cenno di Basilica , ma solo di statue dirizza-

te a que' due giovani forse per altro , non fanno il-

lazione sufficiente ', e quando nnche diano alcun' in-

dizio di Basilica
, potò essere stata la Basilica non

quel tempio , ma ivi appresso . In ultimo giudizio-

samente osserva il Donati dall' umiltà , e rozzezza del-

la fabbrica apertamente dichiararsi non esser' opera

di Augusto falla a nome de' suoi Nipoti : ed io con-

fesso , che ravvisandosi la viltà della materia , la pic-

ciolczza , la bassezza , ed insieme la maniera anlichissi-
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ma della struttura, mi sem^bra la più memorevole relif

quia delle Romane autichilà , cioè di (quelle , che ante-

cederono ai lussi , e alle magnificenze seguile dopo (i).

Che risolveremo dunque essere stato , esclu^i i

Tempi della Misericordia , della buona Fortuna , e

della Pudicizia Patrizia con buone rai^ioni , rciiti ciuel-

^desFor- ^^ della Fortuna Virile , che dal M.u'liano si dice ,

tunaeViri- Questo , e 1" altro della Forte Fortuna essere uno
li« ec. stesso non sembra a me giudicabile ; ancorché Plu-

tarco nel libro de Foiluna lioinunoriiin dica : Ouce
vero ad Tibevitn dedicala est Fortuna Fortis , sci-

licet vi omnia vincendi prcedila , et generosa , et

Janum in Hortis Populo a Cassare les^atis cedifica-

Differtn- verunt etc. poiché Forte Fortuna essere stata detta non
za tra dalla fortezza , o Tirilità ma dalla fortuita , cosa di-

f^'^^J^
'• /^ xersìssìmh , Cicerone fa fede nel -2 delle Leggi e. zi

Fortuna . Fel Fors in quo incerti casus significantur magis ;

e con pili diffusione si legge spiegato da Nonio nel

titolo de dijjcrentiis verborum ; oltre che , se il gior-

no sacro alla Forte Fortuna fu del Mese di Giugno
secondo Varrone già portato , ed Ovidio nel 6. de^

Fasti V. 769 e. seg.

Quani cito venerunt Fortunce Fortis honores
,

Post septevi luces Junius aclus erit ,

Ile Deani Iceli J'orteni celebrate Quirites
,

In Tiberis ripa numera Regis ìiabet .

Pars pede ,
jmrs cliani celeri discurrite cjinba ,

Nec pudeal potos inde redire domimi .

(1) Questo tempietto (ror<line joiuco,pseu'loperittero, ha
quattro coloDiie di fronte e sette di fianco, oomprore cinque
mezze colonne incluse nella celi »,cosichè propi-fauientc parlare

due sole sono le colonne di fianco. Le colonne intiere sono di

travertino egualmente che il bel basamento continuato, so-

j)ra il quale poggiano, e V architrave ; i muri della cella e le

mezze colonne sono di travertino , peperino e tufo. Tutto
però mostra che avendo sofferto per il fuoco fu risarcito

con stucco. Quattro mezze colonne ornano pure la parte

postica del tempio . Que.^to tempio è il più perfetto model-

lo d'ordine jonico che si abbia in Roma, sì per le pro-

porzioni, che per il gusto e l'esattezza del lavoro. Negli anni

scorsi fu scavata la parte laterale che guarda il Tevere, e fn

scoperto il bel basamento che ricorre egualmente intor-

no ai tre lati dell' edificio .
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Ferie eoronatcc juvenum coiivi^ia Untres ,

JMidtaque per niedins \>ina bihantur aquas .

Plehs colà liane; quia qui posuit de plebe fuisse

Fortur , et ex huuuli sceptra udisse loco .

Quello della Virile fu il primo d' Aprile , e con ri-

to divei-sissimo sì celebrava . Teslimonio il medesimo

Ovidio nel 4- v. i43. e seg.

Discite nunc
,
quare Fortuna^ thura Virili

Deus eo, gelida
,
qui locus humet , aqua .

j4ccipit ille locHs posilo sciamine cunctas
,

Et intiutn nudi corporis ornile yidet

.

Ut te^at hoc cceletque viros Fortuna Virilis

Prcestat , et hoc parvo thure rogata facit

.

Ne j)igeat trilum niveo cum lacte papaver
Sumere , et e.rpressis niella liquata favis .

Sicché, se quello della Forte Fortuna dice Varrone

essere stato fuori di Roma in riva al Tevere , di cui

pili ampiamente nella Regione 14, questo della Vi-

rile fabi-ìoato pure ia riva al Tevere dal medesimo

Servio per detto di Dionigi , non possiamo senza erro-

re crederlo fuori di Roma : e se fu dentro , fu in

questa Regione , di cui era tutta la ripa del Tevere

tra la Porta Trigemina , e la Flumentana . Che di-

remo dunque , che fosse S. Maria Egiziaca col Mar-

liano ? Ripugnanza alcuna , che faccia negarlo , io non

iscorgo j ma uè però evidenza , o congruenza grande

da affermarlo vi veggo . Può essere , e non essere

,

difficilmente potendosi senza alcuno special rincontro

giudicare identità di una fabbrica delle basse , e vol-

gari , Potè essere quivi : poteva non meno essere ( quan-

do il Sacello di Volupia sia stalo altrove) la roton-

da Chiesetta di S. Stefano , essendo la rotondezza as-

sai convenevole alla Fortuna ; e potè finalmente sul-

la riviera medesima essere altrove

.

Che la statua di legno di Servio Tullio fosse in ^/^f„^ j,;

questo Tempio della Fortuna Virile, come si scrive legno di

dal Panvinio , è un equìvoco manifesto j
perchè esse- ^'^''''^'^

re stata nel Tempio della Fortuna , eh' era nel Foro non fu

Boario , si ha pur troppo chiaro da Dionigi nel 4- 6 quiv: .

da Ovidio nel 6. de' Fasti .

Le parole poco fa portate d'Ovidio :

Delis co
,
gelida

,
qui locus hiunct , aqua ;
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Se s iiiiendani) del T-nere , che gli era appresso , oppur

di altra umidi là , die vi fosso, lascio ali" altrui arbi-

trio . Ili tulia [uesta riviera n.m è oggi vestigio di

tal umidità. Ben* è facile, ch« anticameale , essendo

il sito assai più bass'> vi fosse .

In faccia di S. Maria Egiziaca è una casetta non

intera, di struttura anJchissima con intagli diver-

si . Scrive il Fulvio, che al suo tempo si diceva dal

volgo Gasa di Pilato . Vltr! con poco miglior ragione

la stimano di Gola di Rienzo ; e già in una porla a

caratteri meno antichi Padrone della casa si legge

un tal Nicolò, di cui , non molti secoli sono, do-

vette essere (i). Basta a noi , che la struttura della

(i) Dopo ciò che 11 P. Gal>riiiì ha dimostrato

nel Coinincuto sopra il Pocmefto SPIRTO GEXTIL^
che il Petrarca indrizzò a .Vicola di Lorenzo Tribuno e

poi Senatore di Roma ec. (cap. 6 e .^eg. p. 68 e sei^.)

semìjra certo che questa fabrica, già detta Monzotie distrutta

da Giacv>:no Stefaaesohi nel ijij, fo=se ristabitita da Nicolò
di LoreuzOiO'sia Gola li Rietii), rribani,e Se-iatoredi Roma
n;'! Secolo XIV^. il qual', la donò al un Oavi I suo figliuolo

naturale. L'iscrizione p^rò riportata 'ìal Gabr ni non è esat-

ta', on le stimj bene di ridonarla j'ii li coniro colla mede-
sima divi .ione lineare , e qua.ita se ne leg;;e al presente .

In Gabri.ii ancora potrà v^elerìi 1' i.i^e^ao a spiegazione

che dà ielle sigle, che in verità sono quasi inintelligibili .

nis . iVIi estenderei più a lungo sopra <juesto monumento
di un p-?rionaggio tanto fa noso per le sue avventure se pri-

ma di me non 1' avesse fatto il Gaivrini

.

V
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casa è di qualche considerazione
,
per essere più an-

tica delle incursioni de'Iiarbari (2); onde tanto la vi

-

cina Chiesa di S. Maria Egiziaca, quanto questa fab-

brica slimo io raenaorabile in Roma , come più ò dif-

ficile , che durino i residui delle cose antiche umili
,

che delle superbe .

Tra S. Maria Egiziaca . S. Giorgio , e la Scola

Greca dicono il Biondo , il Fulvio , ed altri, che al

lor tempo era abitato tutto da Meretrici; onde è di

qualche maraviglia , che queK sito oggi disabitato, e

l'idotto quasi in una gran piazza abbia perdute tutte

r abitfizioni in tempo , che Roma è andata risorgen-

do , e fabbri caud osi .

Il maggior Velabro ponsi in questa Regione da

Velabrum ^' '^'^^''^ • ^'^ Rufo gli si legge aggiunto In Foro Oli-
Hajus . torio; e nel nuovo Vittore leggcsi di più registralo

J^elabrani iniiius ; ma con quanta credibilità l'uno, e

r altro si veda . Se la Chiesa di S. Giorgio fu nel

Velabro , ses^ue , che uno almeno de'Velabri fosse tra

il Foro grande , e il Boario , e perciò nella Regione 8.

del Foro, della quale era il Boario, non nell'i i. di

che si hanno anche rincontri , e specialmente in Li-

vio nel y. della 3. e. il. In Foro pompa constitit

Inrlt; f^ico Thasco , Felahroque per Boariwn Foriun
in Clivwn piihliciun ec. Avendo con ragione dunque
Vittore , e Rufo registrato in questa Regione solo il

maggiore , ben fa semplicità , e p »ca pratica di chi

nel Vittore nuovo scrisse anche l'altro .

E l il maggiore , che nel foro Olltorio fosse non

}? °'^°
è meno strano , ove il ripetere solo ciò , che Velabro

Olltorio
1 . . T-. 1 Tf 11 1 -1 r> 1

era, chiarisce tutto . ru la Valle , che tra il rala-

tino, l'Aventino, ed il Foro , stagnandovi prima

l'acque del Tevere navigavasi . Così spiega apertamen-

te nel 4- Varrone e. ^. Itaqae eo (nell'Aventino)

ex Urbe qui ad^cliebantar ralibus
,
qundrautcìn sol^

vebant , cujus vestigia
,
qaod ea qua Limi itar Fe-

labrum , et un de asccndcbant ad rimiaìn nova via

luciis est , et SaceUuni Laniin , Felabrani dicitur a
veliendo ec. E Properzio nell'Elegia 9. del 4- libro;

(2) E' falso , secondo ciò che si dice nella nota pre-
cedente , che l'edificio in questione sia anteriore all'epoca
delle incurzioni de' Barbari

.
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Qua f^elabra suo stagnabnnt Jiumine , qaaque
iVaiUa per u/ba/itis velijìvabat aquas .

E nell" Elegia 5. del libro 2. Tibullo v. 34- e 35.

Et qua. f elabrl J{('gio patet , ire solebat

Exiguus pulsa per vada linter aqua .

Concesso dunque , che colai Valle , o regione col

tempo si i-ìstringes.se da nuovi nomi di contrade, co-

me avvenif suole bene spesso, ed è anche verisimi-

le avvenisse tjuivi , a qual minuzia poterono mai ri-

dursi i Yelabri , che il maggior di essi divenisse par-

ticella di un foro ? fu forse conYert*to in arco ? in

statua ? in portico ? in Basilica ? in angolo ? mi si

spieghi ciò , che per il maggior Velabro nella piazza

Olitoria si debba intendere . Se quei Foro era fuori

delle mura , fuori nou se ne potrà porre il Velabro;

per cui le pompe dentro la Città dal Foro si condu-

cevano al Circo . Ovidio nel (). de' Fasti v. 4^5 4^^*
Qua ì^elabra solenl in Circuni ducere poinpas.

\il prceter salices , crassaque canna fuit

.

Le quali pompe posson distesamente leggersi nel fine

del 7. di Dionigi . Andando dunque per li \ elabri le

pompe al Circo , erano queste strade , o contrade ver-

so il Circo indirizzate , o forse ancor piazze , le qua-

li , o una di esse almeno cominciava dal Vico Giu-
gario , o dal Turario , come nell'S. Regione mostrai.

Del maggiore , e minore V elabro Varrone scrive nello

stesso libro 4- e. ii. Lauto/ce a Lavando
, quod ibi

ad Januni Geniinuni aquoi calidoi Juerunt . ^'/b eis

palus fuit in minore Velahro , a quo
,
quod ibi ve-

fiebantur lintrihus f' clabruin ; ut iliad majus , de

quo sunra , dictum est .

Quindi possiamo noi trarre, che il luogo, do-

ve queir acque già scaturienti presso al Giano gemi-

no nel principio di Roma andavano a far laguna pas-

sato il Foro , era il minor Velabro ; che però nella

Regione del Foro s'inchiuse. 11 maggiore fu nello spa-

zio più ampio di quella valle , il quale essendo più

verso il Tevere , imboccava anch' egli nel Doario , e

fu facilmente tra S. Maria in Portico (presso dove

pervenivano le mura ) , e la Scola Greca .

Il Fico \elabrense si aggiunga qui da Paolo Me- Fic"* Ve-

rula , coU'autorità di Marciale nell'Epigramma 53. '-^brensis

del libro 1 1

.

r 2



Vicus Pi-

scarius .

iEdicula

Jnnunis*

Argile-

tam .
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Altera non deerunt tenui versala favilla -^

Et f^elabrensi massa recocta Fica .

Ove vedendosi massa cotta con fico , o ficlii, non d'al-

cun albero di fico, che fosse nel Vclabro , ma di fi-

chi verdi , o secchi , che oel \ elabro si vendes-

sero , intenderei. Altri testi, e forse melali o , leggo-

no recocta foco , ed i) Panzirolo v' intende il cacio

assodato al fumo ; né è forse strano vi vada inlesa

ricotta, che ivi si dovette cuocere, e vendere

.

Il Vico Piscario , che si annovera qui da Rufo,

non sarà ( cred'io) chi dubiti essere stato congiunto

al Foro dello stesso nome ; col qual supposto il Foro

Piscario non altrove potè essere, che sull'estremo

della Regione S, toccante forse Pti. , nella quale

stando il Vico doveva terminare nel Foro ; e siccome

è solito de" Vici 1' avere 1' edicula , nel Piscario fu fa-

cilmente la edicula di Ginnone , che in P«.ufo si leg-

ge Junonis ; e fu forse quella, che Junionium si

legge in Varrone ( benché molti testi abbiano Janiini

e Janium ) le cui parole sono : Secundum Tiberini

ad Junoniani forum Piscarium ec. così altre edicole

si leggono Dianum , Minervium ec. e A arrone cosi

accennerebbe quest' edicola nel Foro Piscario , ma
dalla parte vei'so il Tevere sull'imbocco del Vico pur

detto Piscario ; eh' era perciò nelT 1 1 . Regione , o

piuttosto stando l'edicola nel fine del vico presso al

Tevere , come nel principio il Foro presso al \' ela-

bro , Varrone ivi colla menzione del Foro comprende

forse anche il Vico .

I/Argileto pur fu quivi, contrada , che nel Fo-

ro Oli torio cominciando dicono aver terminato nel

Vico Tusco . Che nel foro Oli torio cominciasse non

è dubbio . Severo nel y. delTEneide v. 60^. parlan-

do dei Tempio di Giano : Sacrarium hoc Numa Pom-
vilius fecerat circa imuni Argiletuni juxta Tltca-

trum Marcelli : e Livio nel 1 e. 8 Januni ad in-

fimum Ari^iletum indicem pncis , bellique fecit ec.

Ma dell' altro capo , ch'era il sommo Argilelo , io non

so veder cosa certa , né indizio, supponendosi da gli

Antiquari aver terminato presso al Vico Tusco , ma
non mostrandosi . 11 Marliano allega Fabio Pittore li-

bro apocrifo , la cui favolosità assai ben si scorge con-

fondendo il Vico Tusco , e V Argileto col Celiolo , e

colla Valle fra il Circo Massimo, e l'Aventino, Io
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Hon niego , che se la contrada detta Argileto comin-
ciò nel foro Oli torio presso al Teatro di Marcello

,

cioè tra il Palazzo de' Savelli , e' 1 Tevere , non po-

tesse lungo il fiume stendersi fin dove il Vico Tu-
sco dal Fero attraversando il Velabro giungeva for-

se al ponte oggi rotto di S. Maria . Ma perchè non
poteva parimente -cominciando sotto il medesimo Tea-

tro , senza entrare nelle antiche mura, stendersi pur
lungo il fiume, dove è oggi il Ghetto degli Ebrei ?

Basta . Credendo noi possibile 1' una riviera , e l'al-

tra per 1" Argileto , seguiamo , ma non con tante as-

solute afiirmative , come altri fanno, la corrente ; di-

cendolo quella strada oggi stretta piena di casette

umili , che dal ponte de' 4- capi va a S. Maria Egi-

ziaca ; nella qual via la porta Flumentana si apriva.

Del nome due etimologie si apportano , una dal- Etimolo-

la morte d'Argo ospite d'Evandro sepolto ivi , di^"^ *

cui Virgilio nell'8., 1' altra dalla creta o terreno gras-

so , ch'ivi era . \ arrone così nel ^.c.'òi.Argileturn siint

qui scripserunt ah Argo , seu quod is huc iwnit

,

ibique sepultus sit ; alii ab argilla
,
quod ibi id ge~

nus terree; e Servio nell' 8. dell'Eneide v. 345.^/'-

giletiun quasi Agri Icetuni multi volunt a pingui

ferra , alii a fabula ec. e che ivi fosse creta non.

inverisimile lo mostrano le botteghe de' Cretaj vici-

ne , eh' essere state prima nella valle del Circo Mas-
simo Varrone dice nel 4* e. 3-2. Quod is locus es-

set inter Jigulos ; e dopo nell' altra Valle pur sot-

to l'Aventino su '1 Tevere vi si addita dal gran mon-
te di vasi rotti detto Testacelo .

Neil' Argileto essere state botteghe specialmente BibUopo-

di Librari cavasi dall' Epigramma 4 del primo libro larmn ec,

di IVIarziale ;

Argilctanas mavis habitaj'e tabernas
,

Cam libi parade liher scrinia nostra x^acent

.

Il medesimo in fine dello stesso libro epigr. ii8. a

Luperco , che lo richiedeva del libro suo :

Quod quceris propius petas licebit ;

Argi nempe soles subire leluiii .

Contra Ccesaris est forum Taberna
Scriptis postibus liinc , atque inde totis .

Omnes ut cito perlegas poetas .

lUinc ine pete ec.
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AUrt Efl esservi staiti nitri Artigiani mostra il medesimo Mar-

£oHf£/ie. zialc nell'Epii;r;imma i^. del Libro 2.

Tonstri.c SulmrrccJaucihus primis ,

Criieiìtn pendent qua flaf^elln tortorwn
,

^4r\^ifpic Iftuni niulUis obsidet sutor
,

Sed ista tonsirix Amiane non tondet ec.

Co' (juali dìie luoghi ultimi ricerca il Donati, come
l'Ar^ilelo j)olesse dal Teatro di Marcello pervenire al

Foio dì C<rsare , ed alln Suburra , e dalla difficoltà

fi ridotto a f ire un dilemma : o che due furono gli

Argileti , o che Marziale , o Servio errò . Io per me
direi , che Mar/Jale non suppone ciò ', ma in un'E-
pigramma assegna a Luperco due botteghe, nelle qua-
li si vendevano i libri stioi , nell'Argileto , ed incon-

tro al Foro di Cesare . Neil' altro paragona una To-
satrice ad un' altra , elrera irei principio della Su-
burra , ed a molti Sarti dell' Argileto , senza inferir

tra que' luoghi congiunzione .

_, ^ Abitò neir Argileto Oiiinto Cicerone, che una

Ciceronis, ^asa VI conipro , e vi labbnco , Cicerone ad Attico
et Pacilia- nell' epistola l

'J.
del primo libro: Quintus Frater ,

qui Ar^ilctnni cedificii relLqmim dodranteni emit .

H. S. DCCXX f'\ Tusculanutn venditat . ut , si pos-
sit , emat Pnciiinnam doniuni .

_ ^ Fatta menzione del Foro Olitorio, conviene si
FornmO- , ^ . „ /> • i ii
liioriuin .

vci^'f» ove losse precisamente . j:iiSsere stato luori aelJa

porta Carmentale ove è piazza ^lontanara , tutti con-

cordano
,
per quello , che del Tempio d' Apollo si

scrive da Asconio nell' Orazione In toga candida di

Cicerone : ^ed illam denionstrat ,
quce est extra por-

tam Carmenlalem inter forum Olitoriuni , et Cir-

cuni Flaitìiììiutn : mo se il Teatro di Marcello , e

per consegncMza anche piazza Montanara era nella Re-
gione cj. non potò star' ivi il Foro Olitorio , ed es-

sere dell' 11. Diciam , ch'egli era dunque fuori del-

le mura sì , ma tra il Teatro di Marcello , il Teve-
re , e la porta Flumeniana , cioè in alcuna parte del-

lo spazio , eh' è tra il Ponte 4- capi, il Palazzo de'Sa-

velli , e Sauta Maria in Portico , Di esso foro così

scrive nel 4- l'hro Varrone e. Sa. Forum Olitoriui^

hoc erat antiquum mnceUum , uhi oleruni copia .

In questo Foro, com' anche su 'I Campidoglio,
essere stato solito farsi subastazioni , e vendite di be-

ni indica Tertulliano nell' Apologetico al id. Sic ca-
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pitoliuin , sic Oliforiuin Forum petitur , sub eadevi

i>oC€ prceconis , sub eaclein hasta , sub eadem. anno-

tatione Oufestorìs Diviultas addicta conducilur . _
,

¥-• 11-' r^y -11 ir •
L-olumna

Era nel loro Oh tono la colonna detta Lactaria, Lactatia.

dice Vittore, ad quam infantes lacte alendos de-

ferunt : di cui anche Feste in Lactaria . Potè ivi

essere qualche antica superstizione ; o come altri cre-

de , \i erano portati , come in luogo frequentato i Bambini

l)ambini esposti , acciò vi fosse chi caritativo se li pi- ^^P'^^^'' •

i^liasse , o facesse almeno allattarli ; e di quel luogo

intende forsi Tertulliano, mentre nel g. dell'Apolo-

getico dice : Jn primis Jilios exponitis suscipiendos

ab aliqua prcetereunle rnatre extranea .

Vi era uu Tempio di Giano diverso dall' altro Tcmplum

fuori della Porta Carmenlale fatto da Numa , come _-'^"' ^'*

ben SI osserva dal rulvio, essendo questo votato da

Duilio, e dedicato da Tiberio. Tacito nel 2. degli

Annali e. 49- lisdem tem/)oribus (Tibcrius) deum
cedes vetustale out igni abolitas casptasque ah Au-
gusto dedicavit . ... Et Jano Templum

,
quod a-

piul forum Olilorium C, Duillius struxerat
,

qui

primus rem Fiomanani prospere mari gessit , trium-

phumque navalem de Pvenis meruit . Il quale esse-

re stato quadrifronte racoglie il Donati dalle meda-

glie d'Augusto di Guglielmo Clioul . Io però non so,

se col Tempio da Tiberio dedicato, fosse una cosa

stessa il Giano d' Augusto , di cui Plinio nel 5. del

36. Item Janus pater in suo Tempio dicatus ab Au-
gusto , ex Aigypto advectus utrius manus sit

,
jam

quidem et auro occultatus . Donde si può trar solo,

che Augusto pose quella statua di Giano in uno de'

suoi Tempi > '^ forse nel quadrifronte, ove fu poi fat-

to il Foro Transitorio j se non si vuol dire, che in

quello di Duillio; come in Tempio nuovo , e non

ancora dedicato il ponesse ; ma basti a noi , che que-

llo del Foro Olitorio diverso era dall'altro, che fuo-

ri della porta Carmentale fabbricò Numa ; conferma

eflicace , che il Foro Olitorio non fu la piazza Mon-

Alia Pietà fu nell'Oli torio dedicato il Tempio da fj'^Jj^:
Acilio Glabrione ; Livio nel 10. della ^. e. \^. jFldes q.

dute eo anno dedicatce sunt ; Una Veneris ec. Al-

ter a in Foro Olitorio Pietatis : eam Aidem dedica- r/'»"'*

vit M. Acilius Glabrio duumvir , stdfjinmque aura- indorata
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tam
,

quce prima onuiiurn in Italia statua aurata
est

,
patri Glabrioni posuit . Is erat , qui ipse eani

jT^deni voverat quo die cwn Bege Antiocho ad Ther-
mopjlas dcpugnasset , locaveratque idem ex Sena-
tus Consulto . E \alerio Massimo nel 5. del 2. li-

bro §. 1. egli è in tutto conleste : Statuani auratam
nec in Urbe , nec in ulla parte Italice quisquani

prius aspexit
,
quam a M. Acilio Glabrione Eque-

stris patri poneretur in JEde Pielatis . Eam autem
yEdem P. Cornelio Lentulo , et M. Bebio Pamphi-
lo Cos. ipse dedicavit compos voti factus , Bege An-
tiocho apud Themiopylas superato. 11 qual Tem-
pio se il medesimo fosse col fabbricato nelle Carceri,

do\e fu poi fatto il Teatro di M.ircello , secondo Pli-

nio , di cui nel principio della Regione nona trattai,

non è facile dichiarare . Fu uno edificato con occa-

sione di un atto di pietà, che fé' una donna verso
la madre , o il padre , l'altro votato in guerra

; quello

nel Consolato dì Cajo Quinzio , e Marco Attilioj questo
da M. Acilio Duumviro nel Consolato di Cornelio , e di

Bebio. Par si accenni da Plinio quello già caduto,quando
"vi si fabbricò il Teatro di Marcello j registrato è questo

dopo più secoli da Vittore , e da Rufo . Ma se pur
fu uno

,
pii!i è da credere a Livio , e a Valerio , che

ad altri 5 e se quel fallo di pietà non fu forse favo-

loso , favolosa fu la fabbrica almeno del Tempio
,

giacché Valerio nel quarto del quinto libro senza far

menzione del Tempio , scrive anch' egli il successo .

Noi, che cerchiamo il suo silo
,
possiamo conchiude-

re , che , se il Tempio eia uno solo , essendo stato

nel Foro OHtorio, in cjuella parte del Teatro di Mar-

cello fu , che è volta verso il Tevere. Se poi fu di-

verso , e perciò dal Teati'o disgiunto, e forse anche

lontano, ci basti aver prijna circoscritti li confini del

Foro , in cui stava .

Màts Ju- Dentro que'confiui furono anche due altri Tem-
nor.is Ma-

pj Uq^ ^jj Giunone Mainla, l'altro della Speranza.

Del primo fa fede Livio nel 4. della 4- e. 27. jEdes

eo anno aliquot dedicatee sunt . Una Junonis Ma'
lutee in Foro Olitorio vota , locataque quadriennio

ante a C. Cornelio Consule Gallico bello , Censor

idem dedicavit . Crede il Sigonio , che non Matula',

ma SospitcB si abbia a leggere : ed invero Livio nel

secondo di quella Deca e. 20. , raccontando il vote
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di Cornelio guerregglante contro i Galli quattro anni

prima , dice : Cos. principio pugnce 'vovit yEclem So-

spitce Junoni , si eo die hostes fusi , fugatique es-

sent ec. Ma all' incontro , oltre che scorrezione del

Trascrittore, non essendo tra 3Iatutce ; e Sospitce so-

miglianza alcuna non sembra immaginabile (i) , Vit-

tore pone in questa Regione il Tempio Junoni Ma-
tutce , e Rufo y£des Mutuice , onde è verisimile, che

r un Tempio , e l'altro, cioè della Matuta , e della

Sospita fosse in quel Foro. Qual poi di essi fosse il

votato nella guerra Gallica da Cornelio, giacché l'u-

no , e 1' altro in diversi luoghi si afferma da Livio,

non so che dirne .

Questo Tempio della Sospita deve esser quello, di nonis So-

cui canta Ovidio (come nella Regione precedente di- spitae

.

cemmo ) nel i. de'Fasti v. 55. e seg.

Principio mensis Phrjgice contermina Matri
Sospita delubris dicitur auctanovis .

e non essere al tempo di Ovidio durato più in pie*

di , anzi né sapersi dove fosse , segue egli a dimo-
strare .

Nunc ubi sint qu(sris , illis sacrata Kalendis

Tempia dece , longa procubuere die .

onde non è maraviglia , che non si legga né in Vittore,

né in Rufo .

L'altro di Matuta porge dubbio, come cognome ''*''^^"'*

di Matuta si desse a Giunone , se Matuta detta da' Giunone

Greci Leucotea fu non Giunone , ma Ino . Così nel

primo delle Tusculane Cicerone dice : Quid Ino
,

Cadmi Jilia , nonne Lcucothea nominata a Grcecis

Matuta habetur a nostris ? e lo stesso replica nel 3.

de Natura Deorwn e. ip. Così anche Ovidio nel 6.

de' Fasti , e nel 3 delle Metamorfosi, e Plutarco ne'

Problemi i4- e i5. Onde fortemente dubito, che ia

vece di Ino , fosse corrottamente detta , o scritta Ju-

no . Dal Marliano quel tempio s' identifica con

una Chiesetta chiamala al suo tempo S. Salvatore in 5. Salva-

ci) Malgrado questa ilifncoltii immaginata dal Nardini

,

i migliori testi danno Sospitce e non Malutce: e d'altron-

de pare improbabile , rhe avendo C Cornelio fatto il voto

dì un tempio a Giunone Sotpiia del che non v'ha dubbio

,

n'ergesse in siiti vece vino a Giunone Mcitutu.
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tare in Mentuzza posto in piazza Montanara alle radici del
Mentuzza Campidoglio, senz'altea scorta, che della somiglian-

za, e poca nel suono ne'cognomi ; ma il site diver-

sissimo dal Foro Olitorio scuopre vanità .

Aedcs II secondo Tempio , cioè della Speranza , nel a.
^pei in F.

(Jgijg Leggi di Cicerone si dice consecrato da Cala-

tino : Rette etiam a Calntino Spes cousecrata est .

Da Livio nel secondo libro e. aq. narrasi conihattu-

to ivi fra' Romani , e Toscani : Adeoque id hcllum
ipsis institit moenibus , ut primo pugnatuni ad Speì
sii cequo Marte , ìterum ad portani Collùiam . Nel
primo della 3, Deca e. i>6. si dice fulminato: et yE-
dein Spei

, quw in Foro Olitorio est
, fulmine ictam.

]\el 4- della medesima e. aS. abbruciato . In Tem-
plis Fortuna^ , ac Matris Matutce , et Spei extra
porlaìn late vagntus ignis ec. Nel 5 . e. 6. poi rifat-

to : Comitia deinde .... sunt habita quibus crea-

ti sunt quiiique viri. . . et Triumviri bini , uni sa-

cris .... alteri rejiciendis a^dibus Fortunce , ac Ma-
tris Matutce intra portam Carmentalem , sed et Spei

extra portam.
,

quce priore anno incendio con sumpta^

Jìierant . Da Diodoro nel 5o. libro dicesi di nuovo
arso prima della guerra Aziaca d'Augusto; da Tacito

nel 2. degli Annali di nuovo dedicato da Germanico
sotto Tiberio .

(i) Qui adunque si fa menzione di tre tempj , cioè di

quello della Pietà dedicato da M. Acilio Glabrione , quello

di Giunone Matuta dedicato da C. Cornelio, finalmente quel-

lo della Speranza consacrato da Calatine, e per conseguen-

za tutti e tre antichissimi, e tutti e tre de' tempi felici

della Republica . Si crede comunemente di riconoscere que-

sti tre tempj a S. Nicolò in carcere dove infatti si vedono

gli avanzi di tre tempj , due di ordine Borico , ed uno di

ordine Jonico , ne' quali non si vede usata altra materia che

il peperino, ed il travertino, indizio di molta antichità . E
siccome sembra, che i tre tompj indicati fossero tutti e tre

nel foro Olitorio, e uno dappresso all'altro, quindi pare

assai verosimile che siano quelli a S. Kicolò. Le loro }iro-

porzioni architettoniche sono state pubblicate da Palladio e

e da altri, e recentemente dal chiarissimo Ab. Uggeri se-

condo le ultime osservazioni . Risulta da queste , che i tre

-tempj erano appena separati uno dall'altro, e che si saliva

a quello di mezzo mediante una gradinata che dopo il se-

condo gradino era tagliata da un gran piedestallo o basa-

mento, sul quale forse sarà stata qualche statua

.
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L'Ercole Oli'vflrio , che \ittore, e Rufo pongo- Hercrlis

no, nel Panvinio si legge così: yEdes Herculis O/i- Olivarius.

'ì'arii ad portcnn Trigeiìiinnm ; ma non so con qua-
le aiitorilh , o congettura . Presso quella porta essere

stato il Tempio d' Ercole Vittore , dissi , e dirò col

medesimo Vittore, e Macrobio . Dell' divario meglio
al parer mio si discorre dal Lipsio nel i5. degli An-
nali di Tacito ; ove con Plauto ne' Captivi Atto 3.

sccn. L V. 495.
Omries compacto rem aguiit

, quasi in Velabro
Oleaiii ,

addita nel \ elabro li venditori di olive , e con Vit-

tore gli pone appresso 1 Tempio di questo Dio . Io

crederei quell" Ercole non una statua delle fatte da
Augusto colla stipe csatln dagli Olivarj , come dell'

Apollo Sandalario , del Giove Tragedo , e dell' Ele-

fante Erbai'io già dissi
,

postagli presso il Velabio
,

ov'essi mercadantavano . Piace al Panzirolo di creder-

lo statua d'Ercole coronato d' olivo 5 perchè essere

stato nelle vittorie de' giuochi Olimpici coronato d'o- jnj £»i

livastro scrive Plinio nel 44- "^^l libro 16. Credane tis Patris.

pur cìaschediino a suo gusto ,

Altri Tempi si notano da Vittore, e da Rufo rr 1

1- r»- !• /-i j ti- • • ^
Tcmplnm

come di Ulte , e di Castore, e due bosclii sacri, cioè Castoris .

quel di Semele detto da luì minore , e quel di Sa-

turno col Sacrario , intorno a' quali io non ho che r e
,. ^~. .,. 1,.' o/r r • TI Lucus Se
dire . Virgilio neJl o. v. ót^b. la menzione d un bo- melis.

SCO dell' ArgilelO - Sacrarium

Nec non et sacri monslrat nemiis ArsLiìeti : L"^"'

non intendo pero far qui l'indovino . co.

Dal Panvinio si i\s,^ìurìa,e yEdes ^ìpollinis siedi-

ci, pensomi coli' autorità di Livio nel 10. della 4- jE<\es A-
ma quel Tempio essere stato nella Regione i3. o pollinis

altrove, dirò in ciucila. ]1 Campo de'Trigemini , che Medici.
1. ^ ,

*
11 1 . Campus

parimente egli pon qui , spettare alla medesima Xripemi-
i3. non è dubbio j perchè oltre la porta Trigemina norum

.

1' 1 1. non passava , e vedrassi meglio . L'Altare d'Ac- :^" ^*^^*

ca Laurenzia , che fu nel Velabro , e che il Panvinio inVelabro

pur nella qui , mentre era sull' imbocco della Via
Nova , e non longe a porla Romanuìa , come Var-
rone nel 5 e. 3. insegna . era nel minor Velabro

,

e perciò nella Regione 8. come ivi si è detto ; né
Varrone fa menzione d'Altare, ma di Sepolcro, ove
altri fiacrificj non si tacevano, che jaitntali. Fu in-
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gannato il Panvinio dal suo secondo Vittore ponente
in questa Regione Velahruni miniis , ove il Sepolcro
d' Acca si legge essere stato .

Arcus D, ^^^ c\nh[ maggior mestro , che il leggere nella

Coustan- descrizione della iSlotizia registrato qui l'Arco di Co-
*'"*• stantino ? Se la Regione XI. al CoUseo si fa giunge-

re ,
quale sconcerto di Regioni risulta ?

La Res^ione duodecima detta Piscina Publica

da altri descritta .

CAPO QUINTO.

Kon solo alla Regione del Circo Massimo , ma al

Circo medesimo quella della Piscina pubblica si con-

giungeva . Era ella tutto il piano , eh' è tra il Circo

Massimo , e le Terme Antoniane ; dì cui altra de-

scrizione antica noi non abbiamo , che quella di Vit-

tore , mancando affatto quivi , e nelle altre due se-

guenti il testo di Rufo.

Regio XII. Piscina Publica .

Vicus Veneris Almce ,

Ficus Piscince Publicce .

J^icus Diance .

Vicus Cejos .

Vicus Triarii .

Vicus Aquce salientis .

Vicus la ci tedi .

Vicus Fortunce Mamniosce.

Vicus Colapeti Pasloris .

Vicus Portce Raudusculance .

Vicus Portce Nevice .

Vicus Victoris

.

Horti Asiniani .

Area Radicarla .

Caput ince JYovce .

Fortuna Mammosa

.

Jsis Athenodoria .

y^des Bonce Dece subsaxance .

Signum Delphini .

Thermce Antoniniance ,

Septeni dornus Partliorum .
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Campus Lanafarius .

Donius Chilonis .

Cohortes tres f igilum .

Domus Coniiji cii

.

Privata Hadriani .

Fici XII.

jEcUcuLx XII.

Ficomagistri XLVUI.
Curatores II.

Denunciatoies II.

Irisulce IIMCCCCLXXXVf.
Donuis CXIV.
Balinece Privatce XLIV.
Lacus LXXX.
Horrea XXVI.
Pisti ina XX.
Regio liahet in ambitu pedes XIIM,
Dall' altro Vittore poco si varia ,

o si aggiunge , cioè ;

Il vico Aquce salientis , si dice salientis sì-

gni , alias aquce salientis :

Il vico Colapcti , si dice Colajiti pastoris,

alias Colapeti .

Il vico della porta Raudasculana , si dice

jftadusculance alias liaudusculancB .

Septizoniuìn Severi .

yóEdes Isidis .

Le Case si dicono CXXVIII. alias CXIV.
/ Granaj XXFITI. alias XXFL
I Forni XXr. alias XX.

Nella Notizia

REGIO XII.

iscina publica continet Aream radicariam , Vi-
ani nomavi

, Fortunani Mammosam , Isideni Athe-
nodoriain , yÌLdeni Bonce Deas subsaxance , signum
Delphini, Thermas Antoninianas, septem domos Par-
t/ioruni , Camputn Lanatariwn, Domani Chilonis, Co-
hortes ly.Figilum, Domani Cornifidi, Privatani Ha-
driani. fici Wy.A^diculce HXW. f^icomagistri XLIX.
Curatores duo , Insuiai duoniilUa quadringentcp o'^to-
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ginta septem , Domus CXIV. Ilorrca XVII. Balnca
LXIII. LacL LXXXI. Pistrùia XX. Continet pcdas
duodecim millia .

Nella Base CapilqHna sono li seguenti

dodici \ ici .

Pico J^eneris Almas .

Vico Piscince Puhlicce

.

f^ ico Diance .

Vico Cejos .

T ico Tviari .

Vico Signi Salientis .

Vico laci tedi .

Vico Fortunce Mammosca
T ico Colajiti pastori s

Vico portce JRadusculance .

Vico portce Nevice .

Vico Victoris

.

Dal Paaviiiio vi si aggiunge , o varia

parimente poco .

Fons LolUanus .

yEdicula Veneris Alma; .

yEdicula Diance .

jFidicuia Fortunce Mammosoe .

Ara Laverrtce .

In vece del Seltizonìo di Severo pone

Septizoniwn vetus

.

Vi si può forse aggiungere .

Area Piscince Puhlicce .

Domu\ Laterani

.

La seconda , e la i3. Regioni nominate ambe
dai monti , una CcUmontiuin ,

1" altra Avefiiinus ,

mostrano evidenti alle loro radici i confini della duo-

decima situata nella valle posta fra 1' uno , e 1' al-

tro. Della sua lunghezza è termine da una parte il

Circo ]Massimo , dall' altra si sa , die giungeva alle

Terme Antoniane in lei contenute . Fu Regione dì

giro breve, ma frequente di abitatori, leggendosi nel

giro picciolo
,
grande il numero dell' Isole , e delle

Case i.
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Gii edijicj della Regione XII. de' quali

si ha alcun line .

CAPO SESTO.

A.vere la Regione 12. avuto il suo priucipio pres-

so al Circo Massimo , Ammiano , se non erro lo di-

mostra . Narra nel ly. e. 8. che l'Obelisco da Co-
stanzo fatto condurre dall' Egitto

, per Ostiensem
portoni , Piscinamque puhlicam Circo Hiatus est

Maximo . Or la via
,
per cui dalla porta Ostiense

,

che è qìiella di San Paolo , vi si va a Cerchi , è in

faccia alla porta , e separando l'Aventino in due col-

li , va a finir per appunto quasi sull'orlo della par-

te lunata del Circo, né per altra via fu possibile por-

tar quell'Obelisco alla Piscina pubblica, ed al Cir-

co Massimo dalla Pfn'ta Ostiense . Onde convien di-

re , che quel poco di spazio
, per cui dallo sbocco

della via dell' Aventino passò al Circo , fosse del-

la Regione della Piscina. .

Ciò , che la Piscina pubblica fosse , eccolo in Fé- ^"^
,
f^l'

sto voc. Piscina^ . Piscince publicce hodieque jio- ca .

nien nianet , ipsn non extat , ad quam et nataluin
,

et exercitationis alioqui causa veniebat populus, lin-

de Lucilius ait ; pio ohluso ore pugil piscinensis res

est . Essere stata fatta , acciò vi si esercitasse la 10-

ventù nel nuoto , si ha anche da Marziale nel 44 ^^
ò libro :

In Thennns fugio , sonas ad aurem
,

Piscinani peto , non licei natare
,

Ad ccenam propero , tenes eiintem ec.

Fatta per commodità , e sicurezza de'princìpiaa-

ti nel nuoto , a'qunli il Tevere era pericoloso ; e se

al tempo di Festo non v' era più dopo le sontuosità
delle Terme di Agrippa , e di altri con stagni da
notare

, ed altre stanze da esercitarvisi , cessarono
facilmente a poco a poco altrove e Piscine , e Si-
sti

, e Ginnasj , e luoghi somiglianti. La medesima
da Cicorone si addita nella 7. Epistola del 3. libro

a Quinto fratello : fìomce , et maxime Appia ad
Martis mira proliivies . Crassipedis ambulatio alia-
ta

, Ilorti , tabernce plurinue , magna l'is aquce us-
que ad Piscinam publicani ; Ove la gran piena d'a-
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eque di tutto quel contorno si rappresenta . Fu fati»

forse ivi la Piscina pubblica coli' occasione dell'ac-

qua Appia , che ivi passava , e fu la prima intro-

dotta in Roma .

11 preciso sito suo non si sa . E come può sa-

persi , se al tempo di Festo non v' era più Piscina?

Essere ivi stata piazza , e capace ,
può congetturarsi

dall' esservi stati trasportali dal foro quasi tutt'i ne-

gozj nel tempo d'Annibale; di che Livio nel 3 del-

la 3. Deca e. 23. Cos. edixerunt : quotles Senatuni

vocassent , uti Senatores quibusque in SenaLu dice-

re sententiam liceret , ad portam Capcnam conve-

nirent -, Prcetores
,
quorum jurisdictio erat , Tribu-

nalia ad Piscinatn publicani posuerunt , eo vadiino-

nia Jieri jusserunt ', ibique eo anno jus dictum est .

Ttermse J)[ quanto in questa Regione si legge altro ve-

stìgio non è restato oggi certo , che le terme Anto-

niniane fatte da Antonio Garacalla ; di cui Sparziano

nel medesimo Imperatore e. 9. Opera Ronice reli-

quit Thermas noniinis sui exiniias
,
quarum cellam

solearem Architecti iiegant posse ulla imitatione ,

qua facta est
, fieri : nani et ex cere , vel cupro

cancelli super positi esse dicuntur
, quibus camera-

tio tota concredita est , et tantum est spatium , ut

id ipsum fieri negent potuisse docti Medianici . Il

Serlio nel 3. libro della sua Architettura n' apporta

il disegno , eh' egli dai residui rintracciò , e fa fede

essere più ben' intese delle Diocleziane , e di tutte le

altre di Roma. Sesto Aurelio del medesimo Impe*
x'atore dice : Atque aucLa Urbs magno accessu vice

NoK'CB , et ad lav^andum absoluta opera pulcini cul-

tus : ed Olimpiodoro ; Erant autem et lavacra pu-

blica ingentis magnitudinis , et quce Anloniana vo-

cantur in usum lavantium habchant scdilia mille

et sexcenla e maiinore polito fabricata ; delle qua-

li , o di altre terme somgllanti furono facilmen-

te le due sedie di Porfido Laterancsi forate di

sotto, dove , secondo 1' antiche cerimonie, si fa-

cevano sedere i sommi Pontefici nel porli in pos-

sesso; le quali essere stale sedie d' anticiii bagni sag-

giamente giudica il Martinelli nella sua Roma Ri-

cercata . Forse in vece di labri con più delicata

commodità furono allora inventate, le seggie , o nel-

le medesime Terme servivano i labri per le perso-
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ne inferiori , le seggio per quelle di alcun grado .

Opera egregia sono queste Terme dette da Eutropio

neir 8. libro: 0/nis Roince egregium fecit lavacri,

qiKe ( forse vi raauca Thennte ) Antoniance appel-

lantur . Per maguificentisslme le celebra Sparziano in

Severo e. 21. ragionando di Caracalla figlio di quel-

lo : Vlxii dengue ui, odio popiili diu Antoni-

nus . . . . qaanivis et vestimenta populo dederit

(^ unde CAìiACALLUS est dictus) et Thcrmas ma-
gnijicentissitnas feceril . A questi essere stali da Ela-

gabalo cominciati portici , e da Alessandro compiti .

nel medesimo Elagabalo Lampridio scrive e. 17. Ope-
ra publica ipsius prceter cedein etc. et lava-

crani
,
quod Antoninns Caracallus dcdicaverat , et

lavando , et populum adniittendo . Sed porticus de^

fuerat , quce postea ab hoc subditido Antonino ex-

tructce sunt , et ab Alexandro perfectce', ed in Ales-

sandro e. 24. Antonini Caracalli Thernias additis

sortilionibns perfecit , et ornatnt . Se ne vede oggi in

piedi non poco residuo sotto 1' Aventino , e San-

ta Balbina , dietro a' SS. Nereo ed Acliilleo , ove nin-

na cosa più incorrotta conservasi dell' antico nome
d' Antoniniane , mentre con poca variazione Antonia-

ne , e da alcuni alquanto più grossamente Anligua-

ne si dicono . Il Marliano dà ragguaglio , che al suo

tempo vi si vedevano quasi sepolte Colonne di ma-
ravigliosa grandezza , e bellezza . Oggi appena n'è in

piedi parte dell' ossatura laterizia , né ad altro ser-

vono , che alle ricreazioni degli Studenti del Semi-

nario Romano , i quali ne' giorni di vacanza serven-

dosi de' sparlimeuti , che vi fanno le mura , e delle

vastità de' sili per varj ginochi di pallone, di pilet-

ta o d'altro , diversamente in varie camerate distinte

vi si trattengono (1) •

(1) La magnificenza di queste Tenne ci viene dimo-

strata non solo dagli avanzi superbi, che ne riiiiaugouo ,
1

qu di superano ogni descrizione , ma ancora dai monu-
numenti che vi si sono trovati. E per parlare primieramente

degli avanzi delle Terme stesse , rimane ancora la parte in-

terna di esse quasi intiera, ed insieme esistono ancora in

gran parte i portici esterni aggiunti d.i Eliogabalo ed Ales-

sandro Severo. La parte esterna però di queste terme é in-

Tom III. s
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Palazzo Sotto le medesime aver Cara calla fatto un no-

di Cara- bllissìmo Palazzo scrive il Marliano ; di cui appena
calla. erano (dice) a suo tempo restati i vestigj . Io , che

presso gli antichi non ne ritrovo favilla di lume,
e nei sito d' oggidì non veggo cosa , che ne mostri

un segno , senza ftirne fermo concetto , solo osservo

l'antica denominazione della Chiesa dì S. Cesario,

S, Cesa- che gli è appresso , detta In Palatìo , come si leg-
rioinPa- pQ ancora sulla porta ad antiche lettere scolpite in
latto. A • < A\ r .marmo . Anzi ne questo ce ne da lerma contezza :

poiché essendo stata solita la rozza antichità moder-
na dir Palazzi i residui dell'antiche fabbriche grandi

,

come del Palazzo di Trajano , e del Costanziano dis-

si nella y. Regione , è anche facile , che Palazzo An-
toniano fossero alcuni secoli fa dette le Terme di

Caracalla ; donde il nome della Chiesa di S. Cesa-

rio, che gli è appresso, e l'opinione del Palazzo

dell' Imperator medesimo potè derivare .

tcrrata , onde ciò che si rede non è che la parte interna

consacrata a,2;li esercizi dello spirito ed alle arti . Di que-
sta parte merita di essere particolarmente menzionata la sala

centrnic simile a quella delle terme Dìocleziane , e che era

egualmente sostenuta da otto colonne , e la creduta cella

Solcare. Quello, che comunemente chiamano Tempio di Er-
cole non Io è stato mai ; è una sala ettagona simile a quella

decagona, che comunemente dlcesi di Minerva Medica, e

simmetrica con un'altra sala nel lato opposto
In queste terme si sono trovati oggetti preziosi di arte

in gran numero, fr ai quali si citano l'Ercole di Glicone,il tor-

so di Belvedere, il Toro detto di Farnese, la celebre Flora,

Atreo col figlio di Tieste dietro le spalle, due gladiatori, le

due superbe vasche di granito che sono sulla piazza Farnese;
parecchie terre cotte , le due belle urne di basalte verde e

ferrigno che sono nel cortile del Museo Vaticano, oltre

infiniti altri oggetti di scultura, medaglie, carnei ec. sicco-

me può vedersi ucirAldrovandi (Mcm. n. i4-iQ-3i. ), Vacca

( Medi. n. 23 ) Bartoli (Man. n. 77. 78. ) Ficoroni ( Meni.
n. III.) e Fca (^Mixcellan. p. LXT n. (d) ) . È da notarsi

circa l'Ercole, che in queste Terme si trovò il torso ; la

testa fu rivenuta in un pozzo in Trastevere , e le gambe
presso le Frulfocc/iie sotto Marino ( Bart. Mem. 71. 77. ) .

L' ultima colonna tolta da queste terme, la quale apparte-

neva alla sala centrale indicata di sopra, fu quella di granito

che oggi è sulla piazza della Trinità in Firenze portatavi

diil Duca Cosimo Tanno i564 (Vacca iVIe/«./i.3i. fcunot. ib.)
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Crede 11 MarlinelH , S. Cesario In Palatio es- Oratorio
sere stato un antico Oratorio al Palazzo Lateranen- rf^S. Cc-

se coneiunto, di cui , e non di questo della via Ap- ^^J''-'^
"^^

1
. .

I
. 1 .

^
. ". Pala

pia, ha opuiione , che inteuda Anastasio, mentre lu i^t

Leone IV. dice: Et in Mon asterio iS. Cesarli
, quod nense

ponitur in Palatio ec. ed indi essere derivato a t^ue-

sto erroneamente il cognome stesso : ma le lettere

,

che non moderne si leggono ijiiivi scolpite in mar-
mo , e la frase di Anastasio

,
quod ponitur in Pa-

latio ec. dinotante piuttosto cognome universalmente

dato alla Chiesa , che real congiunzione della Chie-

sa al Palazzo Lateranense ; e finalmente Tesservi sta-

to Monastero , che nel Palazzo Pontificio , e ad uà
Oratorio non bene conveniva , hanno presso di me
qualche forza . Che qui fosse Monastero è certo ;

poiché il Monastero detto da Anastasio S. Cessarci

de Corsas presso S. Sisto , il medesimo Martinelli

dice altrove , che fu qui , e con ragione , de Cor-
sas cognominato forse da donue della famiglia Cor- ,,

, ,
, T> .

, .1 Monaste-
sa , eli era in lloma in que tempi molto potente

, ^o di S.

fabbricatrici di quello , o monacate almeno ivi ; e Cesario .

potò in tanto la Chiesa essere detta in Palatio dalla ^^ C®''**^'

contrada .

Ben fu sotto le Terme la Via nuova fatta da Caput

quell' Imperadore , Sparziauo e, g. Idem viam no- ^'*

vani miiniuit
,
quce est sub ejus Thermis , Antoni-

nianis scilicet , qua pulchrius inter liomanas pla-

teas non facile quicquani invenias ; e Sesto Aurelio

atque ancia Uibs magno accessu Vice novce ec. ma
perchè Aucta Urbs ? Forge per rinchiudere quella via

in Roma dilatò Caracalla le mura ? o intende Sesto

Aurelio accresciuta la Citth di ornamenti , o col

tagliare , e ristringere la falda dell' Aventino sotto le

Terme accresciuto il plano, dove la bella strada nuo-
va egli apri ? Crederono molti la via detta Nuova ,

che dal Foro aprendosi al Tempio di Vesta s'indriz-

zava al Velabro , della quale nella Regione 4- parlai, ^ìa di-

aver seguito per le radici del Palatino a lato del Cir-
"^""f'^*^"^

co Massimo , ed indi alla Piscina pubblica , ed allAn- del Foro.

toninlane essere stata dilungata ; ma è vano il pensie-

ro . Quella benché detta Nuova Via , fu antichissi-

ma fin dal tempo del Re Tarquinio Prisco ; questa

sorti più giustamente il nome di Nuova , come fatta

assai dopo da Caracalla . 11 Volaterraao giudicò es-

s 2
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sere ella stata una p.irte dell" Appia , che da Brindi-

si terminando su la soglia dtlla Porta Capena , fos-

se da quell'Imperatore dilungala dentro la Città fra

la Porta, e le sue Terme con nome di Nuova ; ma
elle 1" Appia seguisse dentro la Città verso il Circo

Massimo ancora prima , e fosse strada famosa , ed

ampia , è comune presupposto degli Antiquarj , con

tutto die aver la via Appia avuto il suo principio

fucri della porta dicano Stazio , Frontino, ed altri
,

com' io nella 1. Regione toccai, e non iscorgo pos-

sa nf-garsi ; onde quando pur voglia almeno impro-

yia Ap- pi'iamente dirsi Appia la via dentro In Città più vì-
pia div)

^.ji^j, 3 (luella porta , converrà dar (luel nome alla
sa dalla

,
^, ,. '.

i- • ,
^

• n

nuova .
strada , die diritta , o quasi diritta ( come si scorge}

dal (ìirco Massimo , alla porta Capena tendeva . Né
è verisiìiiile che dal tempo, che Appio fece fuor di

Roma tino a Capua la via da lui nomata , e regina

dell'altre detta
,
perchè ella era ampia, e bella, den-

tro la Città non fosse verso la medesima strada buo-

na , ed ampia fino al tempo di Caracalla . Tra la via

diritta , cioè tra la Chiesa di S. Cesario , e 1' Anto-

niniane, è un gran tratto; e se la via nuova fu sot-

to quelle Terme, credasi pur -fatta loro appresso,

per farle maggiormente celebri , e praticabili con ta-

le apertura . La bellezza sua superante , secondo Spar-
Orna- ziano

,
gli ornamenti di ogni altra piazza , il Donati

^" ^ intende di numero di portici , e di colonnati , come
ne' Fori . Vi si può a mio credere aggiungere bellez-

za d'altri edifizj , de' quali doveva il più bello, e

più sontuoso essere quelle Terme ; e forse i residui

di alcun portico , o degli altri edifizj che ivi erano
,

ebbero poi nome di Palazzo ne' tempi meno antichi

,

e lo comunicarono alla Chiesa di S. Cesario .

In aual Leggendosi in Vittore non P^ia Nova , ma Capai

Rei^ioìu VuG Novce , credo possa argomentarsene più precisa-
tf//a /iviic fjien te il suo sito. Se nella Regione 12. n'era solo

il capo , il resto , che verso le mura seguiva , fu, o

della prima Regione dotta Porta Capena , ovvero del-

la i3. dell'Aventino. Se della prima (siccome ha

più del credibile , dovendo , secondo le parole di Se-

sto Auri-'lio , stare in piano) è facile, che alquanto

dentro della Porta si diramasse dalla diritta ,
che pos-

siamo noi dire Appia , a sinistra, dove per appunto

l'Aventino dall' Appia comincia a discostarsi , e la
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fjilda del monte seguisse fin sotto ]e Terme. So,
che nella Notizia si legge f inni Novam , e non Ca-
put . Ma i tanti errori manifesti , che ivi si scorgo-

no , voeliono, che io debba credere pii!i a Vittore. „ .

^,. ,^ ..... . ri • ìlom
(jli Orti Asmiani ni questa Kegione 11. sono Asimani.

computati , e con ragione ; perchè erano nella Via

Nuova • Frontino nel primo degli Acquedotti verso il

fine : Aulo \>etus . ... et pcrvcuit in lic^s'onem tice

Novc^ ad Hortos Asinianos , unde per illuni trnetuni

distrihuitur . Facilmente dunque furono sotto l'Aven-

tino presso alle Terme «;d al capo della Via Nuova ;

giacché più oltre la Regione il. non andava. Come
il Donati molto probabilmente giudica, erano dAsi-
nio PoUione , il quale nell" Aventino ristorò 1' Atrio

della Libertà , e vi pose la publica Libreria (1) . Ca-

vasi ({uindi, che la Porta , e la via Aoinaria, o non
furono dette Asiniane , com' altri crede, o con (juesti

orti non ebbero che far punto : poiché a destra del-

la Via Appia sull'Aventino sarebbono state, e non
presso S. Giovanni Laterano , come insegna Pro-

copio .

L'Area Radìcaria , e "1 Campo Lanalario piace Area Ra-

al Pan/.irolo essere stati detti , (niella dalle radici , o '"""'^ •

,
. . j

* 1111 r- I
• l^ampus

ravani, che visi vendevano; questo dalle lane . h chi Lanaia-

sa , che una di queste piazze non fjsse la grand'Area ''"s.

che dopo seccata la Piscina pubblica restò ivi ?

11 Settizonio di Severo, che dd Vittore del Pan- Septizo-

vinio si aggiunge qui , volentieri confesso poter' es- "'"j" Se-

sere , eh" egli vi fosse
;

percliè o in questa , o nella ^ ^^ '

prima Regione , fu di sicuro . Così chi fé' quelle ag-

giunte ha potuto una volta indovinarla ; ma però a-

verla indovinata neppur è certo ; ed il leggervisi Se-
ptizoniuni Sei^eri dà sospetto di adulterina aggiunzio-

ne . Già dissi nella Regione 10 , che la fibbrica di

Severo, Settizonio detta , fa sotto il Palatino incon-

(1) Da Plinio (Htsf. Nat. lib. 35 e. 5.) si rileva, che
Asinio PoUione fece venire da Rodi e riporre ne' suoi orti

il Toro domato dn Zeto ed Anfione , opera di Apollonio , e

Taurisco . La vicinanza degli orti fii Asinio alle Terme di

Caracalla porge ogni probabilità por credere , che quello

detto di Farnese trovato in queste Terme pessa essere Ic

stesso , che quello citato d» Plinio .
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tro alla Chiesa di San Gregorio; la quale non fu se-

pollura, siccome sepolture non erano gli amichi Set-

tizonj regolarmeale , ma altre fabbriche cosi solite

chiamarsi . Il sepolcro poi dal medesimo Severo fab-

bricalo per se , e per li suoi figli fu fabbrica diver-

sa da quello, ed in altro sito, ma però fatta in fog-

gia di Settizonio . Sparziano in Gela e. "]. lllalus-

aue est vìajorum sepulchro , hoc est Severi
,

qiiod

est in Appio, via cunlibus ad Porlani dextrain ,

specie Septizonii extructum
,

quod sibi ille vivus

ornaverat ; ove le parole del sepolcro specie Septi-

zonii extructum suonano cosa , sembrata Settizonio ,

ma però diversa ; e le altre In via Appia euntihus

ad portavi dextram additano il lato destro della

TÌa diritta alla porta. Sicché tra San Cesano, e la

porta di San Sebastiano quel sepolcro potò essere; e

perciò essere stato in questa Regione piuttosto , che

nella prima neppur si può dire . E chi sa , che non

fosse ancora fuori della porta nel destro lato delTAp-

pia in venirvi verso la porta di fuori ? Quando sia

Slato dentro, crederei io, che Servio, il qtiale visse

in que' tempi, da questo sepolcro ingannato dicesse

nel!' 11. dell'Eneide v. 206. linde Imperalores , et

T^irgines T estas
,
quia legibus non tenentur , in Ci-

s^itate habent sepulchra : poiché niun' altro Impera-

tore né prima , né dopo , fuori di Trajano , alla cui

sola bontà fu ciò conceduto , essere stato sepolto den-

tro le mura si scrive da Eutropio, e coli" andare per

l'Istorie cercando i sepolcri di ciascheduno si trova

verissimo

.

, II Panvinio scrive Sentizonium i'etus . IMa che il

Bìum ve- Settizonio vecchio, presso cui nacque lito, tosse ni

*«»s

.

questa Regione , io non so donde possa cavarsi, mentre

esservi stato quel sepolcro , che era in foggia dì Setti-

zonio nella via Appia presso la porta, é cosa manifesta.

L' Iside Atenodoria si dice dagli Antiquarj Tem-
,

pio fabbricato ad Iside da Caracalla ; e ^se ne porta

nodoria . P^r segno due pezzi d' Iscrizione ritrovate già tra la

Chiesa di S. Sisto , e 1' Antoniane sotterra , in uno
de' quali leggevasi :

SAECULO. FELICI
I S I A S . S A C E R D O S

JSIDI. SALVTARl
COINSECRATIO

Nellaltro poi :
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PONTIFIGLS. YOTIS
ANNVANT. DII. ROMANAE. REIP.
ARCANAQ. MORBIS. PRAESIOIA
ANNVANT. QVOKVM. NVTY

ROMANO. IMPERIO. REGNA. CESSERE
Vi si aggiunge quello, clic di Garacalla^Sparziano scrive

c.g.Sarra Lsidis Romam cieportavit, et Tempia ubìque

ma^iijlca eidem Dece fedi : Onde , die uno nella sua

nuova , e ben'ornata strada non ne facesse
,
par duro.

Tutto ciò si conceda j ma quell'Iside Atenodoria rio " ^» „ j

mata quivi a me più, che Tempio , sembra statua roano

posta alla Dea Iside in alcun luogo pubblico , sic- de'ScuUn

come solevano porsi degli altri Dii . Quel cognome "
.

J**

Atheuodoria V addita opera d* Atenodoro Statuario

famoso Rodio discepolo di Policleto. Plinio nel!' 8.

del 34' Ex his Poljcletus discipulos hahiiitArgium,

Asopodovum , Alexim , Avistidem , Vhrinonem , Di'

nonem , Atheìiodorum ec. e fu uno de'Maestri , che

ferono la bella statua del Laocoonte , ch'era nella Ca-

sa di Tito, e che ora conservasi nel Vaticano. Il

medesimo Plinio nel 5. del 36*. De Consilii senten-

tia fecere summi Arlifices Apesalider , et Poljdorus,

et Athenodorus Kliodii . Essendo dunque Atenodoro

Scultore , non muratore , o Architetto , l'opera sua

fu statua fatta molto prima del tempo di Caracalla,

dalla quale statua ]»rese la contrada forse il nome . ^^^^ g^
Il Tempio della Buona Dea Subsaxana non fu già nae Deae

quel famoso della medesima, ch'era sull'Aventino, Subsaxa-

dove la Regione 12. non ascendeva j ma altro fatto

alla medesima , chiamata forse perciò Subsaxana a

distinzione . Ovidio nel 5. de' Fasti v. 149* i5o ,

descrivendo lo scoglio dell' Aventino , su '1 quale la

Buona Dea aveva il Tempio , ce lo rappresenta co-

munemente detto con nome di sasso ;

Est moles nativa , loco res nominafecit ;

Appellant Saxum
;
pars bona montis ea est .

e avendo questa Regione all'Aventino soggiaciuto,

quella sua parte , eh' era presso alla falda del monte,

cioè la destra nell' andar dal Circo alla porla , si po-

tè dir subsaxo : E se l'altro Tempio della Buona Dea

fu colassù 5 stette a quest' ultimo assai bene il cogno-

me di Subsaxana . Finah|iente non avendosi noli^iia,

che più d'un tempio avesse quella Dea in Ronia , e

scrivendo Sparziano in Adriano, che quell'Imperado-

re tra gli altri «Jiti/-j da lui fatti /Edcm Bona; Dece

k
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traustiilit , ove non restituzione, o ristoraraento , ma
edifizìo nuovo, ed in nuovo sito si narra , non è lua-

gi dal verisimile, che il Subsassano Tempio da Adria-

no , tolto l'ontico da quella cima malagevole, fosse fab-

P bricato quivi nel piano,e nel più commodo per le donne,

r Marnino- La Fortuna Mammosa sorti il nome facilmente

sa- dalle mamme, che o grandi , o in gran numero ad

alcuna sua statua furono fatte: e perciò è credibile

non fosse Tempio , né edicola , ma statua posta in

pubblico ; la quale alla contrada doveva dar nome ,

come 1* altre Isìs Athenodoria , signum Delphini ec.

solendo per lo più a Tempj , e Tempietti porre ; Tem-
pliim , yEdcs , Sacellum , Abdicala .

Privata Della casa privata di Adriano Imperadore fa men-
Hadnani . n •. ^• ' \ii r t -utzione Capitolino in Marco e. 5. Jussusque iii rla-

driani privatani domum migrare invitus de mater-
nis hortis recessit . Che poi fosse nella Regione 12.

la testimonianza di Vittore credo possa bastarci . E
1' avere Adriano trasportato dalla cima del sasso il

Tempio della Buona Dea , è indizio non forse leggie-

ro affatto , che presso all' antica abitazione sua egli

lo trasportasse ; la quale perciò subsassana anch' ella

si potè dire .

Chi°"l"^
La Casa di Chilone qui si legge j ma di qual

Chilone non si sa . F\i non difficilmente di quel Ma-
gio Chilone noto solo per la famosa sua scelleraggi-

ne ; la (juale da Valerio nel e. 11. del q. libro §. 4'

sì narra : Consternatani etiam 3/agii Chilonis amen-
lia pectMs : qui M. Marcello datimi a Ccesare spiri-

tum sita iiianu eripiiil . Veliis amiciis , et PompejaTKn
niiliti(T' Comes , indiguatus , aliquem aniicorum ah
eo siùi prrpferri . Urbein enim a 31itylenis

,
quo

se COIi tilterat , repetentein, in Atheniensium porta
pugione confodit

,
protiniisque ad, irritamenta \>e-

sanicv SUO' trucidandateteiìditetc. Lo stesso si scrive

da Sulpizio in una lettera a Cicerone, che fra le Fa-

migliari di Cicerone inserta è la 12. del 4- libro .

Fatto famoso Chilone da qucll* eccesso , rese ancor

famosa forse appresso i posteri la sua casa , e con

essa la contrada . Al Panzlrolo piace , che si legga

Dojìius Cilcnis , di quel Cilone , che nell'Epitome di

Sesto Aurelio A posto fra gli arricchiti dall'Imperator

Severo (i) . Per la prima lezione fanno presunzion

(i) Sparziano (m CaracaUa e. o.) T ampolla Cliilone^

e mostra (e. 4) il pericolo che cor;(; questo personaggi©
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grande i testi del vecchio, e del huovo Vittore, •

della notizia concordi , ai quali conforme si può cre-

dere che ancora fosse quello di Rufo . All' incontro

l'essere stalo Cilene uno degli arricchiti, e regalali

di casa nobile da Severo Imperatore , induce creden-

za, che avesse quella casa quivi, dove furono altre

dal medesimo Imperatore donate , come or' ora dirò,

e dove una gran parte delle altre sue fabbriche Se-

vero fece : e se la correzione di tanti testi concordi

sembrasse dura , saria forse più agevole sapporre la

scorrezione di Sesto Aurelio , tanto maggioi-mente
,

che quell'amico di Severo nella Cronica diCassiodo-

ro si legge fra i Consoli , che furono sotto quell'Im-

peratore , non Cilone , ma Chilone : Chilo , et Libo.

Scelga però ognuno quella lezione , e sentenza , che

gli è più a grado .

Le sette Case de' Parti , com'il Panzirolo giudi- Septei»

ca , furono di que' Parti , de' quali condotti da Se- ^'""^*-

vero a Roma Tertulliano nel libro de habilu mulie-

bri esaggera il lusso nelle vesti , e negli addobbi del-

le stanze . Di questi Sesto Aurelio ,' o chi fu l'auto-

re di quell'Epitome, così scrive in Severo: In a-

micos , inimicnsque pariter rehemens ', quippe qui

Lateranum , Cilonem , yénulinuni , Bassum, ccete-

rosque alios ditaret , cedibus quoque memoi atu di-

gnis, quanini prcecipua videmus , Parthorum quce di-

cuntur , ac Luterani ; le quali aver Severo qui pres-

so al suo sepolcro , e ad altri suoi edifizj fabbricate,

e dove aveva desiderio , che agli Africani entranti in

Roma si offrissero a vista le sue memorie , ha pro-

babilità molto grande , Si discuopre meglio quivi il

bel granchio dell' I mpinguator di Vittore, il quale

con durezza strana nella Regione seconda , in cui si

legge Domus P artltorvm , aggiunse Luterani . Dalle

parole sopra portate di Sesto Aurelio . quarum jnce-

dal genio crudele di quel ti'rantio , per avere soltanto cer-

calo di porre la pace fra lui , ed il fratello Geta . L' essere

costui un gran personaggio , arricchito da Severo , e deco-

rato della dignità di Console e di Prefetto mi fa inclinare a

credere, che la casa nominata dai Eegionarj in questa Re-
gione a lui piuttosto appartenga , che a quel IVlagio Chilone

noto solo per la scellcrateiza usata verso !\Tarco Marcello.
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aipuas <videmus , Parthornm qua; dicuntiir , ac La-
terani , senza molto considerarlo egli fa concetto

,

che la casa donata a' Parti , e la donata a Laterano

fosse una slessa ; e perchè in questa Regione leggeva

Domus Parthonwi , e dal sentir nomarvi la Chiesa

Lateranense u' argomentava la casa di Laterano , sem-

brò a lui sicura impresa il moltiplicare a quella ca-

sa i padroni . Ma vaglia il vero , la Casa donata da

Domus Severo ai Partì , e fors'anche la donata a Laterano fu

Laterani . in qucsta Regione ,
per quanto si è già discorso ; la

Lateranense della Regione seconda fu del Laterano

pili antico da Nerone confiscata , come ivi dissi , e

la Casa, che v'era de" Parti , fu cosa diversa da

quella , eh' ai sette Parti donò Severo .

r, L'altra, che la Vittore si legge di Cornificio,

CorniEcii. si può dir parimente col Panzirolo essere di quel Lu-
cio Cornificio, che a persuasione dAugusto aver fab-

bricato il Tempio di Diana nel ag. di quell'Impe-

ratore scrive Svetonio .

Ara La- Yi aggiunge il Panvinio l'Altare dì Laverna
,

vernae
. jg^ quale nel quarto libro e. 34. Varrone dice ;

Hinc Polita Lavernalis ah Ara Lavernce ,
quod ibi

Ara ejus Dece . Ma se vale il congetturar da \ arro-

ne , descrivendo egli le porte per ordine , e ponendo

in ultimo la Lavernale , ella fu in parte più di que-

sta Regione vicino al Tevere , cioè nel monte Aven-

tino , come nel i. libro discorsi j tanto maggiormen-

te , che l'aitar di Tutilina , di cui Varrone parla, fu

nella Regione i3. di sentenza dello stesso Panvinio .

Pesto in Laverniones tratta dell' Allai-e , e del

Bosco di Laverna così : Laverniones fures antiqui di-

cebant
,
quod sub tutela Dece Lavernce essent ; in

cujus Luco ohscuro , abditoque solitifurta ,
prcedani-

que intcr se luere . Hinc et Lavernalis porta 'vaca-

ta est .

Ponvisì ancor dal Panvinio il fonte Lolliano , del
Fons Lol-q^g] ^ jjj seguente Iscrizione :

uanus. ^ °

APPIO. ANNIO. BRADVA
T. VIBIO. BARO. COS.

MAGISTRI. FONTIS. LOLLIANI

M. VLPIVS. FELIX
N. COxNFLONIVS. VITALIO

C. CLODIVS. SATVRNINVS
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Ma che in questa Regione fosse, io da ciò non scor-

go né certezza , uè f umo alcuno .

Il Vico di Cola peto nella Base Capitolina si leg-

ge Colajìti Pastoris ; do\e è facile , che il Trascrit-

tor del nuovo Vittore 1" ossfT-\asse , e perciò ponesse

Colafiti , alias Colapeti Pastoj^is .

Le Regione XIII. detta V Aventino
(la altri descritta .

CAPO SETTIMO.
A,-Ile precedenti due Begioni questa sovrasta ; poi-

ché la lunghezza del monte Aventino fa sponda al

gran piano , in cui la Piscina pubblica , ed il Circo

Massimo giacevano a filo . Vittore la descrive così:

Piegio XIII. Aventimis

.

Vicus Fida .

Vicus Frumeniarius

.

Viciis Trium viarum .

yicus COSseta
Ficus Valerii .

Vicus Laci Miliarii .

~

Vicus Fortunati

.

Vicus Capitis Cantheri.

Vicus trium alitum .

Vicus NOTUS .

Ficus Loreti minoris .

Vicus Armilustri

.

jEclis Censi .

Vicus Columnce lignece .

Minerva in Aventino .

Vicus Materiarius

.

ficus Mundidei

.

Vicus Loreti Majoris , ubi erat Voriumnus
-,

Vicus Fortunce dubice .

Armilu'Strum .

Templum Lunce in Aventino .

Tcmphim commune Diance .

ThermcE Variance .

Templum Libertatis ,

Doliolum .
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TempiHill Bonce Dece in Aventino .

Privala Trajani

,

jReniuria .

Atrium Libertatis in Aventino .

AJappa aurea .

Platanun .

Horrea Aniceti .

Scalce Gemonice .

Porticus Fabaria .

Sellala Cassii .

Teniplxini Junonis Regina; a Camillo c?e-

clicatum Veiis captis .

Forum Pistoriuni

.

Fici XYII.
yEdiculce totidem .

F'icomagistri LXXIV.
Curatores II.

Denunciatores II.

Insuhv IIMCCCCLXXXVIir.
Domus CUI.
Balinece privatce LXIV.
Lacus LXX\ lir

Horrea XXVI.
Pistrina XX,
Regio in ambita habet pedes XVIMCC.

E di più nell' altro Vittore .

Ficus Fida alias Fidei .

yEdes Tatii .

yEdes Silvciììi .

/Ecles Mercurii

.

Ficus Fortunce invece di Fortunati .

In luogo dell' Armilustro dice; ylrmilu

strum Caput .

Horrea Domitiani Aug.
Al Portico Fabaria si aggiunge , alias Fa-

braria .

Emporiuni .

Templuìu Jsidis .

Clivus Publicus

.

yEdes Herculis , et Silvani.

Sepulclirum Divi Tatii .

Area nublica .

Horrea Sargunteii

.
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Area Vinaria .

Horreorwn Galhianoriun Fortuna? .

I vici sì dicono XVIIII. alias XVII.
I Vicomagìstri LXVIII.
I Bagni privati LXXIV^.
I Laghi LXXVIII.
I Granari XXXVI.
I Forni XXX.
L' Ambito della Regione piedi XVIMGGG.

Nella Notizia .

REGIO X 1

1

L

A v̂enlìnus continct Teniplwn Diance , et Miner-

'vce , Njmphcea tria , Thermas Varianas , et De-
cianas , Doliolum , Mappaui auream , Plntanones

,

Horrea Galbce , Porticuni Fabariain , Scholam Cas-

sii , Forum Pistoriuin . f^ici XVII. yEdiculce XVII.

f^iconiagistri XLVIII. Curatores duo , Insulcv duo-

inillia (piadringentaoctoginta septem, Domus diluii..

Horrea XXV. BalneaLKW. Lacus LXXXYiU. Pi-

strina XX. Continet pedes ducenta novcin niillia .

La base Capitolina .

J^ico Fida .

Vico Frunientario .

f^ico Triuni viarum

,

Vico Ceiseti .

Fico Valeri ,

Vico laci miliari .

Vico Fortunati .

Vico Capitis Canteri .

Vico Trium alituni .

Vico Novo .

Vico Loreti minoris .

Vico Armilustri .

Vico Columuce lignea;

.

Vico Materiario .

Vico Mundiciei .

Vico Loreti Majoris .

Vico Forlunce dabice .
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Aggiunge il Pauvinio .

Mons j^ventinus .

Clivus Publicii

.

Lauretum .

Spelline a Caci .

LueUS Lunce in Aventino .

Lucus Laurentinus .

Lucus Platanorum .

Lucus Loreli Majoris .

Lucus Loreti Minoris ,

Lucus liylernce .

Invece di Minerva in Aventino ,

scrive Aedes Minerva! , alias

Palladis in Aventino .

Aedes Matutce cum cereis columnis , el

Atrio .

Aedes J^ictoria: in Aventino .

Aedicula Fidii , alias Fidei .

Aedicula Fortuna; dubice .

Aedicula Hylernce .

Aedicula Dece Tutilince .

Porticus Aemilia
Porticus Fubaria alias Faberii ,

Atrium Matutce .

Scpulcrum D. Tatti .

Area Publica .

Area Pinaria .

Ara Jovis Elidi .

Portumnus, alias Aedes Portumni .

Statua Mimici Augurini Annonce Prcefecti,

Odceuìn .

Naumachia .

Campus Pecuariiis , alias Pcscuarius .

Thermce privatce Trajani

.

Fons Silvani .

Scpulcrum C. Cestii Septumviri Epulonum.
Columna P. Mancini Prcef. Annonce .

Domus Vitella Imp.
Ennii Poetce .

Faberii Scribce .

L. Licinii Surce III. Cos.

Vi aggiunge il Morula ;

Domus Galli .
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Vi si può aggiungere ;

Ara Espandi'i

.

Navalla .

Ara , et Lucus Lavernce .

Aedes Flora; .

Caput Vici Salpici clterlorls .

Sepulcrurn A^etitlnl Regls .

Templwn Fortufice duhlce .

Doììius Aqullce , et Prlsclllce .

Doinus Mi.rce.llce .

Sacellum Ca/ce .

Domas Phyilldis .

Fons Pici , et Fauni .

Aedes Apolllnls Medici*
Aedes Llbertatis In A.
Domus 31 IX Imi .

Donius Umbrlcli .

Porllcus Inter Ll^narios .

Portlcus extra Tilgemlnatn , et post N'a-

valla .

Portlcus In Aventlnuni.

Aedes Spel ad Tiberini .

Ficus AleXandrl .

Il confine suo primieramente è lo slesso mon-
te , la cui punta è dietro alla Scola Greca , ed a si-

nistra va prima sovrastando alla Valle di Cerchi in

faccia al Palatino, poi all'altra Valle della Piscina

Pubblica a fronte del Celio dietro alle Terme Anto-

niane fino alle mura. A destra dalla stessa panta

della Scola Greca sovrasta sempre alla strada , eh' è

presso al Tevere , la qnal dicemmo essere della Re-
gione XI. fin sotto alla Chiesa del Priorato di Roma
de' Cavalieri di Malta . Di là dalla quale , o per me-
glio dire , sotto la quale , dove il sale bianco si fab-

brica , e dove comincia il piano a dilatarsi , la Re-
gione calando dal monte , e per mezzo dell' antiche

mura , e della porta Trigemina seguendo a dividersi

dall' XI. perveniva al Tevere , siccome vedremo ,

colla cui riva laminando, e chiudendo in se il Mon-
te T estaccio giungevasi sulla stessa riva colle mura
d' oggidì ^ con le quali perveniva poi alla Porta di

San Paolo, e col monte stesso a quella di S. Scba-»

stiano .
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Le cose clic su 7 monte erano di sitff

non affatto incerto .

CAPO OTTAVO.
X u il monte AA^eiitino dato primieramente da Aa-

Monte co Marzio per stanza ai popoli da lui vinti di Poli-
Aventi- .{Qiio , Tellene , e Ficana soggiogati , e trasportati in

Roma; e dopo scrive Valerio nel 5. del 6. libro a-

vervi il Popolo Romano collocati i Camarini , che

vinti da Publio Claudio, e venduti sotto l'asta, fu-

rono poi latti ricercare con gran diligenza , e col da-

najo pubblico ricomprati ; a' quali furono anche resi

i poderi hn'ati loro .

_,. Si saliva all' Aventino per il Clivo Publicio
,Chvus e \ l'I

Pnblicii . che scorrettamente torse, alcuna volta si legge

Publico . Livio nel 6. della 3. Deca : e. ^. Quos

quuni ex Ai ce , Capitolique , Clivo Publico in e-

quis decurrentes quidam vidisscnt , captum Aventi-

num declammwrunt ; dal qual testo persuaso forse

il rinnovator di Vittore aggiunse alla Regione Cli\>us

Publicus . Questo aver cominciato nel Foro Boario

presso al Circo Massimo , il medesimo Livio dimo-

stra nel j. della 3. In foro pompa constitit , et per

manus reste data f irgines sonutn vocis pulsu pe-

dani mockilantes incesserunt . Inde Vico Tusco ,

f elabroque per Boarium Forum in Clivuni publi-

cum atque cedeni Junonis Regine^ perreclum . Sicché

fu o per appunto , o almeno poco lungi dalla mo-
derna salita

,
per cui da Santa Anastasia si salisce a

Santa Sabina^ e rincontri assai buoni sono il Vico

Publicio, che a piò del Palatino scorrendo dicemmo
essere passalo fra il Foro Boario , e 'I Circo Massimo

alle Saline : da cui presso al Circo il Clivo potè

diramarsi con viaggio diritto , o distorto poco ; ed il

Màes Tempio di Flora fabbricato dai Public) fuori del Cir-

Florae . co , 6 perciò sul Viaggio tra il ^ ico , ed il Clivo
,

o per dir meglio sul principio del Clivo . Sorti il no-

me dai Public] , da'quali fu fatto , o agevolato; Var-

rone nel ^. e. Sa. Clivus Publicius ab jEdilibus Ple-

bcei Publicieis ,
qui eum publice cedijicarunt , Si-

mili de causa Publius p'icus , et Cosconius Ficus
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ec, e meglio si dice da Festo ; Puhlicius CUvus ap-
p(4latar, quein duo fiatres L. M. Publicii Malleoli
Acdiies Cur. peciUariìs condemnalis eoe pecunia

,

ipiam cceperant , muiiierunt , ut in Aventinuìii ve-

hiculi Aelia venire possit . Ove la cagione non del

Ciivosolo, ma e del Vico, aggiustati , ed agevolati

si mostra , cioè acciò tra l' Aventiuo , ed il Palatino

di cui la contrada detta Velia era parte , fosse tran-

sito facile ; il quale agevolamento spiega anche Ovi-
dio nel 5. de' Fasti v. 293. , mentre del Tempio
posto ([uivi a Flora dai Pulilicj discorre :

Parte locant Cli\^i
,

qui tunc &rat ardua rupes

Utile nunc iter est, Pubticiunique vocant

.

I quali due luoghi di Festo , e d" Ovidio atterrano

ogni presupposto , che quel Clivo fosse sopra il Cir-

co di Flora sul Quirinale , come nella sesta Regio-

ne III accennato.

Salendosi oggi per cotal salita sull'Aventino si Sahta

vede il sentiero sulla metà dividersi in due, la cui p^ntiinò .

parte sinistra costeggiando il meezo del Colle al Gir- S. Prisca.

cu ìNlassiino sovrastante, conduce all' antica Chiesa di

Santa Prisca ; ove essere state le Terme di Decio

dissero gli Antiquarj , ma se ne ride uno di essi piìi

architetto , che erudito , negando aver Decio fabbri-

cate mai Terme: eppure oltre l'autorità di Cassio-

doro nella Cronica : His Cos. ( cioè Gallo , e Vo-
lusiano ) Dccius hn>acra publica cedijicavit

, qua; Thennse

suo nomine appellari jussit , non mi par di dover
affatto sprezzare la testimonianza d' Eutropio, che

nel libro 9. dice del medesimo Imperatore: Jiomoi

lavacruni cedijicavit ; a cui la descrizione della No-
tizia , che ha Tliennas Deciatias , dk forza . Che
poi fossero sull'Aventino veramente, io non oso dir-

lo , né so per «jual ragione debba credersi a Pom-
ponio Leto , che lo scrive. Il Fulvio, il Marliano

,

ed altri più d' un secolo fa con gran franchezza af-

fermano le roNÙie di esse , come cosa agli occhj lo-

ro sottoposta , ed evidente ; onde ora , che di tali

rovine, le quali più non si veggono, a noi non le-

ce far concetto (svantaggio solito di questo secolo

nostro) difficilmente inducomi a dannar il giudizio

di que' Letterali , siccliè , se chiaramente non appa-

rivano di Decio , neppur vi si scorgesse forma di Ter-

me . E giacché Vittore pone in (Questa Regione le

Toni. ni. t

Dccianas
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Variane, chi sa, che non fossero quivi ? Averle \a-

rio Elagabalo edificate fa fede Lampridio nella sua

Thermx y^\i^ e. jj. Opera puhlicu , pi'ceter cedcin lleLioga-
Vaiians

. ^^^^. ^^^.
^ ^ ^ ^ ^t JmpìUteatri instauratio post e-

xustioncin , et lawacruni in Pico Sulpicio , cpiod

Anloniuus Severi filiiis coeperat , nulla exiaiit ; e

non parlarsi qui di quelle di Caracalla , ma d' altre

cominciale da Antonino Geta , come giudica il Do-

nali , mostra il medesimo Lampridio seguendo; et la-

vacrum
,
quod Antoninus Caracallus ec. Essere sla-

te «ull' Aventino , oltre Vittore , mostra un canale

di piombo ritrovato sul monte verso la porta di San

Paolo apportalo dal Panvìnio , in cui si dice, ch'e-

rano queste lettere ;

AQUA. TRAIAN. Q. ANICIVS. Q. F. ANTONIAN-

CVR. THERMARVISl. VARIANARVM.

Il quale , benché lontano dalle Terme dette ,
potè

o portarvi acqua , ovvero dalle Terme portarla al-

trove . Conteste a colai' Iscrizione fu forse un' altra

in marmo trovala ( scrive il Marliano ) a suo tem-

po fra le rovine presso Santa Prisca, la quale (di-

ce egli ) id qiiod Frontini acerba signijicabat , cioè

l'acqua Claudia sull' Aventino aver preso nome di

Trajaua ; e se 1' acqua Trajana era nelle Terme di

Santa Prisca , secondo una Iscrizione , e l'acqua Tra-

jana era in questa d' Elagabalo , secondo lai tra , co-

tal' identità rimane, se non evidente , non improba-

bile. Anzi dandosi da Lampridio ad Elagabalo e. ly.

nome di Decio dopo le parole portate di sopra: Po-
stea ab hoc sub Decio Antonino extructce sunt

,

et ab Alexandro perfectce , non può quell' Impera-

tore , oltre il nome di Vario, averlo anche avuto

^T','^'' di Decio (0 ?
ti òulpici '^ ''

(i) Ormai non resta più dubbio sulla vera lezione di

questo passo . Klagabalo non ha mai portato il prenome di

Decio,né cib hoc sub Decio Antonino h^n senso; quindi Wsub
Decio Antonino doveva essere corrotto. llPanzirolo l'aveva

giustamente emendato in Ah hoc subdititio Antonino , e

tale infatti era Ela^jabalo . Questa correzione oggi è appog-

giata dai manoscritti e dalle migliori edizioni ;
quindi tutte

le congetture, che il Nardiai appoggia alla falsa lezione ca-
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Ma se nel Vico Sulpizlo fu quel lavacro , secon-

do Lampridio , e quel Vico fu non in questa Re-
gione ; ma nella prima , secondo Rufo , e Vittore

,

ecco andato in fumo tutto il discorso . Il Panzirolo

giudica in Lini H'i iio scorrette ( e vcri^similmente ) le

parole sub Dado, leggendo egli Subditi'tio, cioè ^b hoc
subditifio Antonino extructce ec. Onde intorno alle Ter-

me Decìane non ci spiaccia col lume di Cassiodoro , e

d'Eutropio dar qualche ft;de a quel , che se ne legge nel-

la Notizia. Quanto alle Variane, facilmente erano

nell' altra parte del Monte vicina alle mura , ed al-

la porta Capena , sotto cui era forse il Vico detto

Sulpicio . Questi erano due, uno Ulteriore detto,

l'altro Citeriore; è perciò credibile fosse il primo
fuori delia porta Capena , il secondo dentro in quel-

la parte della prima Jiegione , eh' essere stata dentro

la porta si dice . Né è forse strano , che il Capo
del Vico di iSulpicio Citeriore fosse in questa Re-
gione i3, come il Capo della Via Nova fu nella 12. (1).

Legeesi nella Chiesa di Santa Prisca iu un mar-

^

,, ,
• • i> • r • • • TempluiK

mo a' alcune centuinja ci' anni la essere ivi antica^- commune
mente stato il Tempio di Diana detto comune da Vit- Dianae ,

tore , perchè comune fu a tutti i Latini . Ma se ivi

furono Terme
,
quel Tempio fu altrove . Alcuni lo

dicono dove è la Chiesa di Santa Sabina , ma sen-

za alcuna autorità , o congettura , che v' appaja con-

siderabile . Appiano dal Marliauo allegato , che nel

2. libro delle Guerre civili scrive Cajo Gracco es-

sersi fatto forte nel Tempio di Diana sull'Aventino,

e poi quindi per il ponte Sublicio essere passato ia

Trastevere , non fa nulla , solo rappresentandolo in

luogo alto , spiccato , e signoreggiante . il Donati

mostra con Marziale nell "Epigramma 64- del libro 6.

essere stato nella parte dell' Aventino risguardante il

Circo INIassimo :

dono da lor© stesse . Per questo motivo venne da ine cor-

retto Innesto stesso passo dove il Nardini il riporta senza en-

trare in questione (^Lib. f^Il. e. 6. ) ia subdilUio anio-

nino .

(1) Si erodono av^anzi delle Terme (li Decìo , o delie

Variatie alcuni ruderi in una vi^tia sud' Aventino poco lun'?

''i da S. Prisca; ina senza alcun tondanicnto .

t 2
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Q'xique 'vitlet propius magni cerbainina Circi ,

Laudai AventincB "vicinus Sura Dlance .

S. Prisca j/ pgi-L-iò , se non nella Chiesa di S. Prisca , in cui

,

come signoreggiata dal più alto del monte non potè

Cajo Gracco farsi forte, gli fu poco lungi sulla ci-

ma : alla cui opinione giustissima io non so oppor-

mi (1) •

Domus Dove è S. Prisca, aver abitato Aquila, e Pri-
Aquilae.et ^q\\\^ Cristiani di gente Ebrea ricettatori di San Pie-
Priscillse

.

., , .
""^

, .1
i . • 1

tro , li quale vi consagro un Altare duratovi lungo

tempo , ove fu poi fabbricata Chiesa dedicata alla

Santissima Trinità con titolo d'Aquila, e Priscilla,

e trasportato il Corpo di Santa Prisca Vergine ; e

Martire, prova eruditamente il Martinelli nei suo

Primo Trofeo della Croce a car. 18.

Dcmuf ^ Sura da Marziale toccato fu forse quei Li-

Surse L. cinio Sura , che tre volte fu Console , una sotto Ner-
LiciniiSii- ya ^ g Juy sotto Trajano , come dice la Cronica di

Cassìodoro , e gli Scrittori de' Fasti dichiaranoj la

cui cnsa potè esser poco lungi da Santa Prisca ,

Fu il Tempio di Diana fabbricato a persuasione

del Re Servio Tullio , ed a comune costo delle Cit-

tà Latine , come da quelle dell' Asia si fece quei d'E-

feso ( Livio nei primo ) con una special legge della

confederazione fatta , e delle feste , e tregue da ce-

lebrarvisi j che incisa iti colonne di bronzo a lettere

Greche essere durata fino all' età sua scrive Dionigi

nel 4- Esservi state affisse corna di buoi in memoria
dei bue Sabino astutamente sacrificatole da Cornelio

Pontefice , dicono Livio nel primo , Valerio nei e. 3.

dei libro 7. Plutarco nei Problema 4- dal qual Tem-
pio il colie tutto è detto di Diana da Marziale più

volte .

L' altra salita più diritta dei Clivo Publicio por-

ta a S. Sabina ; ove , se il Tempio di Diana non
fu ,

qual' altro edifìcio potè essere ? Senibra ai Do-
nati verisimile esservi stato questo di Giunone Re-
gina . lo senza ritrovarvi special contrasegno di que-

(1) III uà orto contiguo alla Chiesa di S. Prisca fu tro-

vata nel 1709 una tavola Isiaca di basalte pieua di gerogli-

fici, larga e lunga circa quattro palmi, riportata dal Ficorur
ni ( f^t'slig-. di Roin. ani. lib. i e. 12 p. 80. )
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sto , o di altro , considerando , che Santa Sabina il- s. Sabina

lustre Matrona Romana, come i suoi Atti dicono
,

abitò suir Aventino , e nella casa propria , come al-

cuni credono
,
patì il Martirio , non giudico tanto

freddi nello zelo quei primi Cristiani , che un luogo

di tanta venerazione , e divozione lasciassero in i-

scordanza ; i quali , se nel Pago Vindiciano eressero

quasi subito alla medesima Santa un Oratorio su '1

suo sepolcro , come il Martirologio 3. Scptembris

fa fede , eoa più facilità poterono convertire in Ora-

torio la casa , o almeno quella parte , che al Santo

Martirio fu Teatro : ed essendo la Chiesa dì S. Sa-

bina antichissima
,

par difficile , che fosse altrove e-

dificata , e che il sito sì memorevole di quella casa

si lasciasse profanare (1) .

Sul cio^o dell'Aventino verso il Clivo Publicio ,_
due Tempi furono ; uno della Luna , di cui Ovidio Lunae in

nel 3. de Fasti v. 883. e seg. Aventino.

Luna regit nienses , hujus quoque tempora mensis

Finit Aventino Lujia colenda jugo .

E questo essere stato sulla cima del monte sì, ma
assai verso il Foro Boario , ed il principio del Cir-

ro , ci fa argomentar Livio, mentre nel 10, della 4-

Deca e. i. descrivendo una terribil tempesta dice,

riie Forem ex cede Lunce , qua? in Aventino est

,

raptani tulit , et in posticis parielibus Cerevis Tem-
pli ( che era per appunto avanti , o appresso al Gir-

TVT • N rr- • T, 1 j- A- Ti • Templum
co Massimo) afjixit . L'altro di (jiunone Megina jm,onis

votato , fabbricato , e dedicato da Camillo sul dorso Regia»

dell'Aventino dopo l'espugnazione di Vejo (ove la «<=•

statua della medesima Dea , che era in Vejo , fu tra-

sportata , e di cui Livio in più luoghi del 5. men-

tre vi si andava per il Clivo Publicio , come suo-

nano le parole espresse di Livio ( lib, 2^. 0. 3i. )

(0 ì^fella vigna già de' PP- Gesuiti quasi nel mezzo

ilei monte Aventino lu trovato il famoso bassorilievo Capi-

tolino rappresentante Endimione ,
parecchi pavimenti di

mosaico, oltre molte altre rovine {Ficor. Mcm. n. 22.)

Isella vigna già de' PP. de' SS. Cosma, e Damiano furono

trovati due Fauni di Marmo , che tengono la tibia, ora nel

Museo Capitolino . Uno di questi si crede copa del famo-^

stì Satiro di Prassitele f Fic Msm. n. gi- e not. ivi.)
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so])ra portate

, per Boariwn forum in Clivum Pu'
hliciiini, atque ccdem Junoriis BegincG perrccluin nel-

le \iclnnnze di S. Sabina, se non ivi proprio, lu

credibilmente . Le numerose , e belle colonne mar-

moree di quella Chiesa si mostrano residui di alcun

Tempio antico , che , se non fu ivi , non gli fu lun-

gi ; non potendosi suppor fatte da chi prima fabbri-

cò la Chiesa , né da quel Card. Pietro Schiavone , o

da Eugenio II. che la rifecero ; onde o del Tempio
della Luna , o piuttosto di quello di Giunone Regi-

na , ambe fabbriche famose di quella parte del Mon-
te , furono le Colonne . In quel Tempio nella secon-

da guerra Punica furono trasportate con pompa due
statue della medesima Giunone fatte di cipresso . Li-

vio nel 7. della 3. e. 3i. Post eos duo signa cupres-

sea Junonis He^^àice portabantur . . • et simulacra

cupressea in Aedem illata .

Bo^nae'Deaè
^^ Tempio della Buona Dea essere slato sull'alto

in Aveu. dell' Aventino , dove Remo prese gli Auspicj per l'e-

dificazione di Roma , dimostra Ovidio nel 5. de' Fa-
sti V. i49- e seg.

Est moles nativa , loco res nomina fecit ,

Appellant saxuin
, pars bona montis ea est.

Huic Hemns institerat frustra ,
quo tempore

fratri

Prima Palalince regna dedistis aves .

Tempia Patres illic oculos exosa viriles

Leniter acclivi constituore jugo ,

Il qnal luogo è creduto quella parte , dove è oggidì

ventina .

^^ Chie5a di S. Maria Aventiua della Religione de'

Cavalieri di Malta (i) , ma la ragione di cotal cre-

CO Racconta il Eartoli (Meni. n. 128), che nel fare
Urbano Vili, il Easliorte al Priorato vi furono trovate in-
finite curiosità ; ed in particolare una gran cantonata di

palazzo fatta a bugna : due nnni entro i quali vi fu trova-
ta quasi un'intiera credenza di piatti di argento con bas-
sorilievi , ed il cornicione di marino che copriva i due mu-
ri suddetti ; fu trasportato alla villa Panfili ; im vaso di

terra cotta pieno di monete ed anelli; ed una cassetta di

piombo , che non si sa cosa contenesse perché fu rubata.
Sotto Alessandro VII. poi si trovò una bella stufa ornata
di marmi e peperino, che servirono ad accGnciare il palaz-
zo Bernini a S. Andrea delle Fratte

.
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deve non è chi la jpipglìl; e pure (come anche op-
pone il Donati ) quel luogo scoscesissimo potersi dir

salita agevole , o essere mai stala agevole , sembra a

me strano j oltre che non leggendosi in qual cima
dell' Aventino fosse quel Tempio

,
per qual cagione

si abbia piuttosto a dire ivi, che altrove , non so ve-

dere . Non potè sulla cima stessa inalzarsi verso il

Circo INlassimo ? o perchè non nell'altra presso Santa

l)albina (2) o S. Sabba (3) ? se il luogo , in cui era,

chiamavasi sasso , ed era veramente JMoles nntii'a , il

Tempio della Buona Dea Subsaxana prese ( come
dissi ) il nome dal sasso medesimo , sotto il quale

nella Regione i-a. della Piscina Publica su poi tras-

portato per commodità ( credo ) maggiore delle Don-
ne . Quindi ha mollo del probabile , che fu quella

sommità dell'Aventino , che è a fronte del Celio fra

il Circo Massimo , e le Terme Anloniane , si erges-

se quel Tempio sovrastante alla Regione 12., e al

nuovo Tempio della medesima Deità, che essendo in

quella Regione , era ancor sotto il sasso del Tempio
primiero

.

La Buona Dea scrive Macrobio nel cap. 12. del

primo de' Saturnali essere stata detta anche Maja ,

Fauna , Opi , e Fatua figlia di Fauno pudicissima .

Lattanzio nel primo dell'Istituzioni la noma anch' e-

gli Fauna , e Fatua , ma sorella , e moglie di Fauno
da lui uccisa con bastonale per averla una volta ri-

trovata ubbriaca : ond' è , che ne'sacrificj soleva por-

^lisi un' Anfora di vino coperta . Cosi anche si ac-

(2) In un orto presso questa Chiesa si trovò una Dia-

na Efesina di alabastro molto trasparente (Ficor. Vcst. di

Roma cnit. Uh i e. 12 p. 77.)
(0) Presso S. Sabba fu trovata in una vi^na una came-

a con pavimento di agata, e corniola, ed i muri fodera-

ti di rame dorato con alcune medaglie commesse; in es^a

si trovarono piatti , vasi , ed istrumenti di sagrifizj , tutto di

rame , ma che mostrava di aver sofferto il fuoco . Non es-

sendovi alcuna portane fenestra sembra chiaro , che vi si

scendesse dall' alto . In quella istessa vigna si rinvenne un
vaso di alabastro cotognino sei palmi alto , e quattro e mez-
zo largo, pieno di cenere, e molto ben lavorato . In un
altra vigna ivi dappresso fu trovato un Fauno di marmo
assiso, parecchi altri frammenti, e rar; utensili. ^ fiacca

.Mein. n. loi. 102. 118.}



296 COSE CHSERANO SULL' AVENTINO

cenna dn Arnobio nel 1. contro le Genti , e poco dif-

ferentemente da Plutarco nel 2C. Problema . Nel suo

Tempio , e ne' suoi sacrificj , cbe le si facevano an-

cora altro^'e , non entravano uomini. Plutarco in Ce-

sare, Cicerone nel
/J.

Paradosso, Properzio nell'Ele-

gia 10. del 4- lib. , Tibullo nella 6. del 1. e mille

altri. Ma con tutto ciò vi fu introdotto Clodio sot-

to abito di sonatrice per commettervi adulterio . Ci-

cerone nell' Or.izionc De Harnspiciun i espansis , Plu-

tarco in Cicerone, ed altri . Le oscenità poi , le qua-
li solevano far le donne tra esse in cotali feste not-

turne , sono da Giovenale toccate , se gli si dee cre-

dere , nella Satira sesta , sopra la quale reggasi lo

Scoliaste.

Aver dedicato questo Tempio Claudia Vergine

Vestale spiega Ovidio nel medesimo lib. 5. de' Fasti

pili sotto :

Dedìcat hcec veteris Clausornm jiominis hceres;

f'irgineo nulluin corpore passa virum .

e rifabbricatolo Livia Augusta :

Livia restituit , ne non imitata maritiitn .

Esset , et ex omni parte sequuta. virimi .

Remuria Dd SUO sito detto prima Remuria , dove volle

Remo pigliare gli auspicj cosi scrive Festo lib. 17.

Remurinus ager dictus
, quia possessus est a Remo et

habitatio Remi Remuria item in Aventino dieta ,

namque ATeìiiitìv.m , in quo hnhitaret , elegisse Re-
munì dicunt . Un de vocilatam ajunt Renniriam lo-

cum ili summo Aventino , uhi de Urbe condenda
fuerat auspicatus , alias Renioriiim quondam ewn
locum appeilatvm fuisse . Dal Marliano si pretende

cbe anche tutto il monte fosse detto Remorio ', ma
non ne porta Autore , e da Plutarco in Romolo si

trae V opposto; ove egli scrive, che Remo VarteniA-
ventini locum natura munitum , ccmmodiorem du-
cehat ( per edificarvi Roma ) eique loco postea Re-
monio cognomen J'uit . Sicché dwirAvenlino una so-

la parte , cioò una delle due, che ho mostrate sopra
nel libro u. fu da Remo eletto per sito della nuova
Città ( che tutto quel monte allora troppo sarebbe
stato ) ove egli prese gli auspicj 5 la qual sola metà
fu delta Piemuria . Qual poi ella fosse delle due par-

ti p€r non discordar da quanto del Tempio della Buo-
na Dea , che vi era , ho già detto , ccnvitnimi rsp-
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presentar per facile , die fosse la sommità del Colle

sovrastante alla Piscina Pubblica , ed opposta al Ce-

lio .

SI legge su lo stesso monte essere slata la Spe- Spelunc»

lonca di Caco, o per più giustamente dire Caco , Caci

.

ladro famoso del tempo di Evandro, così nomato,
come piace a Servio nell'8. dell Eneide , dalla Gre-
ca voce KAzoc , cioè cattivo . Questi , o verità , o fa-

vola , ch'ella sia , rublx) «nlcuni buoi ad Ercole , e ti-

rogli per la coda all' indietro nella spelonca , acciò

dalle vestigia non se ne indicasse l'entrata: ma Er-
cole ,

ritrovato il furto , uccise Caco , e riprese i

buoi. Scrivono ciò Dionigi nel primo, "Virgilio nell'8.

Ovidio nel primo de' Fasti , ed altri . Il Biondo dice

essere la spelonca stata nella parte del monte , che

risguarda il Palatino , ed il Circo sopra la Chiesa di

S. M. in Cosmedin delta Scuola Greca , ma da altri

,

ed in specie dal Marliano gli si contradice
,
perchè

Virgilio la descrive nella parte verso il Tevere v. 636.

liane ut prona jugoìcevum incumhebat ad amnem :

E pili sotto ;

Dissultant ripce , refluitque exterrìtus amnis
Nella cui confoi-mità da Solino è posta ivi la Porta

Trigemina : Qui Cacus habitavit locum , cui Salina;

nomen est, uhi Trigemina nunc polita : ma Virgilio

ben consideralo ha senso diverso ; perchè Evandro
dall' Ara Massima , in cui fece il sacrifizio ,

1' additò

ad Enea v. 190. e seg.

Jamprimum saxis suspensam hanc aspice rupem,
Disjectce procul ut inoles , desertaque montis
Stat domus, et scopuli ingcntem iraxere Juinam.
Hic spelunca fuìt , vasto subniota recessu e e.

Onde non potè essere nella parte verso il Tevere ,

eh' è l'opposta . E quand'anche l'Ara Massima fosse

stata presso la Scola Greca , come altri credono, nep-
pur poteva vedervisi , standovi quella parte del mon-
te in profilo. Ma per pienamente intendere il narra-

to , o finto da Virgilio , vi si ponga l'attenzione , che
almeno il vero senso dì quel luogo se ne trarrà . La
spelonca di Caco aveva verso il Palatino l'entrata

,

e quand'Ercole udì muggirvi dentro i buoi, Caco
fuggendo per paura dentro, la chiuse con un graa

sasso da catene di ftiTo pendente v. 6^5. e seg.
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Ut sese incliisii , ruptisqne immane catenis

Dejccit saòcurn ; ferro quod et arte paterna
Pendebat

,
faltosque emaniit objice postes ',

Ercole siccome tentò il sasso in vano , cosi cercò più

volte di trovarvi altro adito intorno al monte :

Eccefurens aniinis adcrat Tyrinthiìis,omìiemquQ

Accessum luslrans, hiic oraJ'erebat,et illue ^

Deiitibiis infrendens, ter totuin fervidus ira

Lustrai AveiiLìni niontem, ter saxea ierilnt

Limina ncquicquam, terjcssus valle resedit .

Finalmente nella parte verso il fiume vide un'acuta
selce, quale giudicò essere sul dorso dell'antro;

Stabat acuta silex
,
prcecisis imdique saxis,

Speluncce dorso insiirgens altissima l'isii
,

Dirariun nidis domus oj>portuna uolucriun :

E questa Ercole a forza diradicando fé cadere verso

il Tevere , aprendo cosi alla spelonca una nuova
bocca :

liane ut prona jugo Ice^mm incumbebat ad amneni
Dexter in advcrsum nitens concussit , et imis

Avulsam solvit radicibus ; inde repente

Jmpulit , impulsa quo maximus insonat cether

Dissultant ripce , ref/uitque exterritus amnis ;

Dove entrato Ercole , e strozzato Caco , la primiera

bocca verso il Palatino si apri da se stessa ; e quindi

Caco fu tratto fuori , v. 269. e seg.

Hic Cacum in tenebris incendia vana vomentem
Corripit in nodum complexus , et angitinhcerens

Elisos oculos , et siccum sanguine guttur ;

PandiLur exemploforibus domus atra revulsis
,

Abstractceque boves , abjuratceque rapina;

Ccelo ostenduntur
,
pedibusque informe cadavev

Protrahitur .

Della seconda bocca dunque fatta da Ercole Solino

parla, dicendola presso alla porta Trigemina qui Ca"
cus habitavit locum cui Salincv nomen est; ubi Tri-

gemina nunc porta ; mentre la prima convien sup-

porta nel lato opposto verso il Circo , se non verso

la Scola Greca, come il Biondo disse (clie tanta

lontananza non è possibile) non lungi molto almeno
dalla Chiesa di Santa Prisca, Ovidio nel primo de^

Fasti v. 567 e seg. spiegando diversamente la favola,

racconta, ch'Ercole aprì a forza la chiusa bocca dell'

antro; mi però non dice, ch'ella fosse verso il fin-
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me , anzi accenna il rovescio , mentre non facendo

menzione del fiume , finge che il sasso non cadesse al-

trimente nell' acqua , come Virgilio , ma si ficcasse

in terra :

Ille adltuìHfradi prceslnixerat obice montis ,

f^ix jui^a novissent quinquebis illudonus .

Nitilur hic hiimei is cceliini quoque sederai illis

,

Et vastuin mola collabcfactat onus ',

Quod simili eversum est
, fragor asthera concutit

ipsuin
,

Ictaque subsedit pondere mollis humus .

Ma lasciando noi , che ciascuno se la sogni a suo mo- ^J^'^^ ^^

do , soggiungiamovi , che l'altare dedicato da Ercole a
y^^tore"^

Giove Inventore fu presso questa nuova bocca , ch'egli

fece alla spelonca , ma nel piano alla porta Trigemina,

e perciò nella Regione X. come nella medesima di-

cemmo con Dionigi ; presso cui fu anche il Tempio Tempio

di Ercole Vincitore , di cui Solino apportato , e Pu- d' Ercole

blio Vittore nella Regione del Foro , come presso l'A- '"*^'^"

ra Massima n" era un altro.

Questo essere stato sull'Aventino , oltre le pa-

role di Solino portate, dichiara Prudenzio nel i. cen-

tra Simmaco v. 120 e seg.

JVunc Saliis, cantuque domus Piriaria Templum
Collis Aventini ccnvexa in sedejrequentai

.

e perciò su quella parte , che alla porla Trigemina

sovrasta. Ma se era sul colle, per qual cagione da

Vittore si annovera nell' ottava Regione coli altro del

Foro Boario ? Se 1' essere forse ambidue per la pic-

ciolezza , somiglianza , e vicinità sotto la cura di uu
solo Edituo non rendeva l'uno, e l'altro egualmen-

te sottoposti ai Curatori di quella Regione , non so

che alu'o rispondere . Credesi fatto questo da Ottavio

Erennio : scrivendo Mncrobio nel 3. dei Saturnali al

e. 6. Romce autem Victojis Herculis cedes duce sunt,

una ad portam Trigeminam , altera in Foro Boa-
rio . Hujus commenti coiisam Masurius Albinus me-
morabilium lib. 1. aliier exponit . Marcus, inquit,

Octavius Herennius prima adolescentia tibicen ,

postquam arti sttce dijjìsus est , instituit mercaturam

et bene re gesta, deciniain Herculi profanavit . Po-
stea cum navigans hoc idem ageret , a prcedonibits

circumrentus Jortissime pugnarit , et viclor recessit

.

Hunc in somniis Hercules docuit sua opera serica-
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turn : cui Octmùiis , impetrato a inagislratibus Incn^

cedem sacravil , et sii^num ì'ictorcmnìic incisis litc-

ris appelluvit ce. Ma qual dei due Tempj Ottavio

fabbricasse
,
qui non si legge , Anzi quello del Foro

Boario doversi intendere , persuadono la narrazione di

Macrobio , die immediata segue a quello, e la deci-

ma «acx'ifìcata da Ottavio ad Ercole , il qual sacriG-

cio nell'Ara Massinia si faceva .

- , , Le scale ancor di Bacco son contate quivi dagli
Scale "' « . . I

. * .
^

Caco . Antiquari supposte presso la porla Trigemina sotto

la spelonca j ma altro di esse non trovandosi, che

quanto ne scrive Solino, ove di Roma quadrata ra-

giona , essere state queste a pie del Palatino dissi

nella X. Regione ,

.. Prima di uscire affatto di Caco , e di Ercole ,

Cacae *i ^^^^ ^^*^ <^li Caca sorella di quel ladro , la quale

dice Lattanzio nel i. e. 20. Herculi fecit inditiuni

de furto bowurn , diviiìitatem consequuta quia prodidit

frntrem ; ed avere avuto Tempio dice Servio nell'8.

dell'Eneide v. 190) : Hunc soror sua ejusdein ito-

minis prodidit j unde etiam, sacellum nieruit , in quo
ei per Firgines Feslce sacrificabatur . Il qual sa-

cello essere stato parimente sull'Aventino presso una

delle due bocche della spelonca , se non è certo , non
è anche inverisi mile .

Ara E- Fu sull'Aventino presso la porta Trigemina l'Al-

vandri . tar d' Evandro , di cui Dionigi nel primo p. aS. II-

lisque ercctas vidi Crns , Cannent.ce quideni sub Ca-
pitolio ad portain Carmentalem , et Evandro in a-

lio colle Aventino dicto non longe a Porta Tri-

gemina .

Seoul- Ebbe la sua sepoltura il Re Tazio nell' Aventi-
crum T. no , e precisamente in luogo , ov'era un bosco d"al-
^*"

• lori . Varrone cosi nel 4- e. 82. Inde lauretwn ab
eo , quod ibi sepultus est Titus Tatius Rex , qui

a Laurentibus interfectus est , ab siIva laurea ,
quod

ea ibi cxcisa , et cedificatus f'^icus ec. del quale Lau-
reto Plinio nel libro i5. al cap. ultimo: Durat , et

in Urbe inipositum loco
,
quando lorelum in Aven-

tino vocatur , ubi silva lauri fuit , e Dionigi nel

3. narra , ch'era l'Aventino vestito di una selva di

varietà di alberi , ma la maggior parte allori ; onde

uu certo lujgo di esso era ancor da'Romaui chiama-

lo Liurelio : ed ivi essere slati i due Vici posti da
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Vìllore Loreti Minoris , e Lordi Majoris , ubi erat vicus Lo-
f'^ortuninus , non può negarsi • Si ha da Plutarco in reti Min.

Romolo, che Tazio fu sepolto nell' Armiluslro Ho- '^'«"s Lo-

mulus lata corpus acceptuni noiionjicc sepeUit in

Aventini ea parte qua ArmiLustriuin extat ec. Ciò Ann.lu

che Armiluslro fosse 1' iusegaa nel 5. ^'^ar^one e. 3.
*^'^"'" •

Arììiilustrinni ah eo
,
quod in Arnùlustri armali

sacra faciunt ; nisi locus potius dlctus ab heis , sed

quod de heis prius id ab ladendo aut lustro , idest

quod circainibant ludentes ancilibus armati;o\e prima /jrniiln-

iiolisi l'Aruiiiuslrio , e l'Armilustro essere state cose di- strio fe-

stiiite: perchè il primo non altro era, che una festa , e f^*^
'^^^^'

> L 11- • <^> I j • T\i /v • -1 > bruca lici-

terò anche nell aulico Linlendario Maltejano si legge a 19 L'Jrmilu-

di Ottobre AllM. N. P. Armiluslrium nefastus pri- stro

.

mo : il secondo era il luogo , in cui si festeggiava ;

onde il medesimo Varrone prima disse nel 4* ^- ^"^^

Arinilustrwn ab ambita lustri loons . Era dunque
1' Armiluslro un luogo , in cui celebrandosi una certa

festa annua il mese di OLtobre
..

i soldati armali di £^gf.cizio

Anelli giravano intorno con una certa sorta di giuo- de'Solda-

chi j e Paolo Diacono nell' Epitome di Festo vi ag- ''

•

giunge : Arniilustrium jestwn erat apud Jiomanos
,

(luo ras Divinas armati faciebant, ac dum sacriji^

carQìit tubis cari ebani : donde il Donati inferisce
,

che i Salj vi girassero , ed al solito loro costume dan-

nassero armali d' aucili , e di elmi , e di spade . Ma Diversa

vaglia il vero : le feste de' Sali co' loro anelli non da ijudia

cadere nel 19. d'Ottobre, ma nel 2, di Marzo inse- ""^
'

"

guano il Calendario vecchio , Ovidio nel 3. de'Fasti,

Plutarco in Nuraa , e Dionigi nel 2. , e non essersi

in esse adoprale trombe , ma pifferi , al suono dei

quali i Salj si movevano , il medesimo Dionigi fa

fede . Altra festa dunque da quella dei Salj differen-

te fu 1' Armiluslrio, festa de' Soldati , che armati dan-

zandovi giravano, e sacrificavano j e giacché era ivi

il sepolcro di Tito Tazio , chi sa , che colai festa

non fosse istituì la al sepolcro, come un perpetuo an-

nuo funerale? Et Civìtas e.rpensis publicis anno quo-

libet UH parentat , dice Dionigi nel 2. p. ii5. Ma
di cosa sì incerta non più ,

Resta ritrovarne il luogo preciso . Al Volterra-

no piacque crederlo nel piano di Teslaccio commo-
dissiino per assegnarvi le Soldatesche j ma quel pia-

uo è pur troppo distinto dai moute Aventino , ben-
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che dalla Regione i3. si abbracci; e le soldatesche

non altrove rassegnavansi , nò altrove si esercitavano,

che nel Campo Marzo. Non sa il JNIarliano diversifi-

carlo dal Circo Massimo
,
per le parole di Varrone

,

che nel f\. dice ArmiLastri ah ambita lustri locus
,

iteni Circuì Maximus dictiis : ma lungi molto da

colai senso le parole di Varrone van ripartite . Porta

egli pili etimologie . e fralle altre pone , Aiìniliistrum

ab ambita lustii locus
,

poi segue con un' altra :

Jtem Circus Maxim.u.s dictus , qaod circum, specta-

culis {vdifìcatas ec. Ni una connessi là dunque tra l'Ar-

milustro , ed il Circo Massimo si può trarre quindi.

Tazio essere stato sepolto sull'Aventino nell' Armilu-

stro , dice Plutarco; dunque era quello sul monte.
L'antico Laureto, dove fu il sepolcro, si descrive

da Dionigi sul monte , né gli si può disgiungere l'Ar-

milustro: e non è poco indizio un pezzo d'Iscrizio-

ne , che dal Fauno si dice ritrovala al suo tempo
presso Sant'Alessio fra certe Vigne : SACRUM . MAG.
VICI. ARMILUSTRI. Onde su quella sommità di

monte essere stato prima il Laureto
,
poi li due Vi-

ci del medesimo , il sepolcro di Tazio , l'Armilustro,

ed il suo Vico resta probabile , se non certo .

Nell'Aventino (come nel Surio , e nel Lippomano
Domus gi legge) ebbe la casa Eufemiano Cittadino ricco,

^"J/fiiiTo
® nobile, padre di S. Alessio nel tempo di Onorio

Imperadore . Si conserva nella Chiesa di quel Santo

un' antica scala di legno , sotto cui egli tornato da'

pellegrinaggi , non conosciuto da' suoi , visse, e mo-
rì mendico . Quindi è opinione, ehe la casa d'Eufe-

miano fosse presso quella Chiesa fabbricata prima a

S. Bonifazio Martire. Yeggasi il Caronio nell'an-

no 3o5. (i) .

Lucus Oltre i Laureti è posto dal Punxìmo Luca s'Laìi-
Laìirenti- j-cminus credutovi prima dal Biondo , dal Marlia-
nus . j 1 •

1 1no , e eia altri : ma sembra a me errore preso sul

luogo già portalo di Varrone lib. 4 e. 32. j il qua-

(i) In una vigna presso questa Chiesa furono trovate

nobilissime sliifc , o bagni . Non si distaccava mattone sen-

za trovare medaglie di Gommodo; il che fece supporre che

potesse essere un edificio appartenente a questo Imperadore

( Bart. Mem. n. 127.)



LIB. VII. CAPO Vili. REG. XIII. 293

le veramente non dice ciò , ma quel sito dirsi Lide
Lauretum ab eo

,
quod ibi sepulliis est T. Tallus

JRex qui a Laurentibus intcrfectus est ; jioi soggiun-

ge un altra cagione (e forse vi manca V aat^ ab
siliut Laurea ,

quod ea ibi excisa , et cndificatus 'vi-

cus ; a cui è concorde Festo in voc. Tatium occisuni

ait Lavinii ab amicis eorunt legatoruin
, qaos in-

terjrcerant Taliani latroiies , sed sepuho in Aventi-
no Laureto. Dal Biondo si allega Plinio , di cui non
so altro luogo , che il portato sopra , nò indi so rac-

cogliere cosa tale ,

Era nel Vico del Maggior Laureto Vortunno (di-

ce Vittore j cioè o Tempio, o piuttosto Edicola di „bTerat
quel Dio . Vi concorda l'antico Calendario, che nel Vortum-

di i3. di Agosto pone la festa di Vortunno nell'ai-""**

loreto maggiore .

INel nuovo Vittore in vece di Armilustrum si Armila-

legge Armilaslri caput , come se 1' Armilustro , il
stri caput,

cui spazio non era fìnaìmente , che di una piazza,

cominciando in questa fosse potuto stendersi ad altra

Regione : donde traspare il presupposto del Trascrit-

tore somigliante a quello del Marliauo della iden-

tità dell' Armilustro col Circo Massimo, per l'auto-

rità di Varrone non letto interpuntatameute .

Del Tempio di Minerva, o Pallade Aventi na i^^'""^"
leggasi Festo in Scrihas : Itacpie quum Livius An^
dronicus bello Punico secando scriffsisset Carmen

,

quod a T^irginibvs at cantatum
, quia prosperius res

publica Populi R. geri ccepta est
, publice attribu-

ta est in Aventino cvdis Miner'vce , in qua liceret

Scribis , Ilistrionibusque consistere , ac dona pone-
te in honorem Livii ;

quia is et scribebatJabulas,

et agebat ; da che raccolgasi cotal Tempio essere

stato proprio de' Poeti , e degl'Istrioni, come oggi-

dì molte Chiese sono dell' Università di alcun Arte .

Leggasi anche Ovidio nel 6. de' Fasti v. ^27 e 728.
Sol abite Qemiìiis , et Cancri signa rubescunt

,

Cacpit Aventina Pallas in arce coli .

Il qual Tempio può perciò supporsi nell'alto del

colle , ed essere stato non lungi dall' Armilustro ce

ne dà alcun barlume un frammento d' Iscrizio-

ne , che Fulvio Orsini dice ritrovata ifi rui-

nis Templi Diance in Aventino (se voglia intende-
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re della Chiesa di Santa Prisca , oppur di alcua'al-

tra anticaglia , io non so ^ e si legge ael Grutero al

foglio 39. n. 5.

LAPIS . AVSP. S. Q. CAECIUO METELLO
PONT. MAX. SOLLEMNI. CVM

PRAECATIONE. PAL. POP. ROM. CONIEGTVS
IN. FVNDAMENTA . PORTIGVS . MIl\ER ....
AVENTINIENS . AB . LATER . GOLL

YIG.ARMILUSTRO

IN . HVNG. D. AVGVR. AVSPI. . .

TEMPL. GONSEGRA . . . , .

M. CASGELL. AED. GVR ....
Domus Presso al Tempio di Diana ch'essere stato o do-

Pkyllidis . ve è la Ghiesa di S. Prisca , o ivi appresso più in-

alto dicemmo) fu la casa di una tal Fillide per det-

to di Properzio nell' Elegia 8 • del lib. 4-

Phjllis Aventince (lucedam est vicina Diana .

Privata J)q\\q casa privata di Trajano di cui Vittore, quivi
' ' * buona conferma apportasi dal Panviuio coli' Iscrizione

di una base ritrovata sotto Santa Prisca verso il Cir-

co Massimo ;

H E R G V L I

CONSERVATORI
DOMVS VLPIORVM

S A G R V M
M. VLPIVS

VEREGVNDV S

Onde , che fosse ivi intorno , è , se non affermabile

non incredibile .

Ara, et L' altare , ed il bosco di Laverna essere stato ve-
Lucus La- j.JsJfuilfQeQjc vicino alle mura, dove fu la porta La-

vernale presso quella di San Paolo , dissi nel pri-

mo Libro trattando della Porta (1) .

(1) Nel colle che è volto alla porta S. Paolo furono

trovati al dire del Bartoli tdijlzj noòUissiim di palazzi
., e-
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Le cose del Monte di sito affatto incerio ,

ed il piano di Testaccio .

CAPO NONO.
JL u nell'Aventino sepolto Aventino Re d'Alba, Sepnl-

donde alcuni dissero avere il monte tratto il nome .

*^^°'"
.,,/

Da Varrone si ha nel 4- e. y. Aliì ab Jiege Avcn- ^^s

.

tino Albano
, quod ibi sic sepuUus . Livio nel i.

e. 2. /s sepultiis in co colle
,
qui mine est pars Ro-

mance Urbis , cognonien colli fecit . La qual sepol-

tura essere stata non su "1 monte , ma a[>piè di esso

dichiarasi da Sesto Aurelio nel libro intitolato , Ori-

go gentis Romance ; ove dice : Post illuni regnavit

Aventinus Silvius ; isque Jinitini-s belluni inferen-

tibus in dìniLcan'lo circuin'^eìit.us ab hostibus prostra-

tns est , ac sepultus circa radices moniis , cui ex se

nonien dedit, ut scribit Julius Ccesar libro a. In con-

formità di quel , che Servio nell"ii. dellEueide scris-

se ; Apud majores nobiles , aut sub monlibu^^ , aut

in doniibus sepeliebant ; un de natuni est , ut super

cadavera
, aut pjramides jìereni , aut ingentcs lo-

carentur columnce . Ma, o nel monte , o sotto il mon-

te j ore precisamente sepolto fosse, non è chi dica,

né sappia .

Le scale Gemonie si leggono in Vittore , e pur
Qg^^onij^.

queste essere state sotto il Campidoglio al lato del

carcere
, già provai . Qui dunque che diremo ? Sa-

rà Vittore buginr(k> , o anche il suo testo antico do-

vrà rifiutarsi come apocrifo non meno del nuovo ?

Diamo buono il libro , e veritiero lo Scrittore. Quan-
to al libro non è strano , che altre scale vi fossero

ed essendo forse il testo per T antichità corroso ,
il

Trascrittore in luogo della parola guasta dal tempo

scrivesse Gemonice , ingannato dalla rinomanza di

quelle scale : ma dato anche il libro beu trascrito ,

Vittore non perciò errò . Forse ad altre scale , ch'e-

rano sull'Aventino, dio il volgo col tempo nome di

Gemonie , o per la somiglianza delle Gemonie famo-

tenipj , delle spoglie de'' quali . . .ne fu adornata la

cappella Borghese in S. Maria Maggiore ( Meni. n. 12 5.)

Tom. ITI. u



5o6 COSE INCERTE E PIANO DI TEST,

se del Campidoglio , o per alcun accideiile occorso-

vi di orrendo spettacolo , o per mero capriccio di chi

da principio dio loro cotal nome ; 11 cue avvenir so-

vente è nolissimo . Una Sepoltura non mollo lungi

da Roma sulla Flaminia si dice universalmente di

Werone ; benché a lettere apertissime si legga di Vi-

bio , e dove fu veramente sepolto JXerone si sappia .

Forse da alcuna pittura delle vere scale Genionie
,

ch'era sull'Aventino, pigliò nome la contrada: ed

in ultimo la cagion vera di cotal nome chi può dirla?

Ara Jovis L'Aitar di Giove Eliclo fu sull'Aventino- Li-

Elicii . vio nel primo e. 8. . . . ad ea eLicienda exmen-
tibus dìvinis : Jov'i Elido n/am in Aventino dica-

vit ( parlando di Numa ) Dcumque consuluit augu-
riis , quce suscipienda esseiit . Ad hcec coìisultanda ,

procurandacjiie ìiiultitiidine oiwii a vi , et armis

conversa ec. detta ab elidendo ; e lo conferma Ovi-

dio nel 2. de' Fasti v. Say. e 328-

Eliciunt coelo te iupiier , nude niinores

Nuìic quoque te celebvant , Eliciumque vocant:

Ma Plutarco iu Numa dalla par<?»la Greca /Ag<i)? cioà

Propizio dice derivare; Atque Deuni quideni poslea

fMeo , idest propitium, abìisse, et locum ab ilio ili-

cium appellaium ec. Die INuma ad intendere, che

addottrinato da Pico , e da Fauno della maniera di

far venir Giove a quell' Altare dal Cielo , n' appre-

se , e con modi ridicali , le regole degli augurj , che

si avevano a prendere , e dei fulmini , che si aveva-

no ad impetrare . L'Altare dunque ei'elto su quel

monte
,
per tirarvi dal Cielo la maggiore delle credu-

le Deità , essere stato sopra una delle più alte cime

di esso non dubiterai . In qual sommità poi preci-

samente resto dubbioso .

L' arte di tirar dal Cielo Giove diceva Numa
FonsPici, averla appresa da Pico , e da Fauno , che solendo
et Fauni • andare a bere ad una vena di acqua sorgente in una

spelonca dell'Aventino , resi dal vino da lui pre-

sentatovi ubbriachi , ed addormentatisi furono fatti le-

gar da Numa , il quale addottrinato già da Egeria

non gli sciolse , finché quanto ei voleva non gl'inse-

gtiarono . Così scrive Plutarco in Numa, Ovidio nel

3. de Fasti , ed Arnoldo nel 2.

Della fonte, e della spelonca non è oggi vesti-

gio , non che residuo ; ma essendo certQ , che Pana,
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e r altra vi fu ,
mentre del succeduto in case Nu-

ma favoleggiò al volgo
, ed essendo facihneate sta-

te nel più basso del colie
, come ancora da Ovidio

si accenna v. sqS- e seg.

Liicus Aventino suberat niger ilicìs umbra

,

Quo possis viso dicere ,. iVumen inest :

In medio gramen , muscoque adoperta virenti

Manabat saxo vena peiennis anuce ec.

le rovine grandi degli edifìcj con riempimenti
, che

si veggono fatti dei luoghi bassi , bau potuto sep-

pellirle Direi essere slate nella falda deiriVventino

confinante con Cerchi , essendo secondo \ arrone sta-

ti da principio ivi i cretaj
, quando I' acque straniere

non erano ancor condotte in Roma , né potendo quel
mestiero farsi senza acqua ; ma per non andare in

iscoglio di vano indovinamento , lascio il fonte , e

la caverna tra le altre cose incerte del monte . Il

Fauno afferma, che alcuni ruscelletti al suo tempo
v'erano nella parte verso il Tevere j ed ecco le sue
parole: Oggi si veggono certi ruscelletti , che nascen-
de alle radici di cjuesto colle vanno a mescolarsi

col Tevere , e vi passano alle volte di Ripa al-

cuni Marina) a tome acqua . Io però non avendo
mai saputo vederveli , fortemente dubito essere stati

scoli temporanei di acqua piuttosto , che fonti .

Alla Vittoria avere Evandro eretto Tempio sulla

cima deir Aventino, e riferirsi ciò da Dionigi scrivo- ctorlL ia A.

no il Ma ri ì ano , ed altri, concorde co' quali il Pan-
viuio lo registra quivi; Ades f^ictorice in Aventino.
Ma chi attentamente legge Dionigi nel primo libro

troverà, non nelF Aventino , ma nel Palatino avere

Evandro edificato alla \ ittoria .

Tempio, Atrio, e Libreria ebbe sull' Aventino la ^je^ L*.
Liberlà . Del Tempio cosi Livio nel 4- della 3. Deca beitatis in

e. 6. Digna res visa , ut siniulacruin celebrati ejus ^'

diei Gracchus postquani Romani rediit
, pingi ju-

beret in tsde Libertatis , quam pater ejus in Aven-
tino ex multatitia pecunia faciendam curavit , de- Atrium

dica7u'tquci e Pesto : Libertatis tcmplum in Aventi- p^^

""^'^''^

num fueial constructum . L'Atrio , fosse fatto o col

Tempio, o aggiuntovi poco dopo, mostrasi dal me-
desimo Livio nel libro sei^iiente e. 7. ove dciili Ostasr-

gi ragiona: Custodi ebantur in Atrio Libertatis mino-

u 2
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7'e cura ; il cui anniversario solito celebrarsi negl'Id^

dAprile cantò Ovidio nel 4- de Fasti v. 621. e 6*22-

Nac quoque ni fallar papulo dignissitna Aostrop

Atria Libertas ccppit habere sua .

Fu non molti anni dopo rifatto, ed aggrandito da

Sesto Elio Peto, e Cajo Cornelio Cetego Censori . Lì-

-,. .. \io nel 4- della 4.. e. 23. Atriuin Libertatis , et f^il-

Tabula- Id publicn ab iisclem refecta , amplijicataque . Eravi
•^o . il Tabulario, o vogliamo dire Archivio delle pubbli-

che scritture, ed in specie delle appartenenti ai Cen-
sori . 11 medesimo nel 3. della 5. e. ij. Censores ex
tempio in Atrium Libertatis asceiidervìit, et ibi si-

giiatis tabellis publicis , clausoque tabulario , et

diniissis servis publicis , negarunt , se prius quicquani

piib/ici negata gesturos ec. Vi fu molto dopo di

ordine dei Censori gittata fralle quattro Urbane Tri-

bù la sorte, in qual di esse dovessero li Libertini es-

sere annoverati . Il medesimo Livio nel 5. della 5.

HoìC Inter ipsos disceptata : postremo eo dcsccnsum
est , ut ex quatuor Urbanis Tribubus wiani palam
in Atrio Libertatis sortirentur , in quam omnes qui

servitutem servissent conjicerent ec. Eravi affissa con

altre la legge contro le Vestali inceste. ¥esio in Pro-
bi um : Probrum Virginis f estalis , ut capite puiii-

rentur vir
,
qui eam incestavisset , verberibus neca-

rctur , lex fixa in Atrio Libertatis cum multis aliis

legibus incendio consumpta est , ut ait M. Cato in ea

oratione
,
quce de auguribus inscribilur . Si rifece da

Asinio PoUione , e forse incomparabilmente più am-
pio , e magnifico. Svetonio in Augusto al e. 2q. Mul-
taque a multis extructa sunt , sicut . ... ab Asi-

nio Pnilione, Atriam Libertatis ec. Ove benché di

nuova fabbrica sembri trattarsi , nulladimeno due Atrj

della Libertà colassù , se espressamente non si leggo-

no , non devono credersi ; né le parole di Svetonio

parlano di costruzione in tutto nuova espressamente;

ed in tutto nuova potè anch'essere nel medesimo luo-

go , se la prima, o era caduta , oppur fu atterrata per

rifar l'altra con anjpiezza , e magnificenza maggiore.

S. Isidoro nel quinto dei sesto libro dell'etimologie così

ne scrive: Pollio Grcecas sinnil atque Latinas addi-

Jf la Li- ''-^ autorum imnginibus in atrio, quod de nianubiis

hreria . magnificenlissimum instruxeral. . Della qual Libreria

Ovidio nell'Elegia prima del 3. Tristium v. 71.
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Nec ine
,
quce doclis palaerunt prima libellis

Atria , Libc.ìtas tangere passa sua est

.

Ch'essere siala falla dal niedesiino PolHoiie si può
trai" da Plinio nel 3o. del n. libro: M. f' arronis in

Bibliotheca
,

qiice prima in Orbe ab Asiiiio Pol-

lione ex manubiis publicata Romce est luiius viveìi-

tis posila imago est , e nel secondo del 35. Asinii

Pollionis hoc Homce inveri tuia ,
qui primus Biblio-

thecani dicando , ingenia liominuin rem publicam
J'ecit . Per la quale opera veramente mirabile , e me-
morevole assai pili dell' Atrio

,
potè Svetonio dir l'A-

trio della Libertà fabbricalo da Pollioue , ancorché

solo fosse slato risarcito . In questo avere costumato

slare ì soldati in guardia traggasi dal primo dell'Isto-

rie di Tacito e. 3i. Prcpceptum Amulio Sereno, et

Domitio Sabino Primipilaribus, ut Germanicos mili-

tes e Libertatis Atrio accerserent :

Neil' oliava Regione colle parole dell'epistola 16.

del libro 4- di Cicerone ad Allico accennai dubbio ,

che r Atrio della Libertà fosse presso al Foro . 11

medesimo dubbio rinaovanJo qui, considero, che Non fu

un Atrio della Libertà oltre il Tempio essere stato "*^ foro.

da princijilo si fa chiaro dnlle qui portate autorità
;

il qual Atrio essere stato in luogo alto specificasi

dalle port.'.te parole di Livio ; Cetìsores . . . . in A-
trium Libertatis ascenderunt ec. e perciò non nel

Foro, ma sulT Aventino . Così l'avere Galba man-
dali vSereno , e Sabino a chiamare le Soldatesche Ger-

manicbe , le quali erano in quell' Atrio , e non esser

elle arrivate in tempo, dà cenno di lontananza deli'

Atrio dal Palazzo Augustale , e dal Foro , ove l'uc-

cisione di Galba segui ; e S\ ctonio nel 20. di quell'

Imperadore usa parole rappresentanti al vivo la lon-

tananza dell' Atrio dal Foro : Hi ( parla delle Germa-
niche soldatesche) ob recens meritum

,
quod se cc-

gros et invalidos mag/iopere fovisset , in auxilium
advolavere ; sed serius itinere devio per ignoran-

tiam locoruin retnrdati ec. E finalmente Vitto-

re dicendolo nell' Aventino , toglie ogni dubbio .

PoUione poi non aver fatto Atrio diverso, né in

sito diverso dall'antico; e perciò non potersi dire,

che il nuovo Atrio da lui fatto fosse nel Foro , si

cava dal non leggervisi mai aggiunto cognome distin-

tivo 5 né polo PoUione averlo fibbricato nel tempo
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dell'epistola di Cicerone j e Marziale nell' Epigr. 3.

del libro 12. ragionando col suo libro
,

pur troppo

apertamente spiega , die la Libreria fatta da Polliouc

in quell'Atrio era suHAventino :

Non tamen hospes eris , nec jam potes adveua dici,

Cujus Jiabet fratres tot doinus alta Remi .

Intorno al suo sito, gli Orti Asiniani , che erano sot-

to l'Aventino, sebbene a prima vista sembrino dare

alcun fumo di vicinità, non può in sostanza argo-

mentarsi , che avessero che far punto col Tempio ,

e coli' Atrio , che erano sull'alto del monte , ma in

qual preciso luogo, resti fra tanti di sito incerto.
Aedes j)^l Tempio di Silvano: che nel Vittore nuovo

si legge , il Donati porta rincontro di un' Iscrizione

trovata in una vigna presso le Antoniane , ma non in-

tera , essendo il marmo rotto in tre pezzi , dei quali

fui'ono trovati solo i due dell'estremità ; il di mezzo

si è da lui supplito assai bene , ed è la seguente :
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Ma si tratta qui di Tempio non pubblico , che era

dentro Orti , e podere privato . Anzi il parlarsi di

podere , che essere non poteva suU' Aventino abita-

tissimo nel tempo di Trajano , e che perciò fu cer-

tamente fuori dì Roma , da campo di argomentare ,

che, o quel marmo fosse trasportalo ivi con alcuna

occasione , o se non trasportato
,

parli ben del Tem-
pio di Silvano , che era in quel podere , ma non
perciò lo dimostri ivi ; e forse il supplimento : in

horlis Aveììtinis , che gli si è fatto, non ci va ; on-

de quello, che del Tempio di Silvano dal Vittore

nuovo registrato si possa conchiudeie io non veggo.
Aedicnl' Della Dea Tulilina l'Altare, o l'Edicola essere

pcneTut»-
stata sull'Aventino scrive Gioseffo Scaligero in Var-

linae. M D • • at " Trone , e il ranvinio : ma \ arrone ciò non dice espres-

samente , le cui parole sono nel 4- Relìgionem Por-
cius designai , cum de Ennio scribens dicit eum co-

luisse TutilincB loca ; e segue a trattare dopo della

Porta IVevia , e della Roduscula ; le quali bisognereb-

be dire essere state anch' esse sull' Aventino .

_ Ch'Ennio Poeta sull' Aventino abitasse scrive Eu-

Enniipoe- scbio nella Cronica : Quia Catone Qucestore Romani
tae

.

tì'anslatus liahìta\>it in monte Aventino parco ad-
modum sumplii , et iinius aucillce ministerio .

Aedicula Si pongono dal medesimo Panvinio in questa Re-
Fidii . gione 1' Edicole di FiJio , e della Fortuna dubbia ;

e icuia
(jgjjg quali i \i^>j f.\^Q (Ji quei nomi in" \ittore si

dubiae . leggono , danno luce . \i aggiunge egli il Tempio
,

Aedes e V Atrio di Matuta : ma in ciò 1' errore primo fu

del Biondo , che il disse dedicato da Camillo suU'A-

Columnis ventino , forse perchè su quel monte il medesimo
et Atrio . Camillo fabbricò 1' altro di Giunone Regina : ma a

Matuta votò egli la dedicazione del Tempio vecchio

risarcito , non fabbrica di nuovo : Aeclemque Matutce
Matris refectam dedicatuvnm jani ante ab Rego Ser-

vio Tullio dcdicatam , dice Livio ^nel 5. e. li.

La Mappa d' oro ciò , che fosse io non so ; ma
può sospettarsi alcuna pittura, o scultura, donde la

contrada traeva il nome . Per mappa intendevasi pro-

priamente la salvietta , che si faceva gettare sul Cir-

co dagl'Imperatori per segno di licenza del principio

dei giuochi . Onde tal volta erano detti Mappe i giuo-

chi Circensi . Così Giovenale nella Satira ii. v. ìgì
e 194.

Macutae

cum 3creis

[
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Interea Megalesiacce spectacula Mappce
Ideum solermi e colunt .

E Giustiniano nella Collazione 4- dell' Autentica nel

titolo de Consulihus dice : Post illuin vero secun-

dum aget spectaculum certantium equorum ,
quod in

ipsani Moppani semel exiiibendiinì ec. Onde potè la

Mappa aurea essere pittura , o scultura dei giuochi

del Circo .

Della Scola Cassia non si trova, che io sappia ,
^.*:^°'*^**

rincontro. Paulo Merula s lima facile , che di essa s'in-

tenda una pietra , la quale dice essere nella porta e-

sleriore di Sant'Alessio;

IN . HONOREM . DOMVS . AVGVSTI
CLAVDIVS . SECVNDVS . COACTOR

CVM . TI. CLAVDIO . TI. F. QYIR. SECVNDO
F. VIATORTBYS . III. \ IR. ET . IIII. VIR. SCHO

LAM. CVM. STATVIS. ET. IMAGINIBVS

ORNAMENTISQ\ E. OM]MB\ S. SVA. IIVI-

PENSA . FECIT .

Ma qui parlandosi di Scola fatta da Tiberio Claudio^

Secondo, non si dà segno alcuno di quella di Cassio.

Fu il Platanone qualche boschetto dì Platani piatanon

somigliante forse a quello , che era presso al Portico

di Pompeo , di cui Marziale nel 3. libro .

Nell'Aventino fu la casa di Vitelli© , o per me- «^^^
glio dire , di sua moglie • Tacito nel 3. dell* Istorio' Vitelii

e. 'jo. dir enitn e Rostris fratris domum l'mminen- I™P-

tem Foro , et irritaudis lioniinum oculis , nuam A-
ventinum , et Penates uxoris petissetì Una casa vi ebbe

Massimo fra le altre molte , che egli aveva . Marzia- Domiu

la nel libro y. Epigramma ^2, Maximi .

Esquiliis domus est , donius est tibi Colle DiancB ec.

ed un tal Gallo averla parimente avuta sull" Aventi-

no il medesimo Marziale nell' Ep. 56. del io. libro Domus

dimostra .
Galli.

lolis Galle jubes tibi me serinre diebus
,

Et per A veri tifium ter quater ire tuum ec.

La casa di Faberio Scriba suU' Aventino toccasi da

Vitruvio nel e. 9. del libro ^. Itaque cum et alii p^"™."*

multi , tiim etiam Faberius Scriba cum in Aventi- Scnbae.
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no voluisset habeie domnm eleganter expolitam pe-
ristjlii parietes oinnes induxit minio, qui post dies

trigiula facti sunt invenusto varioque colore di cui

p . ^ forse il Portico , che si dice da Vi t loie Fabarìa , era

Fabaiia . un residuo , e Faberia in vece di Fabaria deve dir

facilmente; bcncbè Guido Panzirolo dalle lave, che

forse vi si solevano vendere , la creda nomata .

-. Avervi abitato INIarcclla divota Matrona Romana
L/onfìus

Marcella, «piegasi da San Girolamo nell' Ep, i54- a Desiderio:

Quod si exemplaria libuerit mutuari , vel a S,

Marcella
,
quce manet in Aventino ; vel ec. accipe-

re poteris .

Doimii Vi abitò ancora qualche tempo Urabricio ami-
Umbnci

. ^0 di Giovenale , che nauseato poi di Roma andò a

Cuma . Cosi per bocca di Giovenale nella Satira ter-

za egli dice v. 84- 85.

Usqae adeo nihil est
,
quod nostra infantia Coelum

Haiisit Aventini hacca nutrita Sabina ?

Tempo è ormai di calar dall' Aventino al piano

di Testaccio , il quale tra 1' antica porta Trigemina
,

e 1' Ostiense detta oggi di S. Paolo essere stato com-
preso in questa Regione s' indica da più cose , delle

quali adesso si dee ragionare .

Primieramente quivi fuori della porta Trigemina
ava la

. £^j.qjjq g|j antichi Navali , cioè a dire lo sbarco del-

le Navi , che venivano per il fiume : di cui Festo sul

fine del lib. 1 5. Navalis porta , iteni Navalis Begio
videtur utraque ab JVavnliuin ancinia ita appellata

Jìiisse : e Plutarco in Catone : Superbus tamen visus

est
,
quod Consalibus , Prcetoribusque obviani pro-

gredicntibus ncque in terraui desccndit , ncque cur-

ruìu retinuit ; sed prcetergressus non prius desiitil.

quam Classeni in Navalia appulisset \ e che fosse

quivi , e non nel Trastevere , dove è oggi , come par-

ve al Fulvio , al Marliano , e ad altri , chiaro lo di-

mostra in più luoghi Livio , raccontando T Emporio ;

i Portici , ed altro , che vi fu fatto . Nel quinto del-

Porticus la quarta Deca cosi dice ; Aedilitas insignis eo anno
Aemilia

.
j.^^^^ j^j ^^,,^^/ - I^ppi,li ^ ^i /. Aeniilii Pauli . Multo.'^

pecuarios daninarunt : ex ca pecunia .... Porli-

cuni un ani extra porlani Trigeniinani Eniporio ad
Tiberim adjccto , altcrnni a porta Fontinali ad JSlar-

tis arani
,

qua in- Campum iter esset ,
jierduxe-

runt . Il qual portico essere quello , che Porticus

Aemilia dicevasi è fuori di dubbio .
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Un altro ve ne fa fatto non molto dopo da Mar- porticu5

co Tucclo , e Publio Junio Bruto Edili Ciiruli nella Inter U-

p.'irte , ov' erano i venditori di legna, 11 medesimo S^a^os-

Livio nello stesso libro e. 22. Et iidem Porticum ^ra Td-
éxtra poì'tatn J rigemiliam inter lignarios fecerunt. gemiuam,

E nel 10 di quella Deca e. 28. parlando delle ^^ P°^'^^

opere fatte da Marco Fulvio Censore: Et forum , et

porticum extra portam. Trigemìnam , et aliam post

Navalia , et ad Fanum Jierculis , et post Spei ad
J'iberim , Aedem ^pollinìs Medici .

Poi nel 1. della 5. Cevsores . . . . et extra ^\yi^,

portam, Tergeviinam Emporiwn lapide straverunt ,

stipitibusque sepserunt , et Porticum Aemiliaìn re-

Jiciendnm curarwìt
,
gradibusque ascensum ab Ti-

porticus

beri in Emporium fecerunt , et extra eamdem in Aven-

portam in Aventinum porticum silice straverunt et '•"«"" •

eo publico ab Aede Veneris fecerunt . Il qual por-

tico non credo io già , che sulla spiaggia dell' Aven-
tino per farvi salita coperta fosse inalzato , ma che

nel piano dei Navali fuori della porta Trigemina fos-

se indirizzato , non verso il fiume a destra , come gli

altri , ma a sinistra verso le radici dell'Aventino, e

disteso lungo esse, forse per commodità di molti

j

che lungi dai tumulti negoziavano (1) .

Fu qui dunque un continuo Emporio ornato di Acdes

pili portici . La salita dal Tevere fu nobilitata , ed Aedes
agevolala di scale. Il Tempio di Ercole, e quello Spei ad Ti

della Speranza par , che da Livio si accennino quivi, ^^^^^ •

siccome anche 1' altro di Apolline Medico . Or per- ApolUnis

che tanti guernimenti di fabbriche in quel luogo fuo- Medici.

ri delle mura ? Perchè vi era lo sbarco dei vascelli,

che venivano per fiume . E l'Emporio vi doveva es-

sere di robe , che le navi portavano , e dovevano te-

nervisi in magazzini, siccome oggi a Ripa grande pur
si tengono -, ed insieme vi era forse Emporio di altre

robe , le quali dalle navi nel partire solevano cari-

carsi . Racconta il Fulvio , che al tempo suo si era

(i) Al (li là di Marmorata , lungo il Tevere si vedono
ancora gli avanzi dell' Emporio , del quale se ne ha la figvi-

ra in un frammento della Icuografia di Eoma. Da una me-
daglia della Famiglia Aureliana , riportata al num. hZ pare
doversi credere, che qualcuno dì questa famiglia lo xisar-

«isse , rabbellisse .
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letta in riva del Tevere sotto rAvenfeiuo in un mar-

mo questa breve iscrizione :

QVICQVID VSVARIVM INVEHITVR
ANSARIVM NON DEBET .

. j Iscrizione propria del luoeo dello sbarco

.

Arsenale .^ '. ' ai i- it •

ii^ascd' bsservi stato un Arsenale per li vascelli , i qua
li riporti li non 6Ì adopravano , detto col medesimo nome di

Navali , dimostra Livio nel 5. della 5. Setiatus ....
jussit : Naves quce in Tiheri paratce , instriicicBque

stabant , ut si Rex posset resistere in Macedoniam
mitterentur , subduci , et in Navalibus collocari .

E forse il proprio nome dei Navali solo fu di questo

Arsenale dilatato poi col tempo alla contrada, in cui

era .

Tra le altre cose nell' Emporio erano le legna

tagliate forse dalle selve , delle quali allora molte più

di oggi erano vicino al mare , e portate a Roma per

fiume , e perciò inter lignarios scrive Livio . Se non
altre legna

,
quelle , che anche oggi vi vengono per

lì Fornari , e per altri dovettero venirvi .

Horrca I granari di Aniceto , che si leggono in Vittore,
Aniceti

. quelli di Varirunteio , e di Domiziano , che registrati
Horrea ^ i, i at- r > • • x

Varguntci mostra 1 altro Vittore ( se pero questi veri sono )
Horrea altrove , che quivi essere stati non dobbiamo noi in-

Domitiam
jg^j^gj-g dove i grani , che prima dalla Sicilia , e dal-

la Sardegna Provincie dette granaj di Roma , e poi

ancor dall' Affrica , e dairEgitlo commodamente sbar-

cati si riponevano , e chi potrà credere , che su lo

scosceso dell' Aventino ( giacché altro non aveva que-

sta Regione di piano ) si portasseso dallo sbarco ? Non
niego però una parte di questi Orrei poter essere sta-

te botteghe di altre materie, che di grani , come so

avere altrove discorso.
Horreo-

Della Fortuna dei Granari Galbiani , che in \ it-
rum Gal-

i i r> • • •
5 t

bianorHtn tore nuovo SI legge , dal ranvinio si apporta un 1-

Fortnns . scrizione , siccoBie un altra del Genio degli stessi .
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NVM . DOM. AVG.

S A G R V M
FORTVNAE GONSER
VATRIGI HORREOR
GALBIANORYM

M. LORINVS FORTVNA
TVS MAGISTER

S. P. D. D.

017

NVM. DOM. AVG.
GENIO CONSERVATO

RI liORREORVM
GALBIANORVM
M. LVRINVS
FORTVNATVS
MAGISTER
S. P. D. D.

Qi'.este non ha dubbio essere slate Iscrizioni di sta-

tue dirizzate in quei granari ; le quali sembrano sta-

bilir fede al nuovo Vittore , ma quanto a me lo de-

bilitano . Ben si vede, che il Trascrittore in vece dì

por qui i grana) cogli altri , come Vittore avrebbe

fatto, vi copia con avvedimento il principio della pri-

ma Iscrizione con lo slesso genitivo Fortunce ', segno,

che dal marmo letto ebbe occasione di far quell'ag-

giunta .

Nella Notizia si legge Horrea Galbce : nella Horrea
sK'Ssa sotto il Prefetto di Ronia è posto Curator Hor- Gabx .

reoi'um Qalbniioruin . il Panzirolo dalle Iscrizioni

portate , che non Galbanoriiin , ma Qalbianorum
conservano , argomenta essere stati grana] , o magaz-
zini non di Galba , ma di Galbione , che nelle Gro-

niolie di San Prospero si legge mandato da Valenti-

niano in Africa contra Bonifazio Tiranno . Io repli-

cherei , che se di Galbione fossero stati , Qalbionio-

riiifi si Icggerebbej e nella notizia le parole Horrea
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Galbce sarebboiio scorrette . Ma siano di chi si vuo-
le . Scrivono il Fulvio , ed il Marliano essere state

ritrovate quelle due Iscrizioni in un marmo nella vi-

gna di Marcello GapizuccUi , che era nel piano di

Testacelo . V edesi in un'altra vigna dello stesso piano

una molto lunga facciata antica, con porte, e fe-

nestre , rassembrautc un residuo di più magazzini,

o botteghe (i) .

Il Foro Pistorio , che in questa Regione daVit-
Foium Pi-

|.Q|,g ^ posto, non altrove, che nel piano medesimo
storium . . ^ . . . .1, ir.

possiamo immaginarci essere slato, poiché a qual une
il foro dei Fornari sull'Aventino ? Quivi essendo i

grana) , dovevano i fornari trafficare 5 e foi'se fu que-

sto il Foro , di cui scrive Livio allegato ; Etfoiam
et porticuni extra portani Trìgcininain ec. non ne-

gando però facile , che in quell'Emporio fosse anche

altro foro fra strade , fra botteghe , e fra maga7,zini

di merci da negoziarvi . 11 Pistorio forse non prima

di Domiziano fu fatto , e da Trajano poi finito

,

Colle^"' quando si die principio al Collgio dei Pistori , come
de'Foriia-

ggg^jjj,,^ odorarsi dalle parole di Sesto Aurelio de Ce-

sar, in Traiano: Adhuc Roince a Doniitiano coepta

Fora , atcpie alia multa plusquain magni/ice coluit

,

orna<^itque , et armoìicc perpetnce mire consultum ,

reperto , Jinnatoque PisLorum Collegio .

Statua La statua , che a Publio Minuzio Augurino Pre-
MinuciAu |*^i(_jQ dell' Annona fu eretta , facilmente era presso
**

a' granari j della quale Plinio nel 3. del libro i8.

Miìiutius Augurinus
,
qui Sp. Meliuni coarguerat

,

farris pretlwn in trinis niindiiiis ad assem redegit

undecimus Plebei Tribunus
,

qua de causa statua

ei extra porlain Trigeminam a populo stipe colla-

ta statuta est ; e nel 5. del 34- Itcm P. Minucio

Prcefecto annonw extra portam Trigeminam uncìa-

ria stipe collata nescio an primo honore tali a po-

pulo , anlca enim a Senat.u erat . Ma in questo se-

condo luogo trattasi di colonna eretta , non di statua,

I I
-

(1) Avan/.i di questi magazaiiii o granai si vedono an-

cora appiedi dcU'AvCiitiao e nelle vigne,ohe sono soprala spon-

da del Tevere . Fra questi dee contarsi il preteso arco di

Orazio Coclite, detto di S. Lazzaro; il quale come dalla sua

costruzione apparisce, e corae si osserva dalle rovine vici-

ne , non è che un arco de' granai .
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come uel primo : Antiquior columnaruni sicut ec.

sono le antecedenti parole di Livio; onde convien di-

re , che nel primo si parli di Minuzio Augurino Tri-

buno della plebe , a cui dal popolo fu dirizzata sta-

tua; qui di Publio INliiiuzio
,
(o Publio Mancinìo

,

come legge il Panvinio) Prefetto dell'Annona, acni
fu dalla plebe dirizzata colonna ; o piuttosto , se

Minuzio , di cui uel primo , e nel secondo luogo si

tratta , fu un medesimo
,

gli fu eretta statua sopra

colonna , come appare da due rovesci di Medaglie

portate nel 4- -Dialogo dall'Agostini j delle quali pon-
go io qui appresso le copie (1) .

Livio nel 4* e. 8; diversamente uè scrive: L. Bove do-

MtiiiUius bove aurato extra portam Tri^eminam ^°-^^ •

est donatus , ne plebe quidem invita, quiafrumen-
tiun jMelianum assibuò in modios cestimatum plebi

divisit: ma come nel primo Electorwn discorre il

Lipsio , vi è non leggier sospetto di scorrezione
;

poiché uè Roma , né Italia avere veduta in quei

tempi , né alquanto dopo statua dorata si hanno es-

presse testimonianze del medesimo Livio nel 2, e

d'Ammlano nel 14. Puferisce il Lipsio, che in un
anticJ suo codice si leggeva bn auro, che egli so-

spetta possa leggersi bove , et agro . Forse potè dire

binis ceris , frase di Livio non insolita, né dell' un-
ciaria stipe detta da Plinio discordante . Intorno alle

parole di Plinio mi occorre soggiungere , che 1' un-
ciaria stipe vi è chi la crede una contribuzione fat-

ta a cotale effetto volontariamente dai mendicanti ,

A me sembra , che Plinio la dica due volte raccol-

ta dal Popolo .

E' finalmente credibile , che in quel grande Em-
porio , e sbarco fosse gran numero di facchini , di

sportajuoli , e di altre tali genti, come par, che ac-

cenni il Parasito nella prima scena dei Captivi di

Plauto con quei due versi gg. e 100.

f el extra portam ire Trigeminani ad sacculum licet

,

Quod niihi ne eveniat nonnulluni periclu^ est.

Or vedasi s' ebbe Aureliano ragione di tqrre ivi

le mura dal monte , e porle nel piano
,

per ab-

(i) Si veda 11 numero 54- a 55. delle medaglie ri-

portate in fine del prc-ct)ie volume .
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bracclarvi , riuchiudervi , ed asssicurarvi dentro il

beli" Emporio , i magazzini , le merci , e quel , che

più importava , i grana; , che fuora stavano mala-

mente esposti agi' impeti dei nemici

.

n«i'«i..«. Il Doliolo ciò che fosse , eia si vede , un ma-
raviglioso monte tatto di irammenti di vasi di creta,

e ne serba anche il nome di Testaccio , l^cstaceus la-

tinamente j la cui grandezza maggiore alquanto do-
vette essere , avendo veduto io a miei giorni levarne

infinite carrettate
,
per rimediar con quelle coccie al-

la fangosità delle strade circonvicine . La vera sua o-

rigine , lasciata 1' opinione volgare dei tributi porta-

ti ai Romani dalle Città , e provincie in vasi di cre-

ta , si consente dagli Scrittori essere
,

perchè quivi

anticamente furono li crctaj , trasportativi forse da

Tarquinio Prisco
,
quando fé il Circo

,
per la com-

modilà dell' acqua , ed insieme dell' imbnrco dei loro

lavori ; da cui frammenti gettativi il monte potè cre-

scere per il gran numero dei creta
j , che era in Ro-

ma , e per li molli vasi di creta , che si adoprava-

no
,
per dolj da vino , da acqua, da altri liquori , da

bagnarsi , da cenere de'morli , e da altro , e fin per

simulacri di Dii , e per incrostar le muraglie. Oltre

di che non è strano , che dalla frattura auche di

molti dei vasi , ne' quali venivano per fiume varie

mercanzie , crescesse il monte .

Sulle mura presso la porta di San Paolo si ve-
Sepul- Je la Piramide sepolcrale di Cajo Cestio , opera gran-

C^n ce*
^^ ^^ marmo quadrata tutta . Essere stata fatta fuo-

ri delle antiche mura non ha dubbio j a cui quelle

d' Aureliano appoggiate , ne hanno parte ricevuta

dentro , e parte lasciata fuori . La sua iscrizione

verso Occidente a lettere bipedali sul mezzo di essa

la dichiara sepolcro di Cajo Cestio Setleniviro degli

Epuloni ; un' altra verso 1' Oriente a lettere minori

,

e più bassa la dice opera testamentaria fatta in 33o.

giorni . La prima è questa .

C. CESTIVS. L. F. POB. EPYLO. PR. TR. PL

VII. VIR. EPVLONVM

(i) In una vigna posta sulT Aveavlno incoiitro al mon-

te Testaccio fu scoperta la bella statua (li basalto di Erco-

le fanciullo , ora esistente nel Museo Caxjitolino .



LIB. VII CAPO IX. REG. XII. 32 i

La seconda , che per brevità scriverò correntemente;

Opus (ihsoLuiuni ex testamtmto diebiis CCGXXX.
arbllralii. Potiti. P. F. Cla. Meice . liceredis . et

Fot/li. X. (l) .

T^ . . A7-
Templum

11 vico della Fortuna Dubbia registrato da Vit- Fortuna

lore fa credere , che anche il Tempio della medesima Dubis

.

Dea vi fosse . jNIa nella Hegione seguente verrà com-

niodità di dimostrare , eh' era quivi , e perciò adesso

ne taccio .

Ponsi qui dal Panvinio il Bosco , e l' Edicola „
L-c*

d' llerna , di cui Ovidio nel o. dei rasti v. loo. loy.

Adjacet anticjuus Tiberiiice Lucus Ilylcrnte;

Pontijices illuc nane quoque sacra ferunt

.

In alcuni testi si legge Tiberino lucus Helenii ; ma
in qualunque maniera senz' altro lume non può dir-

si quel bosco essere stato più qui , che in altra par-

te . llerna fu un luogo , o vico , o contrada Tiberi-

na vicina ad un bosco , e forse non molto lungi da

Rom;i
j presso cui disse Ovidio essere stala una jNin-

fa detta Carna , che poi fu Dea . Tre miglia lungi

sulla via Ostiense presso al Tevere , e perciò non

molto lungi dalle Tre Fontane dette Acque Salvie,

(i) Si veda sopra questa Piramide la illustrazione fat-

tane (lai Falconieri , che si riporta in fine di questa edizio-

ne del Nardini, come di tutte le altre - Circa poi il mon-
te Tcstaccio dopo quello, che dimostrò il Marini nella sua

opera classica sopra i fratelli Arvali non si può dubitare

che non sia una cosa affatto diversa col Dolioliim che il

nostro Autore cita qui sopra . 11 monte paie evidente, che
sia di una formazione posteriore ai secoli felici di Koma;
esso fu formato di scarichi dì frammciili di terra cotta co-
me chiaramente si vede . Kel fare le grotte sotto di esso

ai tempi del Eartoli si trovò l'antico piano di Roma qua-
ranta palmi più sotto ( Me/?i. n. 126.)

Nella vigna appartenente al Duca Cesarini lun?;o la ri-
pa del Tevere furono trovate colonne di Giallo antico, pez-
zi non lavorati di affricano ( Vacca Mam. n. 90. ) ; e la

colonna di alabastro Orientale 20 palmi alta, oggi nel mu-
seo Capitolino ;

1' altra di alabastro orientale scanalata og-
gi nella Villa Albani; e quattro tazze rotonde di alabastro
fiorito

( Ficoroni Mcin. n. 23) . In un altra vigna prima
di questa si trovarono al dire del Vacca citato di sopra
gran quantità di massi non lavorati di \fricano e Porta'^an-

ta , colonne di Marmo salino , e ciiiollino , e parecchi pez-

zi di scultura ( Meni. n. 94- ) •

Tom. IH. X



022 COSE mCEBTE E PIANO DI TEST.

Vicus ^" "'* borgo detto ficus yJlexandri , forse da Ales-

Alexandri saudro Severo ; in cui a tempo dell' Imperatore Co-

stanzo fu sbarcato il grande Obelisco condotto da E-
gitlo per ornamento del Circo Massimo. Ammiano
nel 17. da me portato altre volte a'è autore.

Giro del. j[ „\j.Q (iella Regione è posto da Vittore piedi

„g^
° ^' 1620 , che fanno tre miglia , ed un quarto . Nella

Notizia si leggono piedi 9200 , clic son meno di due

miglia . Crede il Panzirolo più giusto questo numero,

perchè Dionigi dice il giro dell'Aventino stadj 18.

cioè due miglia , ed un quarto . lo benché a' nu-

meri abbia, poco o nulla guardato per la probabilità

di scorrezioni , nondimeno qui stimo giusto quel di

Vittore ;
perchè Dionigi parla del giro del solo mon-

te , e la Regione oltre il monte abbracciava il piano

di Tes taccio .

La Jiegìone XIf^. , ed ultima , detta

Traìistiberiìia .

I

CAPO DpCIMO.
1 Tevere divide questa Regione dalle altre : onde fu

ragionevolmente posta per ultima . Ed eccone la de-

scrizione , che Vittore ne fa ;

Regio XIV. Transtyberina .

f^icus Censorii

Ficus Gemini
Vicus Rostrata;

Vicus Longi AquilcB

Vicus Statuce Sicciance

Vicus Quadrati
Vicus Kaciliani majoris

Vicus liaciliani minoris

Vicus Janiculcnsis

Vicus BruttianUS
Vicus Larum Ruralium
Vicus Statuce Valeriana:

Vicus Salutaris

Vicus Paulli

Vicus Sex. Luceii

Vicus Simi publici
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P^icus Patratilli

ricus Luci Kestituti

y^icus Saufeii

f^ìcus Sergii

Vicus PI olii

Vicus k^iherini

Gajaniuni
In Insula cedis Jovis , et Aesculapiìet cedis

Fauni
Naumachie^
Corniscas

/^'^aticanus

Hortus Domita
Janiculurn

Manica sacelluin

Balineum Ampelidis
Balineuni PriscilliancB

Statua f^aleriana

Statua Sicciana

St-pulcruin JVumce

Coliortes VII. Vigiluni

Caput Gorgonis .

Tempium Fortis Fortuna^

Area Septimiana
Janus Sepèimia?ius

Hercules Cubans
Campus Bruttianus

Campus Codetanus
Ilorti GetcB

Castra Lecticariorum

Coriaria

Vici XXII.
Aediculce totidem,

Vicomagistri LXXXVIIT,
Curatores II.

Denunciatores II.

Insulce IIIIMCCCCr.
Domus CL.
Balinece privatce LXXXVI,
Lacus CLXXX.
Horrea XXII.
Pistrina XXII.
Regio in ambita habst pedes XXXIIIMC

cccLxxxnii.
X. 2
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Neil' altro Vittore si trova dì aggiunto
,

e dì vario :

la luogo dì Gajaniutn F^icus Gajaniavuin.

Aedes Furinariun cuni Luco .

Aedes Isidis

.

In luogo di Corniscce , Dice Corniscce .

Morti cum Domo Martialis .

Arce XII Jano dedic.

Area Vaticana .

Hippodromus .

T'emplum Fortunce liberum .

Castra Fetera .

Lucus pubiicu s .

Stadius publicus .

Le Isole si dicono IIIMCDIX. alias

IlflMGGCGV.
I Bagni CLXXXVI.
I Forni XXXII. alias XXII.
L'Ambito della Regione pedes XXXHIM
GDXXGIX. E non vi si legge Coriaria.

T,

La descrizione della Notizia .

REGIO XIV.

ranstyberina continet Gajanum , Falicanum
,

Frygianwn , Naumacliias F.,Horlos Domitios , Bal-
neum Ampelidis , et Prisei , et Diance , Molinas

,

Janiculuin , statuarn f^alerianam , Cohortes sep-

tem Figilum , Caput Gorgoìiis , Fortis Fortunce

Templum , Arcani Septimiauam , Herculem ciibaìi-

tem , Cnnipum Brjtianum , et Codetanum , Ilortos

Gelee , Castra Lecticarioruni , Vici LXXFIIl. Ae~
dióulce LXXFIIl. liconuigistri XLFIII. Curato-

res trcs ,
Insulce quatuor millia qundringentce qiiin-

que , Drtmus CL. Horrea XXII. Balnea LXXXF1.

Lacus CLXXX. Pistrina XXIII. Continet pedes

triginta millia quadringenlos octogiìita odo .
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La Base Capitolina .

f ico Gemini
Vico RostratcE

Pico Longi Aquilce

Vico Statce Sicciance

Vico Quadrati
Vico Raciliaìii ininoris

Vico Janu clen sis

Vico Brutiano

Vico Larum ruraliiim

Vico Statuce Faleriance

Vico Salutaris
Vico Pauli
Vico Sex. Lucei

Vico Patratilli

Vico Laci restituii

Vico Saufei
Vico Sergi

Vico Pioti

Vico Tiberini

E finalmente nel Panvinio legge :

Janiculus mons
Vaticanus mons
Navalia
Lucus Vaticanus

Templum ApoUinis in Vaticano

Al Tempio d' Lide si aggiunge IVauma-

chin ce

Aedes Diance Suburbance

Ara Martis

Statua Divi Julii in Insula

Circus Vaticanus , alias Caii , et Neronis

in quo Obeliscus pedum LXXXIL erat

Circus Domitice in pratis

Obeliscus magnus in insula

Alle Naumachie aggiunge duL^

Tribunal Aureliuni

Campus Vaticanus

fforti Ccesaris

Horti Domitice

Morti Galbce Imp.
yilbiona
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Piata jMucìa

Piata Quinctia

Nosoconiion , ubi cegroti curahantiir

in insula

Thernice Septimianoì

Thennce Hjemales Aureliani Jmp.
Sepulcrum Statii Ccecilii Poetce

Sepulcrum Hadriani Imperatoris .

Aggiunge il Merula :

V j- ì \ Larum Rui'nlìum
Aeaicuice) p^ rr i' òtatucp y^alerianas

Horti M. Jieguli Causidici

Domus Galli cujusdam

Aggiungo io :

Domus Sjmmachi Ur. Pr.
Sepulcrum Ludieni
Forum Piscatorium
Sepulcrum Scipionis

Sepulcrum Honorii Imp.
Sepulcrum Marice Augusta;
Lacus Philippi Jmp.
Horti Ovidii

Tabcrna Meritoria

Domus Aniciorum fratrum
Horti Caji , et Neronis
Sepulcrimi M. Aurelii Imp.
Sepulcrum Equi L. Veri Imp.
Clivus Cinti a^

Prcediolum Julii Pauli Poetce .

Delincare
, e circoscrìvere a questa Regione i

confini non è dì mestieroj perchè dal Tevere è tenu-

ta distaccata da tutte l'altre. Quello, che dell'am-

piezza sua può dirsi , è , che oltre le mura del Tra-
stevere già nel primo libro descritte , ella si stendeva

qualche poco da un lato fuori della Porta Portuense,

ed assai più dall' altro fuori della Settimìana fino al-

la gran valle del Yaticano , e suoi prati incontro al

Mausoleo d'Augusto, dove oggi è Ripetta

.
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L'antico Trastevere a}^giunto da Anco
Marzio a lìoina .

CAPO U K D E C I M ().

I

Il il Trastevere agglutiln a Roma da Anco non i- ^ppiunta
nopia loci , dice Livio nel 1. e. i4> sed ne quando fatta del

ea arx hostium esset . Dionigi nel 3. più apertamen- ^''"^"^«l'e-

1 , -ITI* • r T !• reaRuma
te parlandone 11 dichiara aggiunto , e lortiticato di

mura , q presidio a difesa dei naviganti per il «Teve-

l'e ', essendo stali soliti gli Etrusci possedenti tutto il

paese di là dal fiume , depredare i legni dei Merca-

tanti . Procopio nel primo della guerra Gotica con

descrizione più esalta discorre quasi lo stesso , di-

cendolo aggiunto, acciocché i nemici non insidiasse-

ro alla Città per fiume , e non disturbassero i mo-
lini , dei quali dirò altrove . Per colai sicurezza fu

anche costume , celebrandosi i Comizj centuriali nel

Campo Marzo , tenere una squadra armata nel Gia-

nicolo a guardia della (Jillà , Dione cosi nel libro 3y.

p. 47» Qi^od de vexillo dixi , itahabet: quwn an-

tiquitiis multi Jiostes circuni Romani hahitarent ve-

ri ti ( Fiomani ) ne duni ipsi comiiia centur iato, a-

^crent , hostes per insidias Urbcni aggredercnlur,

Janicuhun occupantes , censuerunt non omnes simul-

ire in sujfragia , sed ut semper alinui armati per
vices locwn ciistodirent ec.

I primi , che ad abitarlo vi fossero posti , furo- Popoli

no
,
per testimonio di Livio nel primo , e di Dioni- f/'V^,""^

gi nel 3. 1 Popoli di Politorio , di Tellene , e dì al- no .

tri luoghi a Roma vicinissimi dalla parte del Lazio
,

distrutti da Anco ^Lirzio per maggiormente ampliare

a Roma il territorio . Furonvi poi , come nelTH. scri-

ve Livio al e. 12. confinati i Velletrani in gastigo

della loro ribellione : hi f^eliternos , veteres Cives

Romanos
^
quod toties rehellassent

,
graviter scevi-

luin , et muri dejecti , et Senatus inde abductus;

jussique Trasty bcrini habitarc , ut ejus
,
qui cis

Tiberini deprehensus esset, usque ad mille pondo
ctarigatio esset : nec priusquam cere persoluto , is

,

qui cccpissct extra vincula captum haberet ; ove due

cose si trovano dubbie ; una , se veramente fossero

posti nel Trastevere di mura cinto , oppur tolti da
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Velletri , ed esiliali dì tutto il Lazio, nella campa-

gna di là dal Tevere si confinassero , come le paro-

le ut cjus . qui cìs Tiheriiìi dcprehensus esset ce.

pajono più pianamente sonare; l'altra, se lutti i

Vclletrani , oppure il Senato ebbe tal gastÌ2;o , non

solo per le paiole , cbe prima si leggono : El Sena-

tus inde obductus
,

jussique ec. ma anco per le

susseguenti : In agrum SenaLoruin Coloni missi ec:

Fu poi dato ad abitare ai Campani in pena

della loro ribellione in tempo di Annibale . Livio

nel 6. della 3. Deca e. 27. Locus , ubi hahitarent
Stanze Transtyberiin ,

qui non contingeret Tiberini , da-

"l'^^ifV tii'i est (0 . 11 ciual luogo dalla riva del Tevere se-

mata di parato non altrove potè essere, che sul (jianicolo,

Ravenna, q alla falda . Esservi poi stata la stanza dei Soldati

dell'Armata, cbe Augusto pose a Ravenna, siccome

di quella di Miseno era nella Regione 3. , si crede

da tutti trovandosi negli Atti de'Martiri nomato spes-

so il Trastevere Città de' Ravennati . Solo ne dubi-

ta , e quasi lo niega Girolamo Rossi nell'Indice deli

Istoria di Ravenna nella parola Transtyberim . Ma
certo è , che gli alloggiamenti di quei Soldati erano

in Roma , e che in questa Regione fossero più che

in altra, dà qualche indizio l'essere la Regione det-

ta Urbs Barennatium , per la divisione sensibile
,

cbe tra Roma , e il Trastevere fa il fiume .

abita- Finalmente avere abitato il Trastevere ffonti vi-

ti vili . li , e povere , Marziale dimostra nell" Epigramma 4^
del 1. lib.

Urbnnus libi , Cecili, videris .

Non es . crede nubi; Quid ergo? iberna es .

(1) Livio porta in questo luogo il decrelo del Sena-
to contro i Campani , e si es[irime in questi termini : Lo-
cus ubi h abitartnt , trans Tjbcr/m dareivr , senza ao-oiun-

gere se vicino, o lontr.uo (I;;l fiume ; soggiunge J^ensì , rhe:

qui eoruni trans Jybcriin c/noti csscnt , ne ipsi postcri-
qiie eorum iispiam parajxnt liabercntqc , nisi in Fejenfc,
aut Suirino , Ncpesinovc agro : dian ne cui major qiiam
quinrjvaginiu jugervm agri modus csset . Dal "qual passo
apparisce piuttosto, che non ernno essi ristretti al puro
Trastevere chiuso di mura, ma che potevano possedere si-

no a cinquanta jugeri di terra , e per conseguenza abitare

anche lucri ne' territori di Vejo , Sutri , e Kepi .
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Hoc tjuod Tratistjberinus ambulator

,

Qui palleìitia sulfuratn fractis

Perinulat vitreis ce.

Donde al Baionio nel primo tomo degli annali f alila-

piace di cavare, che \i abitassero gli Ebrei, e snoì ro ne ^U
provarsi con quello , clie nel libro de Icgatione ad
Cajum Filone dice parlando di Angusto : Nec dissi-

mulans probnri sibi Judceos: alioquin non passus

fuisset Traiistjberim boruini Urbis pai lem teneri a

Jìidceis
,
quorum plcrique crant Liberliìii ,

quippe

qui belli jure in potcstaleni redacti ah heris suis

manumissi fuerunt ,
perniissi more majorum vivere.

Ma cotal gente , benché stimata da' Gentili supersti-

ziosa , ed irreligiosa , non però così vilmente sole-

va essere trattata in ogni tempo , come oggi si

fa, sicché i permutatori de' zolfanelli co' vetri rotti

fossero i soli Ebrei . Dello stesso mestiero in altre

persone , eh' Ebrei , fa il medesimo Marziale menzio-

ni espresse nell'Epigramma 3. del lib. 10. e nel 67.

del 12. L'essere stati da Augusto ridotti in Traste-

vere gli Ebrei Libertini fatti prima schiavi nella

guerra ( forse per lo numero loro grande ) non to-

glie , che in altri tempi quel Popolo sparso quasi per

tutto il mondo , come si mostra dal Baronio , non.

abitas.'5e anche in Roma liberamente , come altre genti

d'idolatria da' Romani diversa solevano vivervi 5 e

queir Aquila , e Priscilla persone Ebree nel tempo
di Claudio scacciate da Roma , e poi ritornatevi ,

che abitarono sull'Aventino, dove è la Chiesa di

Santa Prisca , e vi ricettarono San Pietro, ce ne son

prova . Anzi i SS. Pietro , Marziale , Paolo , Luca ed
altri di gente Ebrea , e benché Cristiani non distin-

ti allora dagli Ebrei in Roma , i quali abitarono al-

trove , che nel Trastevere, accrescono la certezza. Non
però giudico inverisimile, che dopo la Gerosolimitana di-

struzione , divenuti gli Ebrei gente vile.

Quorum cophinus
, fcenumque supellex

, ( Juv.

Satyr. 3. v. i4- )
fossero con gli altri vili nel Trastevere segregati . Co-
sì , come in luogo di genti basse esservi stati

gli allogeìamenti de' lettirari : Castra Iccticariorum ^
• 1 1 »;• T-< • 1 • • . . Castra

SI na da vittore. JtLrano 1 letticarj , come oggi , 1 se- Lectica-

diari portanti uomini in lettica , o in sedia per la riorum.

Città
, come dottamente mostra il Lipsio nel xg. del
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1. libro Electoruni , ì quali essere staili ordinariamen-

te servi particolari mostrasi da Scevola Giureconsulto

nella legge Uxori qui ff. de auro , et argento legalo

da Ulpiano nella /. ìtein legato ff. de leg. ò. e

nella /. scii'e deheiiias io. <). ult. ff. de verb. oblig.

da Pomponio nella /. si ita ff. de legatis i , e da

Papiniano nella lege peculiiun legatum ff. de leg. 2.

Ma esservi anche stali uomini vili soliti far pubbli-

camente , e mercenariamente colai mesliero
,
per ohi

non aveva facoltà di tener servi tali , argomentasi qui

da Vittore , e serva di esempio V uso d' oggidì non
di sediari solo , ma di carrozzieri , di letlighieri , e

di \etlurini . Se però per letlicarj non vanno inlesi

qui i beccamorti , a' quali come a genti nojose alla

vista si abbia a credere dato alloggiamento in Tra-
stevere fra genti vili , come tiene il Panzirolo , e non
vanamente coli' autorità della Novella ^"ò. e non po-

co vi fa a proposilo quello , che Arlemidoro dice

nel lib. 1. e. 53. Coriariain exercere malum oni~

lìibiis : corpora eniin mortua abjectat cerdo , ideo-

que ab Urbe secliiditur .

Coriaria. Furono anche uel Trastevere le concie de'cuoj

significate da Vittore nella parola Coriaria , cdificj

d' arti sporche , e perciò poste colà . Facilmente fu-

rono sulla riviera del Tevere per la commodiià dell'

acqua , come ora sono dall'altra parte del fiume nel-

la contrada detta la Regola . A queste credo io , che

Marziale alludesse nell' Epigramma C)3. del G. libro

.

dicendo :

Non detracto cani Transtjberina ciitis

.

e vi fa al proposilo il poco fa citato lucgo d'Arte-

midoro .

-, La Naumachia di Cesare essere stata in Trasie-
Nauma- . > ,^ • r ^ i • a •

chiae . sc^'G presso 1 SUOI Orli iu da molti Anliqnarj posto

JNauma- per cosa certa : ma di ciò la certezza sembra a me
chia di

pi^ittosto in contrario . Svetonio nel So. di Cesare di-

ce : Navali prcelio in moreni cochlca? defosso lacu

birenies , ac triremes
,

quadriremesque l'jria^ , et

yEgyptia: classes , magno piignatoriun numero con-

flixerunt . yjd quay omnia speclacula tantum iin-

dique confluxit hominmn , ut plerique adveuie , aul

Inter vicos , aut inter vias tabernaculis positis ma-
nerent , ac scene pree turba elisi , exaniniatiqne sint

Fu altro- I ' . • 1 • j e.
ve .

piarimi , e(. in tns duo oenatores ; ove non esseu-
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do menzione del luogo (i) , se alle parole immedia-

te superiori si volesse avere riguardo : Atliletce sta-

dio ad tempus extvucto in Kegione Martii campi
certaverunt per tridintm , converrebbe dire , clie nel-

la Regione medesima fosse la Naumachia , di che

Dione toglie il dubbio , mentre a parole espresse il

racconta nel libro 43. Et tandem navale prcelium

cxhihuit , non mari , neque in ìacu aliquo , sed

in continente , effosso cnim quodam loco in Cam- ,
^",°^

po Martio aquam induxit 5 navesque introauxit .

(1) Non avrebbe il Nardi ni incontrato alcun dubbio di

porre la Naumachia di Cc^are colla generalità deg:li anti-

quari "P^ Trastevere , se invece della insulsa lezione in

morcni cochlcce avesse voluto ammettere' quella, che se-

condo i migliori , e più antichi codici adottarono , Beroal-

do , Turnebo, Torrenzio, Pitaeo , Casaubono, e in gene-

rale i migliori critici moderni , cioè in minore Codeta .

Dove fosse il Codeta lo abbiamo da Pesto : Codeta ciger ,

in quo fridices cxistunt in inodinn codarum equina"
rum . Codeta appellcdur ager Transtihcrim , quod in

eo ctc. Lo stesso rilevasi da Vittore , e dalla Notizia , che
pongono il Campus Codefanus in questa regione . Dun-
que la Naumachia di Cesare , che esisteva nel Codeta
minore , parte del Campo Codetano , era nel Trastevere , e
non nel Campo Marzo . TVTa il passo di Dione che poco
più sotto riporta il Nardlni pone come cosa certa, che quella

Naumachia fosse scavata da Cesare nel Campo Marzio ..

In tal conflitto fra due Antichi Scrittori di merito, non
dubito doversi stare piuttosto al sentimento di Svetonio ,

Scrittore meno lontano dai tempi di Cesare , che vivea
in tempi migliori per scrivete, e che avea , come Segre-
tario di Adriano Augusto tutto l' agio di rintracciare ne-
gli archivi particolari del palazzo gli atti de' principi pre-
cedenti . Forse Dione ?' ingannò non Augusto , il quale
al dire dello stesso Svetonio , ( in Aug. e. 4^. ) prima
di edificare la sua Naumachia in Trastevere , edidìt
iìem navale prcetiiim circa Tiberini cavato solo : in quo
mine Ccvsarnin nemus est ^ cioè il bosco intorno al Mau-
soleo di Augusto , Lo stesso si ha da Tacito dove de-
scrive i giuochi di Claudio nel Fucino : ( ninnali Ut. XII.
e. 56.)- • • Icicu in ipso ., navale prcelium adornatur, ut
quondam Augustus struclo cis Tiòerim stagno ete. E di

questo non parla punto Dione, mentre nomina gli altri

giuochi dati da Augusto nella stessa occasione. Credo per-
tanto , che Dione togliesse equivoco da questo spettacolo
di Augusto , e inavvedutamente V attribuisse a Cesare »
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Della tjual Nauraacliia non leggendosi altro , si può
far concetto , che quel suolo fatto cavare da Cesare

per quel solo atto , come anche lo stadio , e come
prima si soleva far de' Teatri , dopo lo spettacolo fos-

se riempito. Anzi espressamente riempito si scrive

da Svetonio nel 44- ^^ Cesare j ove le fabbriche già de-

terminate di fare racconta ; ///. primis Martis Tem-
plwn quantum nusquam esset , extruere , rcpleto

,

et complanat.o locii , in quo JVuumachice specldculuni

ediderat . E se voleva ivi fare sì gran Tempio
, po-

tremo noi argomentarne il sito nel piìi bello , e fre-

quente del Campo Marzo .

Hauma- ^^'^ ^^* ^^^^ Trastevere la Naumachia d' Augu-
chia d' sto, per quello , che nel primo degli Acquedotti Fron-
-^ugiisto. tino scrive : Quce ratio movit Augustum providen-

tissiinum Principem. perducendi Alsietinani aquam,
quce vocatur Augusta , non satis perspicio , nullius

gratics imo et parum salubrem , et nunquaìn in u~

sus populi fìuentem , nisi forte cuni opus Nauma-
chice aggrederetur , nequid saluhrioribus aquis de-

traheret , hanc proprio opere perduxit , et quod
Naumachie^ cceperat superesse , hortis subjacentibus,

et privatorum usibus ad irrigandum concessit ; La
qual' acqua Alsietina essere stata condotta dal Tra-

stevere è certo , ed il medesimo Frontino nelle pa-

role susseguenti il dichiara : Solet tamen ex ea in

Transtjberina Regione quoties pontes rejìciuntur
,

et a citeriore ripa nquce cessant ex necessitate in

subsidium publicorum salientium dari . Sarà chi

opponga le p;irole di Tacito nel 12. e. 56. degli

annali : Augustus structo cis Tiberim stagno ec. ma,

saranno elle conferma torie , se si osserva qnello sta-

gno essere stato cosa a tempo , e non durabile , e sul

quale riempito fé' poi Augusto piantare il bosco die-

tro al suo Mausoleo, come Svetonio mostra nel 43.

d'Augusto: Itera navale prcelium circa Tiberini

cavato solo, in quo nunc Ccesarum nemus est; da

che si scorge , le parole di Tacito strucio cis Tibe-

rim stagno essere poste a differenza dell' altra Nau-
machia stabile, eh' egli fece dipoi di là dal Tevere,

della quale dà buon rincontro il medesimo Svetonio

nel ni. di Tiberio: Bis oninino toto sccessus tem-

pore Romani redire conatus , semel triremi usque

ad proximos Naumachias hortos subvectus . est ; dis~
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posila statione per ripas Tiberis, quce obvium prò-

deuntes submoveiet . Ove gli Orti prossimi alla Nau-

machia pare confrontino colli soggiacenti detti da

Frontino . Della stessa Naumachia pare , che s' in-

tenda Tacito, mentre nel l'i- degli annali e. i5. rac-

contando li paxzi eccessi di Nerone , discorre dello

stagno , che Augusto cinse di bosco per li giuochi

Navali
,

presso a cui Nerone fabbricò ridotti , e bot-

teghe : ExtrucLaque apud nemus ,
quod nwvcdi sta-

gno circuniposuit Augiistus , conventicula , et caU'

ponce , et posita veno irritamenta luxus dabantur~

qae stipcs ,
quas boni necessitate , inteniperantes

gloria consuniereìit . E non meno apertamente si

descrive nella Ripa Toscana del Tevere, cioè nel

Trastevere da Stazio nel 4- delle Selve §. 4- v. 4*

e seg. scrivendo egli a Marcello , e parlando colla

lettera .

Atque ubi Homideas velox penetrax^eris arces ,

Continuo dextras flavi pete Tjbridis oras
,

Lidia qua penitus stagnuni navale coercet

Ripa , suburbanistpte %'adum. prcelexifur ìiortìs .

Di questa il preciso lu )go tlicesi comunemente ess>e~ j^ato

re in quella valle , dove é il Mon isterio di S. Cos-

mo , corrottamente detto S. Gor.imato . Ma fissando-

sì bene gli occhi in quel piano , si scorge , che le

antiche mura del Trastevere nulla , o poco diversa-

mente camminando dalle modernamente fatte da Urba-

no Vili, chiudevano quella valle dentro. All'incon-

tro Svetonio nel ritorno di Tiberio fa vederci gli

orti alla Naumachia prossimi fuori delle mura , che

suburbaui anche j>i dissero da Stazio; e perciò an-

cora la Naumachia ci si addita fuori; la quale più

facilmente fu nel Campo degli Ebrei , e potò da Au-
reliano essere abbracciata nel suo recinto .

Ma che orti eran cjuesti , dei quali Svetonio
,

Stazio , e Frontino concordemente ragionano senza

dirne altro? Forse orti di diversi non da spassi, ma
da ortaglie per la Città ? Ebbe Giulio Cesare gli Or-

c^gsaiis

li suoi presso al Tevere , lasciali da lui al popolo in

testamento . Svetonio nell" 83. Populo hortos circa

Tiberini publice ; et viritiin tricenos sextertios le-

gavit . Concorde con Dione , che nel 44- scrive : Et
d'aitati relinquehnt hortos

, qui apud Tyberini e-

raiit
,
jubebatque distribuì cuilibct triginta dracìnnas

Horù

I
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ut scì'ibit Octavius ec. Ma quindi sì raccoglie

solo essere stati presso al Tevere . Giulio Obsequen-
te nel libro de Prodigìis li pone fuori della porta

Collina ', Turris hortorum Ccesaris ad portani Col-

linam de Coelo tacta . Ma o questi furono altri Or-

ti di Cesare , non i vicini al Tevere lasciati al po-

polo per legato ; o il Testo di Obsequenle è scorret-

to , ed in vece di Collina vuol dire altra porta , o

vuole intendere gli orti di Sallustio divenuti poi

degl' Imperatori . Di quel fulmine scrive ancor Dio-

ne , che nel 4^- iiota solo gli orti di Cesare, senza

dichiarar loro vicina porta , né Tevere. Ma Orazio

nella g. Satira del primo libro v. 88J. ci toglie ogni

dubbio :

Trans Tyherim longe cubat is prope Ccesaris

hortos .

Sicché , essere quelli , che alla Naumachia prossimi

sono detti, e perciò orti pubblici del popolo, ha

molto del credibile, ed il Tempio della Forte For-

tuna qualche poco più di chiarezza ne darà forse .

Templum
p^^ j| Tempio della Forte Fortuna fabbricato

rortisror
.

r
• j i iti tt i

tunae . dal Re Servio sulla riva del Tevere . V arroue nel

5. e. 3 Dies Fortis Fortitnce appellatus ab Servio

Tullio Jiege ,
quod is fanum Fortis Fortunce se-

cunduìn Tiberini extra Urbein Romani dedicavit

Jiinio Mense. Donde non d" altro, che della vici-

nanza al fiume , si ha luce non più , né meno , che

degli orti di Cesare dicono Svetonio , e Dione . Es-

sere poi stato nel Trastevere s' insegna da Vittore ,

e più espressamente da Donato nel Formione di Te-

renzio j ove nella 6. scena del 5. atto dice: Fors

Fortuna est , cujus diem Jestuni colunt qui sine ar-

te aliqua vivunt . Hujus jEdes Transtyberini est .

Sicché, o fuori della porta Settignana , o fuori del-

_ . la Portuense fu certamente , Un' altro Tempio fu a

dellaFor- questa Deità eretto da Spurio Carvilio Console , il

te Forati- quale trionfando degli Etrusci (Livio nel io. e. Sa.)
va fabbri ^,.^y gravis talit in cerariwn trecenta nonaginta

Carvilio. Tiiillia , de reliquo cere cedeni Fortis Fortunce de

manuhiis faciendani locavit prope cedeni eideni DecB

ab Rege Rervio Tullio dedicatam ec. Alcuni dico-

no presso al Tempio della Fortuna Prospera , che il

Re Servio nel Foro Boario fabbricò,* ma come eideni

Dece , se la Prospera colla Fortuita ha dissomiglian-
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iSi quasi opposta a dirittura ? Eidein Dece dir , che

al solo nome di Fortuna si riferisca , non si può
,

mentre è certo , che alla stessa Forte Fortuna in spe-

cie il Vvc Servio eresse Tempio . Ma ovunque fosse

il fabbricato da Carvilio, non ci importi. Di un
Tempio della Forte Fortuna dedicato nel tempo di

Tiberio fa meuioione Tacito nel -i. degli Annali cap.

4i. ec. /Jides Fortis Fortuncn Tiberini juxla in

horlis ,
quos Ccesar Diclator Populo Jìoniano Icga-

twrat .... dicantuv . Il quale fu , o quello del Re
Servio , o l'altro del Console Carvilio ristorato, o

rifatto , o piuttosto un nuoAO fatto per la caduta di

alcuni di quelli , e non su gli antichi fondamenti
,

ma appresso negli orti di Cesare ; sicché con quel

Tempio gli Orti ancor di Cesare , e la Naumachia
d' Augusto furono nel Trastevere di là dalla moder-
na porta di Ripa ])resso il Campo degli Ebrei .

Nel giorno della festa di quella Dea, ch'era ai ,
7/ f'*

24 di Giugno, si soleva dalla gioventù sollazzar per fé Fonn-
il Tevere colle barchette ; il qual sollazzo rappre- ^""'^

sentato al vivo da Ovidio nel 6. v^ ^(ìq. e seg. dei

Fasti portati nella 11. Regione
, per contradistinguerlo

dalla festa della Foj.'tuna \irile ; e soggiungendovi

il medesimo Ovidio la vicinità al Tempio della For- /'^'^P'^
rx

I
, .

^ fortuna
luna Iviibbi." : DuM'ia ,

Conrcnit , et seruis , sctva quia TuUius ortus

Constitnit duhice Tempia propinqua Dece ;

desta curiosità di cercar dove fosse quest'altro Tem-
pio , in cui facevano festa i servi nel giorno mede-
simo . Aia perchè nella Regione i3. di Vittore si leg-

ge il \ico della Fortuna dubbia , come vedemmo
,

il qual vico aver preso il nome dal Tempio , non
par negabile

,
qual vicinanza potè fra essi essere in

Regioni sì disgiunte , se non si dice , che uno da

una parte, l'altro dall'altra del Tevere fossero in-

contro ? e che però il Tempio , ed il Vico della

Fortuna Dubbia fossero fuori della porta Trigeiui -

na in riva al Tevere presso Testaccio ? Cosi è faci-

le , secondo il senso di Ovidio , che nello slesso gior-

no la plebe , e i servi festeggiassero
,
quella per la

Forte Fortuna
,

questa per la Dubbia
,

poste qiitsi

a fronte sull'una riva, e l'altra del fiume. Ma
non arrischiandomi a dirlo di certo , nò parendomi
il motivo affatto da sprezzarsi , dopo averlo rappre-
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scalato , lascio , ch'altri considerandolo l'approvi , o

lo rifiuti a sua voglia .

Giuochi ^ j,'iuochi detti Pescatorj , che essere stati soliti

Pescato- celebrorsi nel Trastevere 1' istesso mese di Giugno scri-

'^'^ • ve Fesio ; Piscatorii ludi vocantur
, qui qaotannis

mense Junio Transtyherim fieri solent a Pr. Ur-

bano prò Piscatoribus Tiberinis . quorum quceslus

ec. chi sa , che non fossero i medesimi , o al meno
fatti nella medesima festa ? Ma i discorsi di mera

immaginazione non possono proporsi , che con d ubbie-

tk , e di passaggio; solo vi soggiungo , fossero pur
gì' istessi , o altri , che se in Trastevere dal Pretore

Urbano si celebravano , dovettero facilmente i Pe-

scatori avere ivi , e fare il ridotto lor© , ed ivi per-

ciò probabilmente fu il Foro Piscatorio fabbricato da

Forum ^^'^co Fulvio Censore, di cui Livio nel io. della 4
Pisoato- e. 28. 31. Falvius plura et. majoris locavit usus :

""" portum , et pilas pontis in Tiberini . . . et Forum
Piscatorium circumdalis Tabernis

,
quas vendidit

in privutum ec.

„ ,
L' antica Taberna Meritoria, ove prima della Na-

laberna . i i r» i 11 -«/r 1 1
• l

Meritoria, scita del nedentore del Mondo sorse la miracolosa

fontana di olio , che corse fino al Tevere , racconta-

ta da Eusebio nel primo della sua Storia Ecclesia-

stica , si sa essere stata , dove è la Basilica di San-

S. M. in ta Maria in Trastevere; cosi facendo fede l'Iscrizione
Trasteve- FONS. OLEI , che nel preciso luogo presso V aitar

maggiore si legge: in memoria del qual miracolo

Callisto I. Pontefice nel tempo dell' Jmperadore Ales-

sandro Severo , come da Anastasio si accenna , vi

edificò la Chiesa , che in tempi più felici amplifi-

cata ancor dura . E' opinione di molti , che non
potessero in quei tempi di persecuzioni li Cristiani

far Chiese in pubblico, e sopra terra: ma in con-

trario molto ben discorre il Donati nel e. i. del 4-

libro, a cui aggiungo le Terme di Novalo conver-

tite in Chiesa nei tempi di M. Aurelio da Pio Pon-
tefice . I santi istituti dei primi successori di S. Pie-

tro, come quel di Lino , che non potessero le don-
ne entrare in Chiesa se non velate : quel d' Igino

,

che le Chiese solennemente si dedicassero , né le

materie per fabbriche di Chiese potessero conver-

tirsi in usi profani : quel di Libano I, che potes-

sero le Chiese per entrate de' Chierici possedere be-
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ni stabili
, ed altri tali sembrano a me dare chiara

notizia, che n^ tein[)i tra persecuzione , e persecii-

rione si rabbriciasscro più Chiese liberamente. Né
crederei si fredda la pietà cristiana in quei primi

tempi , che nel moderato impero di Vespasiano, e

di Tito, sotto Comniodo , e in tutto il tempo di Se-

vero, vivendo i Fedeli in (juiete, non ardissero di

fabbricare a Cristo una Chiesa , essendo stati proaii

nelle persecuzioni a spargere per esso 11 sangue .

La Taberua essere stata osteria , o altra bottega

solita affittarsi , ci si persuade da Paplnlnno Giurecon-

sulto allora vivente nella /. Si fratres ^. si qiiisjj'

prò socio , e da Ulpiano nella Icg. Urbana 198. ff-
de vevh. sign. anzi con ispeGÌalità maggiore Giulia-

no nella /. si usu/'iuctus iti. §. itent si donius Jf-
de usuj'/uctu , dichiara stairze meritorie essere , rfuoì

vulgo diversoria, 'vel fallonica ajypellantur : ed in

fatti a me piace molto quel , che scrive il Ciaccone

in Callisto 1. il quale giudica questa Chiesa essere

1' accennata da Lamprldio in Alessandro Severo e. 4^*

QiLuni Cliristiani queindam locnni
, qui publicus

fuerat , occupassent , contra popinarii dicerent sibi

euni deberi , rescripsit nielius esse , ut quomodocuin-

que illic Deus colatur
, quam popìuariis dedatur j

giacché in tempo d' Alessandro Severo fu Poìitefice S.

Callisto , che S. Maria in Trastevere edificò .

Le Terme d' Aureliano dette iemali scritte da Tlienn»

Voplsco , essere state fra 11 Gianlcolo e la Ciiiesa di Aureli ani

S. Francesco a Ripa (1) ed esserveno restati i ve- Imp.

stlgi scrivono molli : ma ben mostra il Donali , che

Voplsco e. 4^'>j <J'^'6 av(M'e disegnalo Aureliano di far-

le , non averle falle: llievìnas in Traìisljberina Re-
gione Aarelianus facere nai-avit liyeinales

,
quod

aqua? frigidioris copia illic deessel .

(i) Nello stradone di S. Francesco a Ripa vi fu cavato

un graa pavimento Iilaiico di mosaico , coti figure nere
della proporzione di iiuattordici palmi ognuna . K sotto la

casa, che fa cantonata alla piazza furono trovati molti tra-

vertini , che attraversavano la strada , e molti ne furono
trovati nel giardino ile' Frati , insieme ad un bellissimo

bassorilievo e a molte meiJaglie {Bari. Man. N. 59.60. ).
Molti travertini furono pure cavati nel recinto delle Mo-
nache di S. Cecilia ai tempi di Innocenzo X. ( Barf-lMain.
il. 61. )

Tom. III. y
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Therm» I-'G Scverianc , che dal Panvlnio, e da altri qui
Scvcrian» pur si pougono , forse perchè qui frf ancor la porta,

e il Giano Settimiano , l'autorità di Vittore fé' già

cederci essere elle state nella prima Regione ; onde
quelle vasche di acqua scaturiente , le quali presso

Balineum
j^ porta , Scttimiana detta , fa fede il Biondo avere

Ampelidis . '^ ^ r -ì i i i-> jj * !• i

Balmeum "^''ste , turouo laciJmente del cagno o d Arnpelidc

,

Prisciilia- o dì Priscilliana , dei quali Vittore .

"** Ben presso quella porta fu facilmente il GianoSet-

timiano , che Vittore ha qui registrato , e di cui for-

se parla Sparziano in Severo e. 19. se si corregge il

testo un tantino; Eius deniaue etinm jariuiP ( for-

timienus . ^^ Jnnus, o Jani e come si corregge da Lipsio} in 1 > ans~

tyherlna Regione ari portain notninis sui
,

qiiarum

(forse Cujiis , o Quorum') forma intercidens statini

usum puhlicwn invidit ; e forse anche senza altera

-

mento di testo
,
porte furono dal principio fatte ad

alcuno edifizio di uso non penetrato da noi ; le qua-

li cadute, e mutato di forma l' edifizio (che tanto

importano le parole
,
quarum forma intercidens ) fu

poi significato col nome di un Giano . Ma piuttosto i

Giani direi io col Lipsio nel e. 3o. del 1. lihro Eie-

ctorum , essere gli Archi compitalizj soliti , dei qua-

li Vittore : Jani per omnes regiones incruslati , et

ornati signis , cioè quelli, che tran sitiones per vias

Area Sep- Cicerone dichiara , e forse un di questi già caduti
,

tiwidua^ o difformati dal tempo restato unico fu quel Giano

Settimiano, che Vittore pone quivi. Essere ivi ap-

presso anche stata l'Area , e Piazza Settimiana par

non possa negarsi (1) .

Ars XII De' dodici Altari di Giano , mentre non altrove
Jano aedi-

i • i /• • i i tt- •
catx. so, che si leggano, iuon del Vittore nuovo (se pe-

rò la parola Januce toccata sopra non va mutata in

Jani col Lipsio) non m'arrìsohio far giudizio . Solo

dirò , che se veramente vi furono , erano facilmente

altari de' 12. mesi dell' anno sotto il nome di Giano

significato .

, ,
Del Gianicolo , che in questa Regione era , e di

Janiculus . i
• ii

jnons . ^^^ ^"^^ parte era chiusa nei le mura , non essen-

(i) Presso S. Giovanni della Malva fa trovata una tazzn

di marmo Ligio affricano circa 2j palmi larga, (iella quale

furono fatte duo tazze alla vilia Medici .
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dosi mai parlato , coiivieue ragionare adesso . Dicesi

avere tolto il nome da Giano , il qnale in esso, ed

in quella parte d' esso , che è cinta di mura , avere

fatta la sua Città a fronte del Campidoglio abitato

da Saturno nel tempo stesso, accenna Virgilio nell'S

y. 355. e seg.

Hcec duo prceterea disjectis oppida murìs
Belli(juias , veterumq; tùdes nionùnenta luroruni

;

liane Jariiis pater , hanc Satunius coiididìt Urbem,
Janiculuììi liuic, illi fuerat Saturnia nonien :

da cui poco diversamente Plinio nel 5. del 3. libro,

dando al Gianìcolo nome d' Antipoli ; Saturnia, ubi AntipoU

nun e Roma est. Antipolis, quod nane Jnniculuni Caia del

in parte Homce. Ma forse il nome d' Antipoli non

fu il proprio ,
potendo essere stata cosi detta dalla

contraposixione di Saturnia , che gli era a fronte . 11

monte Gianicolo con un lungo dorso si stendeva

molto, e sotto il suo nome abbracciava il Vaticano

come appare da Marziale , e vedremo in breve . All'

incontro avere tutto il Gianicolo avuto nome di Va-
ticano, oltre Plinio, quando del Tevere, e del Cam-
po Vaticano parla , lo suppone Orazio nell' Ode 20.

del primo libro dichiarato da Acrone . e più chiara-

mente da Porfirio suoi Scoliasti : ma con termini piii

proprj terminava il Gianicolo presso la Chiesa di S.

Spirito in Saxia ; di là dalla quah; immediatamen-
te cominciava il Vaticano . Pesto in Janiculiim, lo

dice cosi detto
,
quod in euni , tamquani per Januani

populus Honianus primitus transivit in agruni E-
truscum (i) •

Il Sepolcro di Numa fu in questo monte. Così seri- «^^tiI-

vono Dionigi nel fine del 1 , V Autore del libro /Je "^"*^ ^^'

Viris lllustribus in Numa , e Plinio nel i3 del
™* *

i3. libro. Ma sotto il Gianicolo scrivono Livio nel

10. della 4- e. 12. e Solino nel capo 2. fu ritrova-

to a sorte dopo 535. anni da un coltivatore di ter-

reno. Cassio Emina Scrittore d' Annali antichissimo

portato da Plinio nel citato luogo scrisse : Cn. Te-

(1) Festo dice seinplicemeiite Janiculum dictuni
, quod

per euin populus Romanus primitus transiarit in agrum
Efruscwn , senza far parola di Janna ; onde cade tutto V
argomento, che forse uè volea trarre ISiirdxui.
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rcntiiun scribain agiuni suiun in Janiculo repasti'

tanteni ojjcndisse arcani, in (jua Ninna, qui BomcB
rei^iKiK'it , situs fuisset . In eadem lihros ejus reper^

tns P. CoriK-lio L. F. Cetego, M. Bebio Q. F. Pam-
plìilo coss. ad (jiios a Regno Nunice col/iguntur an-

ni DXXXf^. et hos fuisse e charta ', niajore etiani-

nurn iiiiraculo
,
quod tot infossi duraverunt annis .

Sei;ue dipoi a raccoutare le cagioni di tanta durata
,

ci(.>è perchè in mezzo della cassa era una pietra qua-

dra lecita da ogni parte, con candele (se di cera,

o di altro non so , ben so , che Festo in Ccereos par,

che le dichiari di altra materia: candeUs pauperes,

locupletes i cerei s iitebantur) in cui erano i libri di

più cedrati. Indi narra come furono abbruciali, ed.

alquanto diversamente Livio nel citato luogo lib. oo.

e. 12. In agro L. PetiIH scribce sub Janiculo,

cium cultores agri altius nioliuntur lei rani , duce la-

pidee arcce octonos ferme pedes longce , <pinternos

latce , inventce sunt , operculis plnmbo devinctis; li-

teris Latinis , Grcecisque ulraque arca inscripta erat.

In altera Numam Ponipilium Pomponis filium Re-
gem Roinanorum sepultum esse ; in altera libros jVu-

mcB Pompila esse . Eas arcas cani ex amicoruui

sententia Dominus aperuisset
,

quce titulum sepulti

Regis habuerat , inanis inventa sine ullo riestigio

corporis huinani , aut ullius rei per tabem tot an-

norum ossibus absumptis ; in altera duo fasces caii-

delis insoluti se/)tenos habuere libros non integra

modo, sed recentissima specie ',
septein Latini de Ju~

re Pontifìcio erant ; septein Grccci de disciplina

sapientice , quce illius cetatis esse potuit . Adjicit

Anlias f^alerius Pythagoricos fuisse , vulgatce opi-

nioni ,
qua ereditar Pythagorce auilitorein fuisse

]\ il mani , mendacio probabili accominodata fide .

Gonchiude finalmente, essere stati (juei libri d'ordine

del Svenuto arsi al cospetto del popolo nel Comizrio

ove più dubbj sorgono , che ni' intralciano la menie .

Come la sepoltura di un Re si famoso , e sì amato,

e riverito dal popolo , o il sito almeno di essa dal-

lo scorrere di cinque soli secoli fosse reso incognito

adatto conlra ogni solito. Come parimente contra il

solito fosse Numa sepolto sotterra ( né casual coprì-

mento vi s' Imagini fatto col tempo j percliè i coper-

chi legati con piombo dimostrano soltorratura ) ; CQ-
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me di Ih dnl Tevere , che non era abitato , né con

alcun ponte congiunto fosse portato a seppellire . Co-
me in soli 5oQ. anni quo! corpo così consumato re-

stasse , che né ossa , né ])o]vere vi si vf^desse di

residuo; come in una consniuazioue tale del corpo

restassero i libri di carta intatti , e freschi , ancor-

ché cedrati , e custoditi con diligenza ; come 1' uso

della carta in quel tempo ; tanto magfiiormente
,

che Varrone allegato da Plinio nel 2. del i3. libro

la dice inventata dopo , die Alessandro Magno fab-

}>ricò Alessandria uelP Egitto , cioè più di '600. an-

ni dopo Numa ; e quando pure anclie prima trova-

ta fosse, come in quel primo roz/.o , e povero se-

colo Roma si servisse di cai la dall' Egitto portatavi,

come la delizia del cedrarla fosse in Roma si pre-

sto introdotta ; come la lingua Greca fosse familiare

allora del Lazio , benché ì\uma discepolo di Pitago-

ra (che pur fu assai prima di Pitagora) fosse da

alcuni credulo . I quali slupoii mi fan-bbono imma-
ginar facilmente alcuna capricciosa impostuta di per-

sona meno antica , se ciò non fosse un condannar

per troppo creduli tanti antichi Scrittori . Ma sia co-

me si voglia , e basti , che quel sepolcro era fiiori

del Trastevere , cioè di quella parte , che fu cinta

di miua da Anco Marzio ; giacché ritrovato fu in

«n campo ora non additabile precisamente .

Sepolto nel Gianicolo fu Ludieno , o Ludio
; Sepul-

morto nel Circo di fulmine. Pesto nel 18. libro 5fa- *^';"'" ^'•-

tua Ludionis
,
qui quondam Jìdniine icfns in Cir-

co sepultus est in Janiculo , cujus ossa posfea ex
prodigiis , Oraculorumque responsis Senatus decreto

infra Urheni relata , in J'olcanali ,
quod est supra

Comitium , ohruta sunt , superque ca coluinna cwn
ipsius effigie posila est .

Avere anche Stazio Cccilio avuto nel Gianicolo - .

il suo sepolcro scrive Eusebio Cesariense nella Cro- crtm Sta-

nica : Statius Cceciiius comcediarum scriptor clarus '•' ("*cilii

habetur , ec. et juxtn Janiculuni sepultus (1).

(1) Sul Gianicolo , presso la porta Portesc , fu tro-

vato il famoso Meleagro del Vaticano nel XVI. secolo

( AHroaiidi M^in. 2. 22.) che secornlo alrti si trovò 5uir

EsquilÌBO presso i Trofei di IVIutrio come diiii a suo luo-
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Gli Orti di Gela , i quali Vittore qui registra
,

Horti uori leggendosi in altro Scrittore antico, in qual

parte del Trastevere fossero non può indovinarsi .

Non però mi spiace congetturare col Donati , che fa-

cilmente fossero presso la porta Seltimiana , ove es-

so , oltre la porta , fé' anche il Giano . Severo suo

Padre ( come il Donali osserva in quello , che Spar-

ziano nel e. 4- "*^ scrive) profìciscens ad Gerinani-

cos exercitns liortos speciosos cotnpnraxnt
,
quwn an~

tea cedes brevissimas Romce hnbuisset , et unum
fundum ; i quali comprali prima dell' Imperio potè

dopo dare a Gela , da cui adornati forse trassero il

nome, e perciò presso l'altre fabbriche di Settimio

poterono essere .

Quelli di Galba mostra Svetonìo , eli 'erano nel-

- 1.
,^*' la via Aurelia . Così nel e. so. dì Galba conchiude

Galbaelm.
i j- j ,

òero tandem dispensator Arguì s , et hoc , et cmte-

rurn truncnrn in privatis ejus hortis Auvelicp via^ se-

pulturce dedit . Per la via Aurelia va qui intesa la

vecchia , non essendo ancora fatta da Marco Aurelio

la nuova ; onde fuori della porta di S. Pancrazio fu-

rono ; né può dirsene altro .

Campus ì^ue campi son nominati qui da Vittore ; Il

Bruttianus Bruzziauo , ed il Codetano . Del primo occorre solo

_ dire , che un Vico è in Vittore di quel nome : f^i-
Campus r> •

i - /» r m • • i

Codetanus ^M? ffruninnus , Cile pero lu laoilmente vicmo al

campo , ed il campo in conseguenza , se uou dentro

g ."^"'presso alle mura. Quando questo Campo, e Vico,
toltane una duplicità di lettera si volesse leggere

Brutianus come nella base Capitolina , si potrebbe

sospettare abitato da quei servi pubblici Calabresi , i

quali
, ( come spiega Gellio nel 3 del io. lib. ) e-

go ( Vncca Me/n. n. 84- )• Nel rifarsi da Urbano Vili, il

recinto di questa parte della città si trovarono sul Gi ani-

colo diverse statue in diversi siti , e fra queste una dì

bronzo ed una sedia di metallo intarsiata di argento ( Bart.

Meni. n. ììj. ). E nel declivio del monte sotto S. Ono-
frio solto Innocenzo X. furono trovate tre grandi conser-

ve d' acqua dell' acquedotto dell' acqua Alsieatina di opera

reticolata, avanti le quali vi era una officina di fuoco ro-

tonda entro divisa in archetti , con i sfofatori di sopra

che poteva servire di stufa ec. Ciò si ricava dal Bartoli

{Mcm. n. 58. )
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rano condotti dai Magistrati nelle Provincie , ed era

lor mestiere prendere , legare , e pubblicamente bat-

tere i malfattori . Dell' altro sì ha assai luce da Pe-

sto , elle il nomina Codeta: Codeta ager , in quo

J'rutices existunt in modum codarum ecjuin arimi .

Codeta appellatur ager Transtiberini ,
quod in eo

J^irgulla nascutitnr ad caudarum equìnaviun simi-

litudiìiem . 11 Panzlrolo dice quel campo essere slato

di Codeta Liberto dell' Imperator Vero, di cui fa

menzione Capitolino; roa io non so non dar fede a

Pesto. E perchè non è stata intenzione di \ittore far

Catalogo delle campagne del Territorio, conviene di-

re , che ancor questo fosse presso alle mura del Tra-

stevere , adorno poi anche forse di fabbriche , o ap-

plicalo ad alcun uso della Ci tlk , Puori della porta

Settimiana il piano fra il Gianicolo , ed il Tevere

è assai grande ; e perciò e cosa non strana essere ivi

stato alcuno de' due campi, se non 1' uno e l'altro.

L' Ercole cubante , e '1 capo della Gorgone furo- Hercules

no ( come altrove in cose simili ho giudicato) opit- «^"''^ns.

ture , o sculture pubbliche , dalle quali prendevano Gorgonis.

i loro nomi le due contrade . Lo stesso della statua btatn»

Valeriana , e Sicciana dee dirsi ; dalle quali oltre le
^^'«f'»""*

,,.,... . . '^ A Statua
rontrade ancne i Vici nominati lurono . Sicciana

Corniscce si legge in Vittore , ed il nuovo ha
di pili precedente l'aggiunto di Dice, forse iu eoa-

^°''*'*'^*

formila dell'Iscrizione dal Panvinio portata.

DEIVAS

CORNISCAS

S ACRVM

Pesto in Corniscarum scrive : Corniscariini Di-

varum locus erat trans Tiberini Cornicibus dicatus

nuod in Junonis tutela e$se putabantur . _

Ual nuovo Vittore si aggiunge il lempio, e il . , .,„

Bosco delle Purine, e sembra accordarglìsi ua'iscn- cura Lue»

zione , che apporta il Panvinio :
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1. O. M. N. AVG.

SACRVM
GENIO FORINARYM

ET CVL TORIB\ S HVIVS

LOCI TERENTIA NICE

CYM TERENTIO DAMA
RIONE FILIO SACERDOTE

SIGNVM ET BASIM

DE SVO POSVIT

.

Ma da Vnrrone si dice in singolare la Dea Furina

nel 4* e. i5. pnrlaudo dei Flaniliù : Furiualis a Fu-
rina , cujus etiani in Jasteis Fuvinales ferice siint;

e nel 5. e. 3. Furinalia a Furina , quod ei Dece

felice publicte cìies is , cujus Deoi ìionos apud an-

tifiuos . Nani ci sacra instituLa annua , et Flamen
adtrihutus , nunc 'vix nonien notuni pauceis ; e co-

sì anche la nomina nel 6. libro . Festo in Furnalia

vi concorda : Furnalia , sacra Furince
,
quani Deani

dicehant , nella cni conforniità il Calendario MofTe-

jano Ila sotto li i\. di Luglio FVRR. NP. LVDl.
cioè Furinalia Nejastus primo Ludi . Che poi col

tempo (jiiesta Dea crescesse in numero , mentre Var-
rone , e Festo la pongono quasi svanita dall'umane
menti , ha aLjunnto del du retto . Forse non di Dea,

o Dee parla 1' Iscrizione , ma di alcun luogo detto

Forine per O ; tanto maggiormente , che si davano
li Genj sovrastanti ai- luoghi , ma iion alle deità

,

e le parole , che seguono : Et cultoribus hujus loci

sono assai dichiarative: onde dall' Iscrizione medesi-

ma il concinnatore del nuovo Vittore è probabile

prendesse equivocamente I' indizio . Nel Bosco di Fu-
rina dice l'Autor del libro De l'iris Tllustribus §.

65. essere stato ucciso Cajo Gracco ec. et Pomponio a-

mico apud portata Irigeniinam , P. Lretorio in

Ponte Sublicio pevse(pLentibus resistere , in lucum
Furina? pervenit , ibi vel sua , \'el servi Euphori
inanu interfectus ec. A cui concorde Plutarco nella

vita dei Gracchi scrive Cajo passato il Sublicio es-

strsi voluto salvare in un bosco sacro a§li Dii , nel
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Oliale , o da se slesso , o dal servo fu uccìso . Quin-

di argomenlisi , che nel Trastevere non mollo lungi

dal Subliclo fu quel bosco . Cicerone anch' egli nel

3. De natura Deoruinc.iS.nei^ menzione, dichiarando

Furina per Dea Furia : òin hcec Dea est , cur non
Euineiiides 1 quce si Deaz sunt

,
quarum , et Athe-

vis Januni est, et apud nos , ut ego ifiterpretor i

Lucus Furino; , Furia! Dece sunt , speculatrices ,

credo , et vindices facinorum , et scelerurn .

L' Albiona campo di questa Regione ciò , ch'e-

gli fosse odasi da Festo ; Albiona A^er Transtibe-

riìn dicitur a Luco Albionarum ,
quo loco bos al'

ba sacrificabatur .

Jl Sacello della Dea Mania vi conta Vittore .

jviani»

Era credula questa Dea la madre dei Lari . Varrone Sacellttm.

così uell'8. libro e. 38. ne scrive; Videnius enini

Maniani matreni Larum , et Luciani Folumniani Sa-

liorum Carniinihus appeliari . Festo nel 12. in voc.

Manice dice le Manie larve da spaventare i putti cre-

dute , che noi fantasuie diremmo, o le stesse om-
bre dei morti , o la loro Ava Materna . Manias ( /£"-

lius stilo dici ait Jicta quondam ex Farina in ho-

minwn Jlguras . quia turpcs Jìant ,
quas alii Ma-

niolas appellant ) Manias autcm
,
quas Nutrices mi-

nitantvr pueris parvulis , esse larvas , idest Ma-
nes ,

quos Deos , Deasque putabant quousque ab In-

feris ad superos emanare credebant (^ ut Mania
est eoruni Avia Materie ) ec. Ma pii!i chiaramente

di tutti Macrobio nel primo de' Saturnali e. 'j. Qua-
lem nunc permutationeni sacrijicii Prcetextate me-
morasti , inverilo postca comvitalibus celebratam

,

quiun ludi per Urbem in compitis agitabantur , re-

stituii scilicet a Tarquinio Superbo Laribus , ac Ma-
ìlice ex responso Apollinis , quo prceceptum est ,

ut prò capitibus , capitibus supplicaretur , idque a-

liquandiu observatum , ut prò familiarium sospitate

pueri mactarentur Manice Dece Matri Larium . Quod
sacrijicii genns Junius Brutus Consul , Tarquinio
pulso , aliter constituit celebrandum ; nani capiti-

bus alii , et papaveris supplicari jussit , ut respon-

so Apollinis satisfieret de nomine capitiim ; remo-

to scilicet scelere infaustce sacrijicationis , factum-
qua est , ut effigies Manice snspensce prò singulo-

rum foribus periculum , si quod immineret familiis,

cxpiarent ec.
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Douiuj Ebbe la casa nel Trastevere Simmaco Prefello

Symniachi di Roma , sotto Valentiniano Imperadore abbruciata-
'• gli dal Popolo; di cui Ammiano nel 27. libro e. 4-

Multo tamen ante qunrn ìinc contis^eret Sy^mma-
chus Aproniano successit Inter praìcipua norninan-

dus exemvla doctrinarum atque tnodehtiff : quo
instante Urbs sacratissima olio , copiisque abundan-
tius solito fvuehatur ; et amhitioso ponte exullabat,

atque Jinnissitno ,
queni condidit ipse , et ina^na

Civium Icetitia dedicavit , ingratorum ut res do-
cuit apertissima ; qui consurnptis aliquot nnnis do-
mum ejus in Transtiberino tractu palcìierriniaìn in-

cenderunt ce. Questa verìsimilmente es_sere stata

presso l'Isola diremo a suo tempo , ed un'altra a-

verne avuta Simmaco nel Monte Celio abbiamo già

detto .

Tribunale Essere stalo nel Trastevere il Tribunale Aure-
AarelLo . lio il Marliano cong<'ttura , mosso da Cicerone che

nell' orazione ai Quiriti e. 5. dice : Ego quum ho-

mines in Tribunali Aurelio palam conscribi , cen-

turiarique vidissein ec. Ma per qual cagione in luo-

go sì remoto , ed ignobile un tal Tribunale ? Forse
perchè la via Aurelia cominciava dal Gianicolo ?

Ma ninna congiunzione può pensarsi fra un Tribu-
nale , ed una via , eh' era fuori della Città . In quel

Tribunale Cicerone dice essersi fatte scelte , e ruoli

di Soldati , la qual funzione da Polibio nel 6. lib.

si dice solita farsi sul Campidoglio . Vi si conforma
un luogo di Yarrone portato da Nonio nel lit. 1.

De compendiosa doctr. §, 6y. Manius Curius Con-
sul in Capilolio quum delectum haberet , nec ci-

tatus in tribù civis respondisset , vendidit tenebrio-

nem ; o se pur fu mai fatta altrove , in ogni altra

Regione più verisimìlmente , che nel Trastevere,

potè farsi ', ma senza dubbio più , che altrove , nel

Foro ; ove essere stato il Tribunale d' Aurelio dissi

col Polleto nella Regione 8.

Esservi stato Tribunale , e carcere giudicano al-

cuni dalla denominazione della Chiesa che vie di S. Sal-

vatore De Curie. A che aggiungono più argomenti.

Il primo si è , che la legge delle 12. Tavole contro

i debitori carcerati dopo 60. giorni di carcere de-

terminava Tei'tiis nundinis capiti poenas luito , atif
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trans Tiberini peregre venumito . Ma dalla parola

peregre sembra più tosto raccorsi , che si vendessero

scliiavi non in alcuna parte del Trastevere ma lun-

gi da Roma , e dal Lazio di là dal Tevere nell' E-
truria . Il secondo : il Magistrato di cui Pomponio
Giureconsulto nella legge ^-

ff-
de orig. Jiiris fa

jnenzione : Et quia Magistratus vespei'tinis tempo-
ribus in publico esse inconi^eniens erat

, Quinque
viri constituti sunt citra Tiberini , et ultra Tibe-
rini , qui possent prò niagistratibus fungi . Ma se

i Quinqueviri si eleggevano di uomini anche del Tra-
stevere , non però si dice, che in Trastevere tenes-

sero ragione . Il terzo si raccoglie dagli Atti dei San-

ti Mario , Marta , e compagni , f enerunt in castrum
Transtiberitn ad carcerem , et invenerunt ec. Ma
delle carceri private non si deve far conto . Così si

legge anche negli Atti di S. Lorenzo , li Cristiani

tenuti in Carcere nella Casa di S. Ippolito nel Vi-

co Patrizio ; ed Anastasio scrive in Stefano I. quel
Pontefice con due \escovi , nove preti , e tre JDia-

coni carcerato ad Arcuni Stellce . Il quarto si fa

colle parole di Cicerone , che nell'Orazione Pro Fiac-
co e. 28. dice; sequitur auri illa invidia Judaici.

Hoc niniirum est illud, quod non longe a gradi-
bus Aureliis hcec causa dicitur ec. Ma quell'oro Ge-
rosolimitano , di cui si parla , non potè portare in

Trastevere il Tribunale fra gli Ebrei , se in tempo
di queir orazione , che fu assai prima^ dell' Imperio
d' Augusto , il Trastevere non era agli Ebrei ancor

dato . Del Tribunale Aurelio già ho detto avere par-

lato pienamente .

L'Altare di Marte , che dal Panvinio qui si sta- ^" ^""

bilisce
,

già argomentai essere stato nel Campo Mar-
zo . Se poi quel , che fuori della Porta Fontinale

si legge in Livio, fu da quello del Campo Marzo
diverso , essere stato nel Trastevere da niuna con-
gettura si può raccorre .

Avere Filippo Imperatore fatto nel Trastevere

un lago , o fonte narra nel libro De Ccesaribus Se-
j^^^^^ ^^^

sto Aurelio: Extructoque trans Tiberini lacu
, quodìiffUsaf,

eam partem aquce penuria fatigabat ec.



348

p

U Isola Tiberina .

CAPO DUODECIMO.

rima di distenrlerci al Vaticnuo, entrinmo nel Te-

Princiuio
"^'^•'^j ^^ CU' Isf^l'i ^ ''aggregata anclre.ssa a questa Re-

deWIsola gione . Sorse dalle acque dopo la cacciata de' Tar-

quiiij da Ronìa . Il come si narra da Livio nel 2

e. 2. Ager Tarquinioriun
,

qui iuter Urbcm , ac

Tiberììn fiiit. conserrntus Marti , Marliiis deiude

Campus fuil , forte ibi tum seges fnrris dicitar fu-
isse matura messi: quem campi fructum quia re-

ligiosum erat consumere , desectam cum strament o

ses,etem magna vis ìtominain simul immissa cerbi

-

bus J'uderc in Tiberim tenui fluentem aqua , ut me-
diis caloribus solet . Ita in vadis hwsitantis fru-
menti acervos sedisse illitos limo 5 insulani indepaul-
ìatim , et nliis quce fert temere flumen eodem in-

vectis
, factam . Postea credo additas moles ma-

nuque adjutum , ut tain eininens area
, firmcrque

Templis quoque, ac porficibus sustinendis esset. Non
'"g ^ difìerentemente scrive Dionigi nel 5, libro. Uno Scrit-

tore moderno tenacemente credulo delle sue opinioni,

e perciò facile a deridere , ed a tassare t^li altri , in

un libro delle cose inverisimili degl' Istorici antichi

da lui raccolte, annovera fra le altre per una il na-

scimento di quest' Isola predicato , e deriso da lui

per ridicolo , ed impossibile . Ma al certo non os-

servò egli bene il letto del Tevere , che essendo i-

neguale , in alcuni luoghi è profondo assai , in altri

ha tant' acqua appena , che"! ricuopro ; e così più Iso-

le cieche egli ha sotto , delle quali in tempi di sec-

che straordinarie alcuna suol l'Estate restar discoperta,

e fralle altre una spesso dietro la Chiesa di San Gio-

vanni de' Fiorentini . Ora diasi , che una tale Isole

cieca fosse prima , dov'ora è questa , il che secondo

qualsivoglia pi'esupposto non può negarsi , nò dall'

Oppositore si niega ; si consideri poi la gran quan-

tità dei fasci di grano , o di farro gittalo in Teve-

re ; potè una gran parte di essi non arrestarvisi ?

gli arrestati è possibile , che non ritenessero molti

delli sovraggiungenti ? ed il fango continuo , che ol-

tre l'immondezze della Città suol portar seco il Te-

risimil
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vere , ben potè far co) tempo Isola di grandezza an-

che maggiore . Si osservino le parole di Livio con

maturi ih, e con discretezza : In vadis licesitantisfra-

nienti acervos sedisse illilos limo , insulani inde paul-

latim , et aliis , fjua'fett temere //uhìc ti , eodem in-

riectis
,
factam, sumigliautissiine i quelle di Plutar-

co in Publioola , che io per isluggir I' alluiigameato

lascio d' apporlire ; sicché chi dopo vi fabbricò noa

su la paglia fracida gittò i tond.unenti , ma nel suo-

lo, che aveva poco sotto, ed anche nel putrefatto

gic\ assodato poterono buttarsi coji buone palitìcate

,

o ripari , come ne' pilastri dei ponti si fece , e co-

me in Venezia si fabbrica sotto l'acqua; né altro

addita Livio , mentre dice ; Postea credo additas

violes , manm^ue adjulum , ut iam eniinens areat

jirmaque ec.

E se il riparo fatto da Tarquinio Prisco al Te-
vere , dove è la Cloaca massima fu vero almeno ia

parte , se non quanto si dice
; potò quel nuovo ri-

pai'o dar cagione al fiume di rompersi, e dilatarsi a

destra , e lasciar un' isola cicca , dove fu prima la

riva ; la qual Isola non è poi gran fatto , che colle

biade ivi ferinate del Re Tarquinio Superbo, e con

altra materia sopragiunt.ivi alzasse dall' acque la

testa .

Fu P Isola col tempo fabbricata in forma di P''i(ti in.

nave : di cui si vede un poco di vestigio di Traver- ^'^'^'"'^ "^

tino nell'Orto dei Prati di San Bartolomeo con una

serpetta intagliatavi j la (jual forma le si dice data

ili memoria della nave , che da Plpidauro coa-

dusse a Roma il serpente creduto Esculapio , Da Più- Serpente.

tarco in Ottone è detta Isola Mesopotamia (1) men-
tre racconta il successo della statua , che vi era , di „

Cesare rivoltatasi ; col qual nome vuole rappresen- solo Uc-

tarla nel mezzo del fiume: et in Mesopotamia In- saputa-

siila statua C. Coìsaris cuin neque terrceniotus , ne-

(1) Plutarco la chiama solo per aggettivo iJiifo?rcTA/j,ict

cioè in mezzo al fiume , uè intende darle questo per co -

gaome proprio ,
quasi si dicesse Isola Mcso/jota/nia .

E' piuttosto da rimproverarsi il traduttore latino , che
espresse il fi£(ro:TCTa^/ae , come se fosse stato n»me prò

-

prio-
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<jue ventus fuisset , ^esperi coiwersam èsse ad so-

lis ortutn , come anche la descrive Ovidio nel i5.

delle Metamorfosi presso il fine .

Scinditur in ^eininas partes circumfluus amnis
,

( IiiHila notnc.n liabet) , laterumque a parte duoruni
Porri^it (eqaales media tellure lacertos .

Ed Isola ^^ uiolti Atti de' Martiri si logge più volte detta I-

Licaonia sola Licaonia (i) .

Fu in essa il Tempio famoso di Esculapio , che

JEdes M- ^^ tempo di una fiera pestilenza per vaticini© dei

sculapii. libri Sibillini fu mandato a prendere in Epidauro da
pubblici Legati . Questi per lo Dio condussero un
gran serpente , il quale smontato nell' Isola , vi ebbe
poi Tempio , e pubblici alimenti . L' Epitomator di

Livio nel lib. ii. con brevità, e chiarezza raccon-
ta cotal fatto ; Cam Civitas pestilentia laboraret

,

missis legatis , ut /Escidapii signani Romani ab E-
pidauro transferreni , angiiem , qui se in eorum na-
'vem contulerat , in quo ipsum Namen esse constabat,

deportassero , eoque in Insulain Tiberis egresso , eo-

dem loco sedes yEsculapii constituta. est . Più aper-

tamente , e distintamente si scrive da Valerio nell' 8.

del primo libro , dall' Autore De Firis Jllustribus iu

Esculapio, da Ovidio nel lib. 1 5. delle Metamorfosi,

e da altri molti (2) . Così il Diavolo, che avendo
in un serpente già tentati i nostri primi parenti , ne

fu incolpato , ed abborrito , volle sotto le spoglie me-
desime di serpente essere adorato non solo dalla Gre-

cia , ma richiesto con divozione , portato con pompa,

ricevuto con applauso, e riverito con umiltà da un
popolo dominator del Mondo . Fu da'Gentili credu-

to quel serpente dopo un lungo corso di secoli sem-

pre vivo ; ed i Sacerdoti favoleggianti di giornalmen-

te pascerlo soavemente nodrivano cotal credulità . Pli-

nio nel e. 4- ^^^ ^'^* ^9- •'^^'/"^ Anguis yEsculapius

Epidauro Romam advectus est ; vulgoque pascituv

ri) Cosi si trova nominata ancora da Pandolfo Pisano

nella vita di Gelasio IT. . . . Ecce Doinnus Vrbanus . . . JJo-

mce in IN^SULA LYCAOmA intra duos e^raggii Tiba-

ris pontes etc.

(2) Dell' arrivo di Esculapio nell' isola Tiberina si ha un

un monumento nella medaglia riporlgta al num. 55.
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1

et in domibus . Ac nisi inecndiis semina exureren-

tur , non ssset Jceciinditati ejus resistere ; Ma la

verità da S. Prospero Aquitanico si discifera nel li-

bro De Promission. et prcediction. promiss. 38.

Il sito del suo Tempio dicesi concordemente es-

sere stato dove og^i è la Chiesa di S. Bartolomeo ,
S- Barto-

dietro alia quale nell'orto esserne durati a loro tempo al- f'"''"
'^«^

cuni vestii^:) scrivono il Fulvio , ed il Marliano : ma ora

niuno indizio, non che certezza, so io vederne. Se
si considera Ovidio nel primo dei Fasti v. 296 ,

sembra piuttosto descriverlo dall' altra parte :

Sacrai'ere patres line duo Tempia die .

Accepit Phwbo, IVymplinque Coronide natuni

Insala , dividila (piam nreniit amnis aqua j

perchè il descrivervi l' Isola nella parte premuta dal-

la corrente, par, che additi in quella parte essere sta-

to il Tempio , e che la stessa forza porti il dir Quam
premit , che Ubi eam premit . All'incontro la for-

ma della nave, eh' ebbe l'Isola, è credibile fosse ad
esempio di quella , che portò Esculapio colla prora

incontro alla corrente, e che in poppa, cioè dove
oggi è S Bartolomeo , fosse il Tempio di quel Dio :

raa rcìli libero all' altrui giudizio il divisarne . Su
la soglia era incìsa in versi la ricetta di un medica-

mento contro veleni , del quale il Re Antioco sole-

va servirsi . N'è relator Plinio, che nel cap. ultimo

del 20. libro n'apporta il tenore. Fu adornato da

Lucrezio pretore di molti quadri , eh' egli trasse di

preda . Tabulis quoque pictis ex prcedajanuni yE-
sculapii exornavit . Cosi Livio nei 3. della 5. Deca
cap. 5. M

Appresso esservi stato un Ospedale da esporvi mium obi

gl'infermi, acciò da Esculapio fossero sanati, è^gf"''*^"-

massima comune cavata dal 26. di Svetouio in Clau- " '" -'Jr-

dio ; CuTìi quidam cegra , et ajfecta mancipia in

Insulam yÈsculapii tredio medendi exponerent
,

omnes
,

qui exponerentiir , liberos esse san-
xit nec redire in ditioncm domini si cornea-

luissent etc. Ma se si riguarda il suono delle

parole
,

parlano degli esposti nell' Isola ad Escu-
lapio sagra tutta ; se 1' uso antico della Grecia , nel

Tempio stesso di Esculapio, raa non in alcun par-

ticolar Nosocomio si esponevano gì' Infermi , acciò

ricevessero , la sanith e cosi l'esposizione falla sot-

\
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to Claudio , nell' Isola si dee supporre fatta . Plau^^

nel Cureulione Atto a. Se. i. v. 234» e seg. fa»

che il Lenoue esca disperato dal Tempio del medesi-

mo Dio
;
perchè in vece di ricevervi miglioramen-

to , sentivasi ogni di peggio :

Migrare cei'tu'st, jam nane e J'ano foras
,

Quando Ai^sculapii ita scntio ^ententiani

,

ÌJL qui me nihili faciat nec salvoni velit

,

yalctudo decrescit , accrescit lahor , ec.

Ed Aristofane in Pluto introduce gl'infermi atten-

denti la sanità pur nel Tempio .

Mies Jo- Presso al Tempio di Esculapio fu quel di Gio-
^"'

ve. Ovidio nel primo dei Fasti dopo i versi portati

immediatamente :

Jupiter in parte est ; c<xpit locus uiius utrutnnuej

Junctaque sunt magno Tempia nepotis avo .

la qual congiunzione si può non incommodamente
intendere dell'essere T uno , e l'altro inchiuso nel-

la stessa Isola , che tanto suona

coepit locus unus utrumque .

Sicché ancor questo potè essere nell'altra parte dell'

Isola , dove è ora l'Ospedale de'Benfratelll , o con-

Jfn 'V eiunto a quello di Esculapio , o alciuanto lungi ,

teUi , ovvero ali incontro , come oggidì m taccia alla Chie-

sa di S. Bartolomeo sta 1" Ospedale ; o finalmente

1' uno e 1' altro furono posti in poppa , come in luo-

go più. cospicuo di quell "immobil vascello . Della de-

dicazione del Tempio di Giove, Livio nel 4- della

4. cap. 27. et in insula Jovis yEdeni C. Scruilius

Duumvir dedicauit . / ola erat sex annis ante Gal-

lico bello ab L. Furio Purpureone Prcetoie , ab eo-

, p dern postea Consule locata

.

^j ^

^ Ma del Tempio di Fauno il sito non è dub-

bioso ; Ovidio nel 2. dei Fasti :

Idibus agrestis fumant Aitarla Fauni
,

Hic ubi discreta insula rampit aquas
;

cioè a dire in quella punta dell' Isola , che ponte

Sisto riguarda . Domizio Enobnrbo , e Cajo Scribonio

Edili della Plebe, i (|uali JSIultns pecuarios ad po^

pulì judiciurn adduxerunt . Tres ex liis condem-
nati sunt , ex eorum mulctatitia pecunia yEdem in

Insula Fauni fecerunt . Livio nel 3. della quarta

•e. 17. ; e due anni dopo di essere stato dedicato da

Domizio stesso allora Pretore Urbano scrive il me-
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desiino nel libro seguente e. 27. Fu fatto , come
anche quel di Giove , di forma prostila , cioè con
quattro colonne , o pilastri per ogoi faccia , con i

coutrapilastri di più rivoltati nei cantoni . Cosi Vi-
truvio nel primo del 3 libro: llujus (cioè della

proslila ) exetnpLar est in Insula Tiberina in A'ide
Jovis , et Fauni: ove il nominarsi un solo Tempio
di Giove , e di Fauno dà qualche motivo di dub-
bio, che fosse un Tempio medesimo comune ad
ambidue ; ma la certezza , che 1' ebbero distinti , fa

che Vitruvio debba intendersi ; In cede Jovis ; et

in cede Fauni •

Della statua , che ho toccata sopra , di Giulio ^'^!"f
^'

Cesare , olire il testimonio già citato di Plutarco
;

lo stesso dicono Tacito nel primo dell' Istorie , e
Svetonio nel 5. di Vespasiano

,

Della dirizzata nella medesima Isola da' Romani magi.
a Simon Mago scrive Eusebio nel secondo dell'Isto-

ria Ecclesiastica al e. 12. , e prima Giustino Mar-
tire neir Apologia 2. in hac urbe regia deus est

habitus , et quasi deus honoicUus statua posita in

Tibevi inter cluos pontes cuni hoc latino titulo SI-
MO.yr SJlVCTO DEO (O . a cui conforme dal

Baronio nell' anno 44- ^^ Cristo si apporta la seguen-

te modernamente trovata nella medesima Isola fra

rovine

.

SEMONI. SAINGO. DEO. FIDIO. SACRVM
SEX. POMPEIYS. S. P. F. COL. MVSSIANVS

QVINQVENxNALIS. DEGVR. BIDENTALIS

DONVM. DEDIT

Ove non di Simone Mago trattasi , ma di uno de'

Dii Semonj , detto Sango , e Fidio , di cui nella

Regione 6. parlai , il Baronio dimostra . Se poi ol-

tre questa fosse nell' Isola altra Iscrizione , e statua

(1) Non mi sembra difiicile ", che S. Giustino ignaro
forse del vero significato «Ielle parole SEMONI SANGO .

DEO le abbia prese per allusive a Simon Mago . Eusebio
poi non fece che ciecamente seguire chi avea scritto

prima di lui . L' iscrizione si conserva oggi al Vaticano .

Tom. HI. z



354 V ISOLV TIBERINA .

di Simon mago col nome pur di Dio , e di Santo,

o vero da (juesta prendessero equivoco gli Scrittori

sopraddetti , delle Deità de' Romf-.ni non appieno in-

formati , lì] medesimo Baronio , ed ali" altrui giudi-

zio mi riporlo (i),
Obelncns {Ji^ (Jbelisco dei mai^jiiori ponsi in quest'Isola
magri US j 1 lì • • 11. " 1 • 11 •

in Ins.
"'''^ ranvmio, e da altri; di che altro nncontro noa
si trova , che io sappia , che nel Vittor nuovo , men-
tre il leggersi nell' antie»> sei soli Obelischi gran-

di , cioè due del Circo Massimo, uno del Vaticano,

uno del Campo Marzo, e due del sepolcro d'Augu-
sto fa credere l'opposto (?.) .

Esservi stata la casa degli Anicj , o almeno de'

tre fratelli Anicj , due dei quali furono insieme

Consoli nel tempo di Onorio, mostra Claudiano nel

Panegirico , che del suddetto Consolato compose ;

£st in Bomiileo procunihens Insula Tibri ,

Qua niedius gcniinas interjìuil alveus Urbes
,

DiscreLas subeunte freto ,
pariterqiie niinanfes

Ardua turrigerce surgunt in culmina ripce .

Hic stetit ( parla del Tevere ) et subitum pro-

spexit ab nf^gere votum
Unanimes fratres junclos stipante Senatu

Ire forum , strictasque procul radiare secures,

Atque uno bijuges tnlli de limine fasces .

ove di più si noti , che le mura di Roma anche ver-

so l'isola nell'una parte, e nell'altra del Tevere
finivano jn Torri sopra rupi .

In quest' Isola per decreto di Tiberio erano por-

tate le persone d'alto grado condannate a morte
,

(i) Neir isola Tiberina fu uti 17491 trovato il gruppo
di due ritraiti sotto la forma di Marte e Venere , ohe
si conserva nel Museo Capitolino ( Fic. Mc/n. n. 97 ) .

(2) Forse parte dell" Obelisco citato dal Panvinio or;t quel
frammento di Obelisco, cUe stava in orij^ine avanti la

Ghie a di S Kartolonimeo , e che poi fu trasportato alla

villa Albani , donde fu tolto e portato a Parigi . In tal

caso però conviene dire clic T ag2,ettivo Magtias , che gli

si trova dato , dal Pijnvinio iiun gli convenga , essendo
Hi piccola dimensione . /Goinuncjue però siasi , il Bellorio

atlerma essersi trovata la platea, sulla quale si ergeva To-
bclisco r anno 1676. in uno scavo tattO|^ avanti la chiesa
di S. Bartolomm,eo

.
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e prima, che si consegnassero al Carnefice, quivi

per lo spazio di un mese lasciate . Sidonio nel lib.

1. epist. ^. cosi riferisce di Arvando Prefetto; Sed
ut Judicio per hebdomadem diiplicem coinpevendi-

nato cavile viultatus in Insulain conjectus est Set'"

pentis Epidauì'i , ubi usque ad inimicoruni dolO"

rem devenustafus , et a rebus hunianis velati vomi-

ta Fortauoi ìi'iusenntis expalas , nane ex vetere Se-
natusconsalto Tiberiano triginta dierum vitam post

sententiam trailit , uncum , et Gemonias , et laqae-

um per horam turbulenti carnijicis horrescens .

// Monte , e il CamjTO V^aticano .

CAPÒ DECIMOTERZO.

-L arte dei Trastevere fu il Valicano ; il quale ben- Vatlcanus

che lungi dalle mura della Città , era nondimeno a '"*"'^
* '

fronte del Campo Marzo. Il monte, sortisse egli

nome, o dalle risposte de' Vati , dalle quali mossi li

Romani ne scacciarono gli Etrusci , secondo Festo
,

o dal Dio del \agito puerile, secondo Varrone , o

dai Vaticinj , che ivi si facevano , secondo Gellio
,

incertezze inarrivabili , che a noi devono caler poco,

fu (come già dicemmo) parte del Gianicolo in sen- fioni et

so più largo; e perciò Marziale nel lib. 4- ep- ^4* t^omus

descrivendo la villa di un altro Marziale nomato Mamahi

Giulio , che era nella parte del Vaticano a Ponte

molle soviastante , dice essere nel Gianicolo

.

Julii jugera pauca Martialis

Longo Janiculi jugo recumbant .

Hinc septem dominos videre montes,

Et totam licei cestimare Romam,
Albaiìos quoque, Tusculosque colles.

Et quodcumque jacet sub urbe Jrigas ,

Fidenas veteres , brevesque Rubras
,

Et quod virgineo cruore gaudet
Ann ce pomiferum nemus Perennce:

Illic Flaminice , Salariccque

Geslator patet essedo tacente ,

Z 2
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]Sfe blando rota sit molesta sonino ,

Quein nec lumpere naiificum rclcusina

,

Nec clamor scalci helciarioruni
,

Clini sit tam prone Milvius , sacvunique

Lapscc per Tiberini volent carince ec.

del qual podere riserbo parlar meglio fra poco

.

All'incontro in altro senso parimente largo,

perchè Intta la campagna Romana , che anticamente

di là dal Tevere confinava co' Vejenti , \alicana era

detta , come accenna Plinio nel 5 del 8. libro par-

lando del Tevere ; dira XIII. M. passuum Urbis,

I ejentem agnini a Crustuniino , deia Fidcnntem ,

Laliniinupte a f atirano dirimens ec e perciò

i monti che vi erano , dicevansi Vaticani ; an-

che il Giniiieolo essere stato in cotal senso detto

A aticano nuistrai di sopra , ma in senso stretto il

monte Vaticano dal Gianicolo si duitleva , dove an-

che oggi tra il Palazzo Apostolico , e la Chiesa di S.

Onofrio appar diviso . Quindi i Campi I3ruziano , e

Codetano , che dentro questa 14. Regione erano rac-

chiusi , con»e diversi dal Campo Vaticano pestivi fuo-

ri di numero si leggono distinti .

Campo Vaticano dunque in senso stretto, e
C«mpus

pi'oprio potrassi senza tema di errore dire quel piano,

che è fra il monte ^.lticano, ed il Tevere , in par-

te del quale la Città Leonina , detta Borgo, fu |)oi

fabbricata . Da Tacito Valle Vaticana è detta nel 14.

degli Annali e \^. Clausum,que valle Faticarla spa~

tinnì in ano ecpins ( 3V/ o ) regei et ec. se però (ed
ha molto del ragionevole ) valle Vaticana non inte-

se Tacito quella sola parte , che tra il Valicano , e

il Gianicolo stava depressa . Dal medesimo Scrittore

ha tit(ìlo d'infame : Infaniibus f^aticani locis ec. per

il cattivo aere , che vi è stato scm[)re , spiegasi ivi

did Lipsio persuaso da una somigliante frase di Fron-

tino nel 2. degli Acquedotti : JS^e pereunles quideni

a(juce ocio.sce sunt, nani ininuindiciarwn facies , et

inipurior spiritus , et caiisce gravioris Coeli
,

quibus

apud vetcres Urbis infamia, aer fait sunt remota^.

-,. Una famosa Elee più antica di Roma fu al tem-

mosa nel P''
^^ Plinio nel Vaticano (se nel Monte o nel Cam-

Fatieano pò io non so ) conservant<' alcune lettere Etrusrhe

di bronzo . Il medesimo Plinio nel e. 44- ^^^ libro
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i6. Vetustior aiitem ITrhe in follieano ilex ; in qua
titulus cereis Uteris Etruscis , religione arborem jam
tunc disnnm fuisse significai .

Fu uolln ^ alle Vat'cann il Circo di Airone Circus

dentro al suoi Orli . Così Tacito nel \\. degli Aa- ^^^ """'•

uali : Clausutnque Valle f^aticaìia spatiwn , in quo '"^ "^"^ "'

equos ( Nero ) rcgeret , haud promiscuo spectaculo.

Ultro tnox vocali populas ec. La Valle fra i due
monti Jaulccilo , e Vaticano essere stata dove è og-

gi la gran Basilica di S. Pietro , e quivi avere Ne-
rone avuti gr Orti ed il Circo , si fa certo dallObe-

lisco , che prima presso la Sacrlslia durava eretto,

e poi da Sisto Quinto nel me/r.o della piazza fu tra-

sportato . Plinio nel e. ii. del libro 3(). Tertius Bo-
ince e oheliscus ) in Valicano , Caji , et Neronis
rt . /-< j • r« Obeliscns
Frincunim Circo, ex omnibus unus onìiiino frartus pedum
est in molinone quemfecerat Sesostridis Jiliiis Nan- LXXII.

coreus : sicché una sola parte del fatto far da Nun-
coreo è quello, che si vede oggi ; e seguendo adir
Plinio: Ejusdeni remanet et alias C. Cubitorum .

quem post ccecilnteni xisu reddito ex Oraculo Soli

sacravit , si fa argomento che il r(?stato di cento

cubiti fosse 1' altra parte , e maggiore del già rotto.

Essere stato condotto a Homa da Cajo dice il mede-
simo nel l\o. del i6. ragionando della nave , iu cui

venne : Abies adtniralionis prcecipua^ visa est i?t

navi, qu(e ex yEgiplo Caji Principis jussu Obeli-

scuni in Vaticano Circo statulum
, quatuorque trun-

cos lapidis ejusdem ad sustinendum eum addnxit

.

Che ancora anticamente fosse sostenuto da Leoni di

bronzo , come oggi , fa fede il Petr.trca nella 2. ep.

del libro 6. Hoc est saxuui miree magniludinis , ce-

neisque leonibus innixuni di^is imperatoribus sacrum

^^^- Sosteneva sulla cima una palla di bronzo cre-
duta contenere le ceneri di Augusto ; ma dal Cica-
•"t^'b' in Sisto V. si scrive , che il Fontana Architet-
^^ trovolla fatta di getto senza alcun foro

, per do-
^^ quelle ceneii fossero potute introdursi. VI erano
solo alcuni pertugi fatti da' colpi di archibuglate

, per
li quali era entrato qualche poco di polvere alzata

dal vento (>) •

(i) L'altezza di quest' obelisco dai Travertini «lei pavimea
to fino air estreiuitA della Croce è dispaimi igo. circa.
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Stando dunque V Obelisco avanti alla Sacristia ,

ivi era la metà del Cii'^o ; del quale una parte do-

vette in lunghezza stendersi verso Santa Marta
,
(i)

^ ' r altra si occupa oggi dallo scale e Campanile della

Basilica di San Pietro, edificnta con ragione in quel

luogo , in C'ù um infinità di Martiri morì per la Fe-

de ,* scrivendo Tacito nel i5 e. ^\. de' Cristiani fatti

ivi morire da Nerone , et pereimLibus addita ludi-

hria , ut ferarani tennis cmtecti laniatu canum in-

terirent , aut CrucihLia affivi, aat flammandi , ant
ubi dcfecisset dics in usimi nocturni lumifiis- iire-

rentur . Hortos suos ei xpectaculo Nero obtulerat
,

et Circense ludicrum edebat habitu auriga: permix-
ttts plebi , uel curriculo insisfens .

Qui dove oggi il Prenci pe degli Apostoli ha
Tempio , Chiesa , e Sepolcro, essere stalo seppellito scrivono

diS Pietro
Eusebio , San Girolamo , Anastasio , ed altri , ed es-

sergli da Anacleto suo successore fabbricata ivi Chie-

sa , o piuttosto Oratorio narra Anastasio in Anacle-

to : ma se il Corpo di San Pietro , e de'Martiri fat-

ti morir da Nerone , e di molti Santi Pontefici suc-

cessori ebbero sepolcro, e ciniiterio dove ha S. Pie-

tro la Basilica
,

pare strano , che potesse ancora es-

sere , e durare ivi il Circo . Forse Nerone immanis-
simo in far strage de' Cristiani , usò poi pietà in di-

struggere il suo Circo
,
per concedervi loro la sepol-

tura ? Eppur quel Circo in tempo di Plinio durava

(j) Fra' fondamenti di S. Pietro ver^o la chiesa di

S. Marta si trovarono conficcati nella '-reta pali di un legno

nero durissimo, divenuto come pic'tra (Vacca Mem. n. 62.)

forse saranno stati i pali de' fondamenti del circo di Cajo ,

IVeronc . Fu ai tempi di Paolo UT. anche in occasio-

ne de' fondamenti di S. Pietro trovato il sepolcro di una
Regina , di granito rosso , e delle perle il Papa ne fece

nn triregno ( Vacca n. 60. ) nel cavare i fondamenti per

la colonna di bronzo della Confessione a sinistra di chi

entra ai 4-diAgosto del 1616. fu trovato un gran numero di mo-
nete col nome di Galezio , ed un sepolcro con lunga iscri-

zione . ( IVlss. chig. Mcm. n. i. ). Finalmente racconta il

Bartoli (Meni. n. 56. 67.) che nel fare i fondamenti de'

portici , e di Una deHe fontane ai tempi di Alessandro

VII, oltre parcchi altri oggetti fu trovata una delle sfingi

di granito, che oggi sono al Museo , e varie arche sepolcrali -
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in piedi. Forse si contentò , che all'uno , ed all'al-

tro fine servisse, cioè per Circo agli Etnici, e per

catacomba a' Fedeli ? Osservato l'antico sito della Gu-
glia , dove era la metà del Circo , segue , die f[uello

nò all' estremità occidentale della Basilica, nò al luo-

go , ove que' santi Corpi giacciono, pervenisse, es-

sendo Circo chiuso in orti privati , e perciò non gran-

de ; e fu facilmente nella estremità degli Orti da

quella parte ; di là dal quale alla falda del monte
facilmeii'e fu alcun piccini luogo di persona divota

a'Cristiani , dove il Cimiterio primiero fu fatto, e

poi adornato di Tempio da Costantino . E forse an-

che Costantino trasportò alquanto que' santi corpi ,

più aggiustatamente collocandoli nel più degno luo-

go della Basilica . Non è molto, che facendosi mi-

gliori fondamenti alle colonne , che Innocenzo X. ha

in luogo di quelle di tevertino poste di marmo , si

son discoperti molti corpi , e trovati posti a filo in-

torno a quegli degli Apostoli , rome raggi al Sole

,

e come nel Mausoleo di Augusto dissi già disposti i

Sepolcri . Del Circo migliore cognizione non può a-

versi di quella , che ne dà il Grimaldi nei suoi ma-
noscritti

,
portata dal M'irtinelli nella sua Roma Sa-

cra
j per la cui curiosità ho giudicato anch' io bene

trascriverla quivi. Anno 1616. dam scalte sancii Petti

amoverenlitr nppavuerunt muri antiqui reticuìati cras-

si, qui \>idebantur Jìiisse e ruinis turrium Circi : ibi

repertus J'uit cercus nnmmus As^rippince Aug. Duni
fuiìdaretnr hcec altera ìaticani Timpli pars sub

Paulo V. inspectum est Circi longitudineni fuisse

paini. y20. Homanoruni ; latiludinem 4oo. Area
,

ubi ludi edcbantur , lata pai. 2J}o. Incipiebat ab
infiinis s^radibus Basilicce ; desinebai ubi nane est

Ecclesia Sanctce Marthcc retro absidani ad occasum.

Obeliscus erat in medio , qui locus nunc est retro

Sacelluni Chori . Extremus Basilica^ paries , et du-
plex columnatum iSanctissimi Crucijixi , et S. An-
drece fundatuni erat sujìra tres magnos parietes Cir-

ci Caji , et lYeronis supradicti . Similis erat Circo

Caracalla;
,
qui hodie prò maj&ii parte extat ; al-

tis utrinque parietibus cinctus erat , ternis ab una
parte , super quibus extnbant dictce naves Cruciji-

xi , et S. Andrece , et ternis ab altera , ubi nunc
est coemeteriuni Campi San eti

,
qui se in longum
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trahentes lalerltii sustiìiebunt olim arcuatos forni-
ces in quìbus sedilia extabant prò spectatoribus .

Inter utruimpie parìeteni spatiuni latum p. ^i. se-

mis erat . A capite ad pcdcs nullum iinpedirnen-

tuui , sed tanKpinrn tabulaliones , et curritoria e

ruinis ipsis conspicicbant.ur . Horunt, parictiun pò-
streìnuTìi in Circiim respicientem , dum terra fan-
damenti Chori egereretnr , mensurandum curavi .

jLltus erat paries ipse ab area palmis 3i. scniis
,

latus p. i^. fundatun p. 3o, Antiqìice f^atic. Ba-
sii, a Constantino Max. fabrefactre facies exterior,

Apsis , et muri extrenii , ac illi super columnis sur-

gentes
,
qui tecta gravi pendere sustinebant e late-

rurn , top/ìoruniquefragnieutis , Circo , adjacentibus-

que a^dificiis er>ersis , celeri opera , rudique arte

cedificati fuernnt . Basilicam ipsam brevi tempore
' a Constantino acceleratam fuisse fides ocidata. te-

statur . Capltella partim absoluta
,

partim imper-
fecta : bases inultce columnii absimiles : fenestelice

arcuatce lateritice primuni
, postea germanico opere

niarmorece effectce . Limina ex ìtiagnis marmoribus,
qucc ablata esse ex Circo , Tel alterius cedificii rui-

nis
, pars inferior terra obruta iiidicabat , cum sub

uno ex bis modice arcuato rosee sculptte erant , in
altero litteras legebantur CVM SPEGVLA.TOR , quas
judicatmn est aicuni , seu locum speculatori uin ipsius

forsitan Circi significasse .

Hortli Gli orti dunque al Circo annessi erano nel pia-
Caii et no fra la Cliìesa Ai San Pietro, ^d il Tevere; e

come discorre il Donali , furono i medesimi già di

Cajo , e prima di Agrippina sua madre , moglie gUi

di Germanico , dei quali Seneca nel 3. De ira al e.

iS. Deinde adeo iinpatiens fuit (di Cajo intende)

differendce voluptatis . ... ut iti Xjsto niaterno-

rum l/ortorum
,
quia jrorticum a ripa separat , inani-

bulans quosdam ex illis cum nuitronis , atque aliis

senatoribus ad lucernani decollaret ', ove il Donati

osserva le parole porticuni a ripa separat, i quali

sisto
,
portico , ed orti congiungenti la ripa del Te-

vere col Circo, per non dover dire , che chiudesse-

ro la via dal Trastevere al Ponte Trionfale, conviene

Borgo argomentarli nel piano, che tra i residui di quel
l ecchiiì ponte, e Castel Sani' Angelo coi nomi di Borgo Vec-
elSuovo . I i> TVT 11- • 1 e TI-enio , IJorgo iNuovo , ed altri , si stende a oan ri^-
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tro . Lo stesso sembra insegnar Filone nel libro de
Legatinjie ad Cajuni : excipiens enim nos in cam-
po ad Tiberini primum cum exiret de tnaternis hor-

tis ',
nei quali successe poi l'altra Agrippina di Ca-

jo sorella, e di Nerone madre . Tacito nel \^. de-

gli Annali e. 3. parlando di Nerone: f ilare secretos

ejus ( Agrippili ce ) congressus ; abscedentetn in hor-

tos , (tilt Tusculanum , l'e/ Antiateni in ai^runi lau-

dare (piod otiuni lacesseret : Era il Circo dunque sul!'

estremo degli orti , e sulla via , che d;\] Ponte Tri-

onfale conduceva al Vaticano , detta poi Aurelia .

Presso al Circo essere slato il Tempio di Apollo

mostra Anastasio Bibliotecario nella vita di S. Pie-

tro : SepuUus est via Anreìia in Tempio Àpollinis

jiirtn locitni, ubi crucijixus est, juxta Palatium IVe-

ronianum in faticano Juxta Territorium Triuni-

phnle , e nella vita di S- Cornelio; Accepit corpus

B. Petri Apostoli , et posuit juxta locuni , ubi cru-

cijixus est , itìter corpora Sanctorum Episcoporum
in Tempio Apollinis in montcm Aureum in ['fa-

ticano Palata Neroniani ex. Il qual Tempio dico-

no il Biondo , ed altri essere stato poi la Chiesa di

vSanta Petronilla, oggi per 1' ampliazione della Basili-

ca di S, Pietro data a terra ; e tutto può esser , ma
segno particolare di conferma non possiamo noi ad-

dnrne . Ben è vero, che o ivi , o poco lungi quel

Tempio fu , ed è facil cosa , che Nerone lutto de-

dito alla musica lo fabbricasse presso i suoi orti ; ma
di qual Palazzo Neroniano intende Anastasio ? Non
disconviene , che negli orti suoi Nerone avesse abi-

tazione j ma il nome di Palazzo essere sialo dal vol-

go imperilo di quei rozzi secoli , i quali seguirono
,

dato ad ogni fabbrica antica , dissi nella Regione VII.

coli" esempio del Foro di Trajano pur detto Palazzo;

e così ogni avanzo di fabbrica di Nerone, o di altri

vicina a quel Circo si potè dir Palazzo Neroniano .

Nella vita di S. Pietro scritta da S. Damaso , o
da chi ne fu l'Autore , si legge fabbricala la sua Chie-

sa presso la Naumachia . Così l'Ospedale da Leone
III. edificato a fronte delle Chiese di Santa Petronil-

la , e di S. Andrea , essere slato anticamente dello

Ospedale ad Naumachiam il Biondo fa fede . Don-
de concordemente gli Scrittori cavano, Nerone ave-

re avuto a lato degli orti , « del Citco una Nauma-

Templura
Apollinis

in Vatic.

S. Petro-
nilla .

Palazzo
l^eronia-

no ,

Nauma-
chia .
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cliia , cioè quella , che avere egli guaraito attorno di

botteghe scrive Tacito nel i4 '- ma iv' trattarsi delia

Naumachia di Augusto dissi sopra . Il Baronìo nel

primo Tomo degli Aìiiiali , e il Donati credono esse-

re stata dal volgo detta erroneamente Naumachia il

Circo , o per 1' Euripo , che vi era , o per li giuochi,

che vi si celebravano, benché non navali, ma di

carrette, e cavalli j non trovandosi Autore antico,

che scriva aver Nerone fabbrirata Naumachia, ed Iii

Dione leggendosi aver egli fatli spettacoli marittimi

nel Teatro, né so io dissentirvi ; ma le Naumachie
poste da Vittore qui in plural numero quali furono

dunque, se la sola di Augusto vi si è fin' ora tro-

vata? o da alcun Imperatore ne fu fatta alcun' altra,

che non si sa , o in Vittore la scorrezione di uni
sola lettera di più non è tale , che abbia a creder-

si con difficoltà , e forse il grido comune , con cui

quel contorno del Vaticano ad yau/nachiain diceva-

si , die ad alcun trascrittore dei medesimi secoli fa-

cilità di mutar coli' aggiunta di una lettera il nu-
mero di singolare in plurale . Da che mosso il Pan-
vinio per dichiarazione maggiore vi aggiunse Duce ;

e per peggio il Descrittore della notizia^ scrisse cin-

.[.^
°'

Gli Orti di Domizia altri lenirono di Dnmizio
Horti Domita ; ed a Paolo Merula piace

,
per inten-

dervi quel di Nerone ; ma oltre che Nerone in ogni

secolo tu universalmente inteso, e significato meglio

col nome di Nerone , che di Domizio , e che gli

orti non erano della casa Domizia ereditar) , basti

dire , che avendo Costantino per fabbricar la Basili-

ca di san Pietro disfatti il Circo , e gli orti , di que-

^ sti in tempo di Vittore non era piìi sicuramente

forma , o nome , o residuo . Gli orti di Domizia
Zia di Nerone erano diversi , ma non lontani

,
pres-

Sepul- so al 'Tevere anch'essi , dove Adriano fabbricò il

erum Ha- j^q sepolcro . Capitolino in Antonino e. 5. Sed A-
^ ariano apud Bajas inortuo , reliquias ejus Romam

pervcxit. snncte , ac veverenter , atque in hortis

Domitice collocaint ; cioè nel sepolcro , eh' egli si

aveva ivi fabbricato , cosi dichiarandosi da Dione in

Adriano . Scifillas est. anud ìjfsuin fhvneii ju-

Xta ponteni yEUnin j illic eniin sepulcrum condi-

derat sLbi ', nani Augusti nioìiunientum jani reple-
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tum erat , riec quisqiiam amplius in eo sepelieba-

tiir . Donde coli' altra robo aver Nerone ereditati an-

che gli orli
,
pervenuti cosi por agli altri Cesari , co-

me il Donali argomenta , si può raccorre . D' Aure-
liano scrive Vopisco e. /]i). Displicebat ei ,

quum es-

set Bornie , hahitare in Palatio , ac inagis plnce-

hat in Itortis Sallustii , vel in Dotnitice vivere . Ma
difficile sembrandomi , che in un luogo sì depresso

d' aere pessimo , e dagli orti di Sallustio diverso ia

tutto piacesse ad Aureliano slanzare ; forse non di

questi, ma degli altri dell'altra Domizia , che erano

nel Celio
, Vopisco intende (i) .

DoSit*i»
In questi essere stato un Circo alla mole di A- in prati ,

driano vicinissimo scrivono, oltre gli altri, il Biondo
ed il Fulvio, i quali dicono esserne restali a' loro

tempi i vestigi , che ora non sì veggono più , Ecco
le parole del Fulvio : Exiat adhuc extra portam
Castelli inter proximas vineas haiid longe a mole
Hadriana ( il Biondo dice sotto di essa ) exigua
Circi Jorma ex lavide nigro , ac duro jam pene
diruti : il qual Circo essere di Nerone il Biondo cre-

dette , ma non giustamente j onde o di Adriano, o
di Aureliano, s'egli però abitò in questi orti, o di

altro In)peratore fu opera . D' esso scrive Procopio

nel 2. della guerra dei Goti e. i. così : Stadium i-

hi ab antiquo est magnum , in quo urbis gladia-
tores olim certabant ; ove o per certame egli intese

il corso dei Cavalli , e delle carrette , o poco infor-

mato delle Romane antichità disusate al suo tempo,
pigliò equìvoco (i) .

Della gran Mole d' Adriano , eh' egli si eresse ^°^^ ^^

per sepolcro , si è in parte detto . La fece emola al

(i) Le vicende di questo monumento sono state a lungo
descritte dal chiaris. Sig. Avv. Fea nella sua Dissertazione

Sulle rovine di Roma, onde a luì rimetto chi desidera mag-
;^iori notizie, per non ripetere ciò che fu detto da altri .

òiova però far menzione che nel fare le fosse del Castello

S. Angelo si trovò il famoso Fauno detto di Barberini , a

tempi di Urbano Vili.

(2) Gli avanzi di questo Circo furono trovati ne' primi

anni del Pontificato di Benedetto XIV. in uno scavo fat-

to ne' prati di Castello . L' acqua impedi che sì continuas-

sero le ricerche .
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Mausoleo famoso di Augusto, quasi al lato di quello

e forse in faccia al mi uor campo , siccome era (quel-

lo iu ficcia al maggiore , acciò avesse anch'oll.'i die-

tro Orti ameni , la fé' di Ih dal Tevere negli Orti

di Domizia : ed al minor campo P annesse col pon-

te . La forma era , come il Mausoleo di Augusto
,

di un quadro grande contenente uh gran tondo , che

a guisa di torre sorgeva incrostato tutto di marmo
pario , ed in cima circondato di stttue di uomini ,

di Cavalli , e di carri , vivamente descritto da Pro-

copio nel primo della guerra Gotica e. 22. Adria-
ni Houianniuiìi Imneratorh senulcruni extra portani

yiurelinm ertat jactu lapiflis distans a nìcpnibiu, o-

pus spectandum ac memorabile. Constai enini lapi-

de pario , et aptissiine lapides hcerent inter se , ni-

hil irìtus liahentes
,

quo vinciantur . Luterà ejus

cjiiatiior silfi t , cpqualia inter se , cujusque latitiido

jactiim lapidis wqnai. ; altitudo urbis mctenia exce-

dit.Superius stature san t e/'u^dem virorum lapidis equo~

rumqiie adniirahiles : ma ninna cosa ha più di mirahi-

le di quel gran massiccio , di cui è ripiena tutta

dentro la mole rotonda , essendovi appena il forame

per una scala bastevole nella sua metà , opra più da

fortezza , che da sepoltura .

Cinto poi da Aureliano il Campo Marzo di mu-
ra , che lungo il Tevere col Ponte di Adriano si

congiungevano
,
quella vicinanza die forse occasione

ad Onorio , o ad altro Imperatore, come nel primo
libro , dissi nel risarcirle mura di farlo servir per Roc-

ca , senza però difformarlo . Procopio nel primo : Se-

pulcruni id prisci homines ( videbutar enim id Ci-

uitati niunitio esse ) muris duobiis ad ipsuni a. ince-

nium circuifu pertinentibus eorum partem esse fe-

cerunt . Jtaque speciein habet prcecelsaz turris ejiis

loci portavi piotegentis ec. onde nella guerra Goti-

ca , come Procopio scrive in piti luoghi , vi sì fe-

rono prima forti i Romani, e i Greci , che in lo-

ro difesa ruppero le statue, tirandone contro i Go-
ti i frammenti ; poi fu presa , e perduta da' Goti

più volte . Q lindi come Rocca fu tenuta dagli E-
sarchi , e da altri , finché da Crescenzio della Men-
tana Cittadino Ro'nim) ebbe maggior forma di Roc-

ea . Da Bonifazio N m > Pontetìce fu assai più mu-
ita^ e da altri suoi successori, e specialmente da



LTB. VII. CAPO XIII. RF.G XIV. 365

Urbano Ottavo ò stata poi perlezloiiala con fortifi-

cazione moderna . Chiesa

Sulla cima è una Chiesetta a S. Michele Ar- '^/'ì*^'*

cangelo th^ilicUa ; la quale il 13aronio nelle Annota- canffeln

zìoni al Martiroloeio 2u. Sentenibris giudica essere "* «^""'^

quella , di cui Adone ia nel suo Martirologio men- '/
a"^*-

zione così : Sed noti multo post ( cioè dall' appari-

zione di San Michele Arcangelo nel monte Garga-

no ) lionice venerabiUs cliain lionifacias PontiJ'rx

Ecclesiam S. Michaelis nninine con.sf/uctatn clcdi-

cavit in summitate Circi cryptalini miro ordine al-

tissime porrectam ; undc etiam idem focus in sum-
mitate sua continens Ecclesiam Inter nubos situs

l'ocatur ; e con buone ragioni ;
poicti;'» il Pontetice

Bonifazio, che l'edificò, non potè (dice il Baronio)

essere né il primo , uè il secondo di cotal nome ;

percliè furono avanti ali" apparizione detta del mon-
te Gargano. Segue dunque, che fossero, o il ter-

zo, o il quarto, o il quinto, i quali imuiediala-

mente succedettero a S. Gregorio , e per la fresca

memoria dell' altra apparizione veduta sulla Alole di

Adriano è probabile, che su quel divoto luogo uno
di essi l'ergesse. Vi aggiunge, che essendo quella

Mole da Ridolfo Glabro citato dal Massonio nella vi-

ta di Gregorio V . detta Inter Coelos , fa concetto

con le' parole di Adone : Inter nuhes ; a i quali ag-

giungasi Luitprando nel lib. 3. e. 12. che della me- Et intcì

desima Mole dice : Munitio autem ipsa (^ ut ccetcra '^*'°* •

desinam ) tantcc altitudinis est , ut Ecclesia , ance

in ejus vertice l'idetur , in honorem summi , et Cce-

lestis miUtice Principis Archangeli Miclicelis fabri-
cata , dicatur Ecclesia S. ylni^eli usque ad Coelos. ad Caeios.

Alle parole In summitate Circi , risponde il Baro-
wio , che Adone volle per Circo intendere fabbrica

circolare ; ovvero 1" estremità del Circo di Domizia
,

alla Mole di Adriano quasi congiunto. AH 'incontro

il Grimaldi , il Donati , ed altri tengon la Chiesa
fdibricata da Bonifazio essere S. Angelo in Pescarla

fitta sulla sommità del Circo Flaminio. Ma vaglia 5'. /^nge-

il vero, la larghezza di quel Circo non potò sten- ^"" ''«f-

dersi fino in Pescarla , dove il sito depresso , e Pan- '<^"^'
',"P."

tico rortico di bevero (ucniarano impossibiJe , che e . //di-

sotto quella Diacom'a la sommità del Circo Flami- '"""o -

nio stia sepolta . Dire , che la Chiesa primiera cad-
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de col Circo, e fu dipoi rifatta l'altra nel piano,

sarebbe un' imtn iginario puntello, e debole nd una
opinione sì mal fondata . Aggiungo , che le parole

iperboliche : Inter riubes , Inter Coelos , et usane
ad Civlos , mal potevano addattarsi al Circo Flaini-

nio , la cui lunghezza toglieva , o scemava all' al-

tezza ogni maraviglia , ed ogni occasione d'iper]x)le:

né in tempo di Bonifazio III. potè quel Circo es-

sere così intero , e sì sodo , che sulla sua maggior
sommità si ]ìotess8 fondare una Chiesa : e per ul-

timo r autorità di Luitprando ponente sulla sommi-
tà della Mole di Adriano la Chiesa di San Michele,

pur troppo è chiara , comechè il Donati con una sot-

til distinzione fra i Cieli ^ e le nuvole non confa-

centesi colla crassa rozzezza dei tempi di Luitprando,

e di Adone s'ingegni farne apparire altezze diverse,

le quali c'indurrebbono necessità di sognar due Chie-

se da due Pontetici sopra due sommità erette a quell'

Arcangelo emule, l'ima delta Inter nuhes , 1' alir'

usque ad Coelos ; ed a qual effetto un' immagina-
zion tale? non ad altro, che di non acconsentir,

che Adone abbia detto Circo una gran machina ro-

tonda; e pure chi avvertirà fissamente con quanta
confusione erano nel secolo di quegli scrittori usati

lì vocaboli di Palazzo , di Teatro, di Naumachia,
di Terme , come si è da noi più volte osservato

,

dirà che quel di Circo ancora non potè essere usa-

to con maggior sottigliezza, o disiiuzione j tanto

maggiormente , che il primiero significato del nome
Circo fu assai generale , come mostrai altrove .

La Diaconia di S. Angelo in Pescaria è facile
,

che fosse fabbricata assai prima coli' occasione della

prima apparizione di quel S. Arcangelo in Roma
,

e della Festività annua , che perciò soleva celebrar-

glisi , come insegnano i versi di Dreoanio Floro Poe-
to Cristiano antico inserti nel volume dei Poeti Cri-

stiani , e portati dal Baronio nelle Annotazioni al

Martirologio 8. Maji. Tale è il mio sentimento .

Ogni uno però si attenga al suo , e cessi il litigio

.

^®P"'' Il Sepolcro di Marco Aurelio fu tra la mole di

Aurelii Adriano, e S. Pietro probabilmente; donde la nuo-
Imp. va via e poi la porta Aurelia sortirono il nome.

Mostrasi dall' istromento di Carlo Magno, che nel

primo libro citai . Né di quel solo sepolcro si ha
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ivi menzione , ma di un' altro più sopra . A secun-*

do Intere moniinientuni qui stai supra senutcruin

Marci fralris Aurelii : a tertio lalere forma Tra-
jana usque in porta /iiirelia ; et a quarto Intere

desceìidente de prcedicto mormmejito usque ad al-

veum fluininis ec. .di quelio di Marco non è poco

rincontro quel, che Sparxiano dice in Severo e. 19.

Hiatus scpulcro Marci Antonini
,

queni ex onifii^

bus Imperatoribus tantum coluit , ut et Comiuoduin

in Dix^os referret ec. il qual sepolcro lu erronea-

mente detto Tempio da Erodìano nel 4- Composue-
runt ipsum ( parla dell' urna colle ceneri del mede-
simo Severo) in tempio, ubi Marci , et superiorum

Principum sacra visuntur monumenta . Né potè es-

sere , che tra Castel S. Angelo, e la Traspontina
,

come or or apparirà . .

L' altro accennato nell' istroraento era forse la cnm. sci-

Piramide raccontata dal Biondo , dal Fulvio , dal p'or.is A-

Marliano , e dagli altri , che stando sulla moderna "*^^"^ *

V'*a tra Castel S. Asgrio , e San Pietro presso S.

Maria Traspontina fu da Alessandro Sesto fatto de-

molire , o per dirizzar ([uella strada , o per torre

al Castello l'ostacolo, dietro a cui poteva uua buo-
na squadra di soldati appiattarsi . Era ( scrivono)

una gran Piramide somigliante a quella di Cajo Ce-
silo presso Testaccio , ma maggiore , dei cui marmi
esteriori Donno Primo lastricò 1' Atrio di S. Pietro.

Fu creduta di Scipione Africano , scrivendo Acrone
Scoliaste di Orazio noli' Epodo alla 9. Ode : Cum A^
fri adversus Homanos denuo rebellarent , consulto

oraculo responsum est , ut sepulcrum Scijnoni fieret,

qaod Carlhai^inem respiceret ; tunc levati cineres

ejus sunt e Pjraniide in Praticano constituta , et

humati in scpulcro ejus in Porta Carthaginem
rcspiciente . Della cui fede si ha gran dubbio

, per-

chè il sepolcro degli Sripioni essere stato nella via

Appia scrìvono Cicerone, e Livio, quello nella pri-

ma Tusculana
; questo nell' 8. della 4- Decaj ove

dice essere state in quel sepolcro tre statue, una
d'Africano maggiore, l'altra del minore, la terza di

Ennio; ma può replicarsi , che , se d'Africano il mag-
giore, benché fosse ivi la statua, era un'altro par-

tirolar sepolcro in Linterno, potè così sservl stato

ancora del Minore j mentre la particolar sua Pirarai-
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de fu nei Vaticano . Cicerone dice essere stalo nella

"Via Ap|>ia il sepolcro della famiglia dei Scipioni , il

quale dopo la morie di ambi gli Africani potè es-

sere fallo , e vi si poieron per ornamotito porre quel-

le tre slaUie . Tulio però resti all' elezione dell" al-

trui giudizio . Della Piramide si vede oggi il ritrat-

to scolpito nelle porte di bronzo di San Pieiro fatte

da Eugenio iV.

Tr^ gii altri sepolcri , che erano nel Campo Va-

im E- ticano, uno fu del cavallo di Lucio \'ero. Così Ca-
quiL.Veri piiolino scrive e. 16. Nani et f^olucri equo Prasino

aureurn sùnuiacrum Jecerat .... cui viortuo sepul-

crum in f aticano J'ecit .

11 Mausoleo di Onorio Imperatore fu nel Vati-

^^P"^' cano presso l'Atrio di San Pieiro. Paolo Diacono

nojiilmp nel 14. libro del supplimenio ad Eutropio: Apucl
UrheuL Rdinani ( parla di Onorio ) vita exemptus est,

. corpusque ejus juxta Beati Petii Aposioii atriiim

con Pi- ^'' Mausoleo sepulluni est . Del qual Mausoleo eran
gna di forse la pigna , e i pavoni di bronzo , che oggi sono
B''"'-^'

nel Giardino di Belvedere .

Sepul- 11 sepolcro di Maria moglie del medesimo Ouo-
crum Ma- i\q figlio di Stilicoue, morta vergine fu ritrovato in

ng.
g^ Pietro ( scrive Fauno ) l'anno i544 nella Cappel-

la , che il Re di Francia vi taceva . Fu ivi (dice)

nel cavare trovata un' Arca di marmo . in cui era il

corpo, ma già disfatto, fuori di poche ossa , denti,

e capelli . Vi fu anche ritrovata una scatola d' ar-

gento con varie minuzie preziose di abbigliamenti dnn-

nesclii , vaselli , ed altro d'oro, di gioje , e di cri-

stallo, minutamente raccontale dal Fauno, e curio-

se ad udirsi , ^che io per fuggir la noja del trascrive-

re tralascio volentieri . Quel sepolcro sembra a me
difficile che anticamente fosse in S. Pieiro, non es-

sendo principiato ancora 1" uso di seppellire nelle

Chiese. Ben vi potò star vicino, come quel di Ono-
rio , coperto poi dalle rovine , e nel nuovo , e piìi

ampio circuito di quella Basilica da Giulio Secondo
priucinlato, essere stato compreso inavvedutamente.

-, . . Si lesee in Vittore Gaiaiiiuni , nella Notizia Ga-
janum ; dal Panzirolo s interpreta 1 Obelisco ai Cajo,

che era nel Circo suo , e di Nerone , e che ora sorge

nella piazza di S. Pietro

.
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I Prnti Muzj , cioò quel jugero di terreno , che

i Romani dierono a Muzio per premio della sua

iiiipiesa coulra Poiseuua , essere stati nel Trastevere

scrive Livio nel 2. e. 8. Fatres C. Mutio virlutis

causa Trati stybt'i ini ai^runi dono dedere ', quce po-

siea siint Miitia piata appellata . Lo stesso scrive

Dionigi nel libro quinto affermando di più la quan-

tità , ch'era d un jugero. Ma in qual parte fossero

del Trastevere, se a piò del Giauicolo , o del Vati-

cano , o altrove , non si ha alcun rincontro , e vo-

lerlo indovinare ha del vano^ solo racco'i^asi , che se

rei tempo di Livio , e di Dionigi , cioc a dire sotto

r Impero di Tiberio quel terreno ancor dicevasi i Pra-

ti iMuzj , era luogo con\ ertilo allora in prati, e non
occupalo da fabbriche , o da altra cosa ; e perciò

fuori della porta Portuense , dove in vece di prati

erano la jNauniachia , e gli Orli , e di più il piano

tra il Monte, e il Tevere non è molto, è difficile

che fosse, mentre però non era assai lungi dall'abi-

tato .

Dei Prati Quinzj , che pur furono nel Traste-

vere , si ha alquanto più di luce ', ma gli Anti<j[unrj nùinctia

ne parlano discordemente . Lixio nel 3. e. 11. così

ne scrisse ; òpes unica lìnpt^iii Populi Romani L,

Quintius Transtjberim conira cuiìi ipsum locum
,

ubi ìiunc ]\a\kUia sunt
,
qualuor jui^erum colebat

agruni
,

quce Prata Quintia vncautur . Ibi ab le-

gatis aeu fossam Jodiens bipalio innixus , seu cuni

araret , operi certe , id quod constai , agresti in-

tentus , salute data inviceni , redditaque rogatus

,

ut
(^
quod bene verterci ipsi , jReique pub/icce^ to-

gatus mandata Senalus nudircl , adiniratus , rogi-

tansque satisn'salva omnia ? togam propere e tugu-

rio proferre uxoretn Raciliam jubet
j qua simul

absterso pulvere , ac sudore velatus processit . Di-

ctatorem eum legati gratulanles consalutant , in

Vrbem vocant , qui terror sit in exercitu exponunt
ec. e Plinio nel ò. del i8. libro : Aranti qualuor

sua Jiigera in f^aticano quce prata Quintia ap-

peflantur Cincinnalo ec. Dal che congetturano gli

Antiquari vecchj , cioè il Fulvio, il Marliano, ed

altri , che i prati , i quali anche oggi sono nel Va-

licano fuori della porta di Castelli , ed iacoutro pei*

appunjo a Ripetta , la qual contrada comunemente si

Tom Ili. a a
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dice Prati , fossero i Prati Quinzj ; il Donati ed Mi-

tri altrìniente giudicr.ndo , £jli pongono fuori della

porla Porlese , dov' erano allora i Navali . Da Plinio

si scherniibcono col medesimo Plinio, che Camjjo Va-
ticano chiama tutto quell'amico Territorio, che era

di là dal Tevere presso al Ve'iente. Nella qual con-

troversia io essamente considerati i siti , e Je parole

di Plinio, e di Livio, non posso non accosiai-nii a

i pili vecchi

.

Tralascio il dare al luogo, cli'è fuori della por-

ta di Ripa , la medesima eccezione datagli nel trat-

tar de' Prati Muzj , ch'essendo ivi al tempo di Livio

Numachia , ed Orli , esser' anche i prati Quinzj non
poterono j né Livio largamente parla , ma ivi per

appunto cantra eiim ipsiini locuin , ubi mine riava-

lla sunt , il Campo di Quinzio sarebbe st.Tto a lato

delle mura della Cilth , eppur da Livio si rappresen-

ta assai lontano . Ivi non ha del credibile , che noa
avesse udito alcuna cosa Quinzio de' clamori di Ro-
ma per r assedio del ( onsole , e per la paura , in

cui si Slava; eppur dice Livio, che Quinzio si mo-
strò admiratus , rogitansquc satin^ salva omnia. E
se a Ripa stava Quinzio lavorando il suo campo

,

ben' aveva egli commodità am])ia di passare co' Le-
gati in Roma a dirittura per il vicino poiile Subii

-

ciò ; onde non gli era di mestiero vascello , di cui

l'imbarco, e lo sbarco accresceva intpaccio , e trat-

tenimento . Il medesimo Livio continua iVaKus Quin-
ctio publice parata fìat , transvcciumque tres obviain

egressi Jìlii excipiunt , inde alii propinqui , atque

amici , tuììi Patrum major pars. Ea frequentia sti-

patus antecedentibus lictoribus dadiictus est domimi;

cose tutte che suppongono 'da (pie' prati, anzi e dal-

lo sbarco alla Città spazio non poco ; eh' ai prati
,

che sono incontro a llipeita tutto si confà . La nave

per passare al Campo Marzo v'era nece.ssnria , iifiu

essendovi allora i ponti L'io , Trionfde , e Janicu-

lense , anzi nemmeno il Palatino, e passar tanto trat-

to era un troppo dilungarsi . Lo spazio poi del Cam-
po Marzo era capacissimo dell'incontro primo de' fi-

gli
,
poi de' parenti , ed amici , e fiualmente de' Se-

natori; ma nell'argomento contrario consiste la mag-

gior forza del vero. Non dice semplicemente Lixio,

che il campo di Quinzio fosse incontro ai Navali
,
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ma cantra ewn ipsurn locum , uhi nuiic navalln sunt

che espressameli le acidita i navali essere stati ivi al

tempo di Livio, ma non già a quel di Quinzio . Ep-
pure nel piano di lestaccio essere «tato lo sbarco

delle Navi , non solo in tempo di Quinzio , ma de-

gli slc-sii Re di Roma dopo latto il punte Sublicio

da Anco Marzio , chi nt-gherà ? Che a Città già am-
pia , e ptipolaiissima non concorressero allora per

fiume qua mi là di vettovaglia , e di merci , non è

credibile ; e Dionigi nel 3. raccontando la fabbrica
,

che Anco Marzio fece del porto d' Ostia , dice es-

piessamcnie averlo fatto per le navi maggiori , le

quali ci si scaricavano colle barchette , mentre le

minori fino a quelle di tre vele tirate per il Tevere

si conducevano a Roma . Forse Roma aveva i Na-
vali più presso? No, che il ponte Sublicio impedì-

^^J^^^^.^^'^

va di passar più oltre. Duo sbarchi dunque ebbe camenu

Roma anticamente , com'oggi , uno per li legni , che '" ^oma,

venivano dal mare contr' acqua , l'altro per quelli
, ^^

^°'

che venivano a seconda dalla iSabina ; e d'altronde,

il primo sempre fu sotto l'Aventino dopo il Subli-

cio , e perciò non mai lungi dal piano del Testac-

elo ; il secondo quando altro ponte, che il Sublicio

non era iu Roma
,

presso il medesimo dove è la

Marmorata , e la Rotonda Chiesa di S. Stefano fa

certamente , luogo commodo al più frequente della

Città j ma a poco a poco per le fabbriche di nuo\i

ponti, che impedivano, o didicultavano almeno il

transito , doveva lo sbarco farsi più in su , ed al

tempo di Livio per 1' impedimento del ponte trion-

fale fu sicuraniente fra quello, e la Chiesa di San
Rocco sul Camj.o Mnrxo , fiequeutissimo per gli e-

sercizj , che vi si facevano continuamente . Si ha di

ciò conferma assai chiara in Tacito, il quale nel

terzo degli Annali narra , Sillano da Narni giunto

a Roma per il Tevere aver con Plancma sua moglie

approdato ad Tumulimi Ccesarum , cioè al Mausoleo
d' Augusto , che era dove è S. Rocco , e dove sì

raccoglie , che non meno d' oggi si soleva sbarcare .

A fronte di questi navali dunque , i quali v' erano

al tempo di Livio, ma non di Quinzio, cioè nel

gran piano presso Ciste! Suit' Angela , ebbe il suo
campo Quinzio , che poi di Pr.al Q:iinzj prese il

ìiome 5 *.lefto con ragiona da Pìifìio In f^aticano ;

a a 1
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le qunli parole non in altro senso, die nello stret-

to, devono prendersi , ove si tratta non di lerritorj,

nò di Provincie, ma di contrade. Ed in vero se il

Valicano ( irallandosi specialmente di luogo posto

hi riva al Tevere , e su gli occhi , come si preten-

de , di Pionia) si dovos.'-e ivi intendere colla lar-

ghezza , con cui è presa da altri , non avrebbe meno
dello strano , che se Plinio avesse dimostrato il Cam-
po di Quinzio nell' Etruria o nell' Italia .

Clivus ^^ salita oggi detta di Monte Mario , ch'ella fosse

Cinns. anticamente il Clivo di Cinna , fa non leggier in-
Monu dizio un' Iscrizione trovatavi , la quale sì leire;e nel

Mano. ^ ^
. ,

,

' n sa
urulero assai lunga, ed una sua parte è questa .

MONVMENTVM QVOD EST VIA TRIVMPHALI
INTER MILLIAPlIVM SECVNDVM ET TERTIVM
EVNTIBVS AB VRBE PARTE LAEVA IN CLIVO

CINNAE EST IN AGRO AVRELI PRIMIANI

FICTORIS PONTIFIGVM ETC. (i) .

Oft, e Gli Orli di Marziale, che nel Vittor nuovo si leg-

poderi di gono , io nou veggo poter essere stati altri, clie il

flfarziale.
pQ^jg^g ^\ Giulio Marziale toccato sopra -, poichò

Marziale il Poeta nou aver avuto altro , che la Cas.\

nella Regione y. ed un Podere , lo dichiara egli nell'

Epigramma 19. del libro 9. Nell'Epigramma poi 172

del libro primo descrive non Orli , ma un poderel-

to di Giulio posto su quella cima del Monte Mario,

che sovrasta al Ponte Molle ; della cui I ibreria par-

la nell' Epigramma i6. del lib. 7. Né ha credibilità,

che Vittore distendesse il circuito di questa Regione

tant" oltre ,
per rinchiudervi solo «n terreno di poco

riguardo. Il Trascrittore , o Io Scoliaste avendolo in

Marziale veduto , ed immaginandolo non colassi^i , ma
su quella parte del monte, eh' è detta Janicolo in

senso stretto , e che dalla Regione Transtiberina noa

si discosta , volle infiUarlovi , con nome non di po-

dere ( che non poteva credersi presso alle mura),

(1) Nel Xll. eccolo (jue.^to monte chia-navasi monte Gau-

rlìo ( Oth. .Moren. Hisf. Ap. R>ir. Ital. Script. T, ri.p.iì!^^. )
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ma d'Orli, e casa, per compir di torre II credito a

taiit' altre aggiunte, che vi aveva fatte.

Anclie Giulio Paolo Poeta possedè un poderet- i„^'^*jùi-:

lo nel Vaticano, di cui Gellio nelì' 8. cap, del ig. Pauli .

Jn agro faticano Julius Paiilus Poeta vir bonus,

et rerum lilterarumque vetevuin inipense doctus prce-

dioluni tenue possidebat . Eo sa?pe nos ad se voca-

hat , et olusculis ,
potnisque salii coniiter , copiose-

que invitabnt .

Gli Orli di Regolo Causidico , i quali vi aggiun- Honi Re-

ge Paolo INIerula , si descrivono da Plinio Cecilio 6*^^' «a"*-

nell' Epistola o. del 4- lih>'t>* Tenet se Trastyberini

in hortis , in quibus latissimum soluin porticibus

inimensis ripani statuis suis occupavit , ut est in

sumina avaritia sumptuosus , in summa infamia

"ioriosus ; i quali sul Tevere si dicono , ma in qual

parte del Trastevere non è noto.

Gli Orti d' Ovidio , eh' erano di là da Ponte ^ "f"*

Molle ,
pur possono qui annoverarsi . Losì il mede-

simo Ovidio ne parla uell' Elegia 9. del primo De
Ponto :

.

Nec quos poniijeris positos in montibus hortos

Spectat Flaminice Claudia juncta vioi ;

Quos ego nescio cui colui
,
quibus ipse solebam

Ad satafontanas ( nec pudet ) addere aquas.

Sono creduti su quel poggio, eh" è di là da Ponte

Molle fralle due vie , ove si dividono per appunto .

Ma però non meno oommodamente ( anzi forse più.

propriamente ) suonano le parole essere stati nel pog-

gio , che gli à incontro, sulla Clodia sopra 1' Oste-

ria , visto parimente da quel tratto di strada .
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ROMA ANTICA
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FAMIANO NARDINI.

LIBRO OTTAVO.
Riporto dell'Epilogo che in fine delle Regionifanno

f^ittore , la Notizia , ed altri .

CAPO PRIMO.
-Li el fine delle sue Regioni Vittore fa come un epilo-

go, un registro distinto, de' Senatuli , delle Bibliote-

che , degli Obelischi , de' Ponti , de' Campi , de' Fo-

ri , delle Basiliche , delle Terme , de' Giani , dell'

Acque , delle Strade , e di molt' altre particolarità ,

delle quali per il lume grande , che si ha di loro

tanto nelle Regioni , quanto fuori di esse , lio sti-

mato necessario far qui registro puntuale ; ed è questo;

Senatula urbis quatuor . Ununi inter Capito-

lium, et Forum , ubi 3Iagistratus cum Senatoribus

deliberant. Alierum adPortam Capenam . Terliuvi

citra <edem Bellonce Circo Flaminio , ubi daba-

tur Senatus Legatis ,quos in Uibem admittere nole-

hant . Quariwn Malronarnm in Quirinale, qaod
yintoninus Pius Bassiani Jiliusfecit .

BiELioTHEC.t ^Wììl. publiccB
', ex Hs prcecipuos

duce , Palatina , ef TJlpia . Nel secondo \ ittore in

vece di XX\ III. si dicono Undctriginta .

Obelisci mag:?i VI. Duo in Circo Maximo: major
est pedam CXXX. ( che nel secondo Vittore si di-

cono CXXXIJ. ') Minor pedum LXXXP III. (^ enei
secondo si aggiunge seniis'). Unus in Vaticano pe-
dum LXXIl. Unus in Campo Martio ped. toti-

dem . Duo in Mausoleo Augusti parcs pedum XLII.
et semis . Nel 2. vi si aggiunge In Insula Tiberis

unus : ma il non corrispi ndere quesl" cggiunta al

numero soprapposto de' VI. fa >tdeie 1 iìherazione.
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Obelisci parvi XLI[. /;; jflcrisqiie notce siint

yì^^yptioruni . Nel secondo A logge di più Circi odo ,

ma non si contano.

PoNTEs VIl[. Mihnus , yElius , Faticanus, ch^

nel secondo si dice Aurelìus alias Fnticanus j Jn-
mciilensis , Fahritius , Cesiius , Paldtinus , Subli-

cins ; nel 2. .^miliiis
,
qui ante Sublicins .

Campi Vili. Fiminalis ; (nel 2. si aggiunge cwn
ferìicula Fortuna^ pafi'ce ) ; Esquiliiìus , Ap^ippce ',

(n(i\ '2. ubi sepia Agrippimi a'), Martin $, Codetanus^

Brutianuf!
; ( e si aggiunge d;-.] 2. J aiiatarius ^ ; Pe-

cvarius ;
(nel 2. Pascìiarius, alias Pecuarius ; ^Unus

extra numerum Faticanus
, ( il 2. Jiggiunge : urius

ultra Tjberini Campus Faticanus ) .

Fora XVII . Jiomanum quod dicilur Magrinm .

Ca2saris , Augusti, Boariwn , Tj-ansitoriuni , Olito-

rium , Pistoriuni , Trajani , /Enobarbi , Suarium ;

(il 2.nggiunge «//V/^ 5}'«77um)j Archeinorinm, Diocle-

tiani , Craltorum, Rusticoruin, Cupedinis, Piscaiiurn

Sallustii .

Ba?iltc«: XI. (nel 2. ^W.') Ulpia, Pauli ;
(il 2.

/, Panli in Foro ; ) Festini , Neptunii ', ( , il 2;

aggiunge alias Neptunii, alias ]Ye/?tunii
; ) Macidii

,

( il 2, aggiunge, alias Malidii , alias ]\Iatid;w ; ed

aggiunge ([ui sotto Julia'); jl/ai tianij ascellaria; (il 2.

aggiunge, a/z(75 f astellariay, Ftoccelli; (il 2. Filicel-

li , alias Floccelli , alias Flosclli ) Ticini j ( il 2.

aggiunge alias Sicinini ) Constant in iana , Porcia ;

e il 2. aggiunge A Portio Catone facta . Egli

in olire aggiunge le seguenti , cioA L. Pauli vetus ,

Argentaria , Opimiana , Alniilia , Fulvia , Mam-
mcea , Antoniniana .

Therme XII. (che nel secondo si dicono XVI.)

Trajani , Titi , Agrippa^ , SjriacK , Conimn.ìiance
,

Severiance ( il 2. aggiunge alias FariaJìce ) Anto-

niniance , Alexandrince
, quas Neroniance , Diocle-

tianoì , Deciance, Constantinmnce , Scjìtimiancr; (il 3.

-v' aggiunge Oljmpiadis , Phili/)j>iana; , Tr-'jana;

privatce , Therrnce publicce , lutto per non lasciare

indietro le numerate nelle Regioni .

Iant,(// 2. v'aggiunge Quaclrifrontes') XXXVI./?e7'

omnes Regioues iticrustati , et adornati signis, duo

prcecipui ad arcum. Fabianuui superior inferior-

que ; il secondo al signis agginnr^e insigniis milita-

ribus . ci si^nis
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Aqu E XX. (il 2. XXIV.) Appia, Marcia, f'irgo,

Claudia , IJarculnnea ; (il 2 aggiunge rt/«a.s //<°rca-

laneiis riviis ; ) Tepida , Dmnnaia. , Trajnna , An-
nia , (\\2.. Aiìiiiia alias Annia^ Ahia sii'e Alsicìi-

tena, quce Augusta; (il 2 alias Halsietìna , alias

Halsientina ) Ccerulea , Julia , Algentiatia , Ciini-

nia , Sabatina , Aurelia , Septimiana , Scveria-

na , Antonitiiana , Alexandrina ;(^ il secondo ag-

i;iiinge , Anio novus , Anio vetus , Albuilina
,

Crahra ).

Vi>c XXIX. ( il 2. XXXI.) Avpia , Latina y

Lahicana , Campana, Pra^nestina, Tiburtina; (il 2.

aggiunge , Tel Gabina ) Collatina, Nonientana, rju(e
,

et Figulensis
, ( il a. aggiunge alias Ficulneiisis)

Salaria , Flaminia , Aimilia , Claudia ; (il 2. ag-

giunge alias Clodia ) Valeriai (il 2. aggiunge Nova ,

et f'etvs\) Oslif-nsis, iMurrnlina, Ardeatina, Setina
,

Quintia , Gallicuna , li iumpholis , Patinarla
,

Ciminia , Cornelia , Tiberiva , Aurelia , Cassia ,

Portuensis , Gallica , Ja'iculcnsis; ( il 2. agg-ìunge

alias Janiculensis , e quindi pone la Flavia , et

Trajana').

Capitolia duo: Vetus, et Novum ,

Amphitheatra tria i (\\ 2. II.)

Colossi 11.

columk.e coclides ii.

Macella II.

Theatra tria ; (il 2. aggiunge alias quatuor .)

Ludi V. (il 2. sex, alias septem , alias, V.^

Naumachia V. (il 2. aggiunge alias sex .^

Nymph.^a XI. (il 2- XII. alias XI. rt//rt5 X\ .)

Equi veimei ijvauratiXXIV.(ì1 i.Octoginta quatuor,)

Equi eburnei XCIV.(il 2, iZHHW .alias nonaginta

<7Urt^uor. Aggiunge il 2. Equi magni 'viginti tres.)

TabUL.E , ET SIGNA SINE NUMERO .

ArCUS MARMOREI XXX\'I.
LurANARlA XLV. ( il 2. XLYI )

Latrine public*: cxliv.

il secondo vi fa le seguenti aggiunte .

Colossi a^nei XXX VII. Marmorei LI, ì {^

ci CCCCXXIV. y£dicul(f totidem . Ficomagisfri

DCLXXÌl. Curatorcs XXIV. Insulce XLViMDCII.
Domus MDCCXXC. Balinea DCCCLVl. Lacus,

MCCCLII. Pistrina CCLIV. Portai triginta septem .
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Segue il primo Vittore .

COHOBTES PRCTORI.E X.
CoHOKTEs URB\]\.i UH. (il 2. SBX, alitts quutuov ).

EXCUBITORIA. xml.

Aggianj^e quivi il Secondo.

fexilla duo comniania , Castra Peregrina
,

Castra Prcetoria , Castra Misenatiuni II. Castra

Tobellariorum , Castra Lecticarioruni , Castra V^i-

ctiììuiì iorum , Castra Salgamarioruin , Castra Sa'

licai ioruììi

.

Segue il Primo .

Castra equitum singulortjm II.

Mens.«: olearia XXUIIM. ( il 2. le dice, LXX1III\I
alias XXIIIIM.)

Qui il Primo Vittore fa fine .

II secondo v'ha di piìi le seguenti cose

.

Lucus XIIII. FestcB Cuperius , Viminei , Loreti

Minoris , Loreti Majoris , Platanorum ,
Querque-

tulanus , Cuperius Hostiliani , alias Hostilianus
,

Cuperius ScholcB Capulatorum , Mavortis , i^atica-

nus , Furinarum , Petilinns , Lunce in .^ventino .

Lucince , ubi Terentum .

Ancor nella Notizia è un Epilogo assai differente

da quello di Vittore, ed è questo,

BiBLiOTHEc^ XXIX. Ex iis prcecipue duce , Fa-
latina , et Ulpia .

Oeelisci V. In Circo Maximo unus alias pe-

des hWlL^iU.. . seiiiis . In Vaticano unus nltus

pedes LXXI. In Campo Martio unus alius pedes

LXXXII. semis . In Mausoleo augusti duo , sin-

guli pedum XLII. semis .

PoNTEs VII. yElius , Aurelius , Molvius , Su-
blicius , Fabricius , Cestius , et Probi .

MonTEs VII. Ccelius, Aventinus , Tarpejws , Pa-
latinus , Esquilinus , Vaticanus , Janiculensis .

Campi Vili, f inu'nalis, Agrippce , Martias , Co-

detanus , Octavius , Pecuarius , Lnnatarius , Brj-
tianus

.
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Fora XI. Romanwn magri um, Ccesarìs, Augii-,

sti , Nervce , Trajani , yEnobarbi , Forum Boariwn
,

Suarium , Pistorum , Galloram , r>t Huslicorum .

Basilica X. Julia , ULpia , Pauli , Neptuni ,

Matidiì , Marciana , Bascellaria , Floscellaria , Si-

cinii , Conslantiniana .

Therm.i: XI. Trajanrp , Titiance , yégrippince
,

Sjrce, Commodiance, Sf^veriaum, Alexandrina; , An-
toniniance , DeciatKìs , Dloclctiauce , Con stantin ìance

.

Aqu.^ XIX. Irajann, Annia , Alsia , Claudia,

Marcia . Herculea , Julia , Au^ustea , Appia , Al-
sietina , Setina , Ciminia , Aurelia , Damnatn , f^ir-

go, Tepula, Scveriaiia, Antoniniana, Alexaiidiina .

Vie XXIX. Trajana, Appia, Latina, Lavica-
na , Prcenestina , Tiburtina , Nonientana , Salaria,
Flaminia

, yFmilia , Clodia , Valeria , Amelia
,

Campana , Ostiensis , Portuensis , Janiculensis , Lau-
rentina , Ardeatina , Setina ,

Quifitia, Cassia , feni-

lica, Cornelia , Triuniphalis , Patinarla , Asina-
ria , Ciminia , Tiberina .

Horum Breviarum .

Capitolia II. Circi , li. Amphitheatra II Co-
lossi II. Coliimnce Coclides II. Macella II.

,

Theatra III. Ludi IIII. IVaumachice V. Nyii-
phcea XV. Equi magni XX III. Deaurati LXXX.
Eburnei LXXXIV. Arcus marmorei AXXVI.
Portce X X X VI I. Vici C G G C X X 1 1 1 1. A^des
CGGGXXIIII. F^iconiagistri DGLXXII. Curatores

XXIIII. Insula; per totani Urheni numero qna-

draginta sex milia sexcentce duo . Doiuus mille

septingenta; octoginta . Balnea DCCGLN I. T^acus

MGGGLII. Pistrina GGLIIII. Lupanaria XLV.
Latrince publicre 1L\A\\\. C ohorles Pra'torice de-

cem , llrbance qnatuor , f'igilum septem
,
quarum

excubitoria XI III. f^exilla communia II. Castra

equitum , Salgamarìorum , Peregrinorum .

Ove le spesse varietà da Vittore , e da Rufo

scuoprono qiiant' ella sia erronea ; ed in specie i

soli sette Ponti d' otto , che sono, e fra i sette mon-
ti computato il Vaticano , e il Janiculense , in ve-

ce del Quirinale , e del Viminale , e le Sy, Porte
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in tempo delle mura di Aureliano son cose di trop-

pa evidenza .

Dal Panvinio alle cose sopraddette al solito si

fanno aggiunte , ed in specie un gran numero di

edifizj , e di luoghi si pongono j dei quali non sì sa

la Regione particolare ; ma questi per non recar

tedio , li tralascerò , e porrò solo le varietà , e gli

accrescimenti, ch'egli fa a Vittore.

I Vici da lui si dicono CCX. I Vicomagistri

DCCCXL. Le Coorli Pretorie XVII. I Grana)

CCCXXVII. I Forni CCCXXIX. I Bagni CMIX.
I Laghi iMXCVIIL Le Case MMCXVIL L'Isole

XLIMCMXII. I Boschi dice XXXII. aggiungendo a

quelli di Vittore li seguenti . Saturni , Semelis mi-

nor, Larum, MinerrrB retiis, Fictorice, Pcetilinus ma-
jor extra portam Fhifnentat7am, Fa^utnìis , Esgui-

linus, Mephitis, Junonis Luciuce , JRuhis;inis, generis

Luhentince, Laurentinus, Hjlernce, Publicus, Egerìce,

Camcenarnm .

Li Fori dice essere XIX. aggiungeadovi Aure'

lium ; Ccedici .

Le Basiliche XXI, aggiungendovene due , Caji ,

et Ludi Ccesarum ', Sempronia .

I Castri XL aggiungendovene parimente due
Cjptiana , Fétera .

I Campi XVII. aggiungendovene otto, Bediculì

,

Martiatis , Ccelimonianus , Furinarwn , Trigemi-
norum , Folcani , Jovis , Licinii .

Le Terme XX. aggiungendovene quattro iVé-

roniance , Nevati, Iladriani , J^ariaìice in Aven-
tino .

L' Acque , che io doveva por prima , le dice XX.
e le dispone diversamente da Vittore ; onde per

maggior evidenza le porto qui distese , tutte come
le numera . Appio, Anio velus. Marcia , alias Aufe-
ja, Tepula, Julia, Firgo, Halsia , alias Halsietina ,

qucB et Augusta , Claudia , Albudina , Ccerulea ,

Curtia , et Augusta , Anio novus, Rivus Herculane-
us,Crabra,Sabatina,vel Ciminia,Aurelia, Septiniiana

Transtj berim,Alexandrina, Damnata,Annia. Algen-
tiana , Severiana , Antoniniana , Setina .



Il Tevere .

CAPO SEGO N DO.

D el Tevere tanto è slato scrìtto da altri , che a

ine basterà toccar solo quanto alla Città di Roma
ne spetta . Plinio descrivendolo nel 5. del 3. libro

dice fralle altre cose ; NulUque flunioritni minus
licet inclusis utrinque laterilms ; ncc tamen ipse pu-
gnai ,

quanquani cveber , ac sitbitis incrementis , et

nunquatn mai^is aqitis
,
quam in ipsa Urbe stagnati

-

tibiis . L'altezza delle ripe da ambe le parti, die

il tiene a freno , vi si vede anch' oggi . L' allagamen-

to di Roma si pruova anche spesso ', sebbene anti-

camente quando i piani della Città erano assai più

bassi ( e ne vediamo noi evidenti le riempiture )

inondazioni maggiori dovette in conformità della te-

stimonianza di Plinio patire Roma .

Sua lar- ^^ Dionigi nel nono p. 6"24' ^'^ ^^^^ ''^ Roma
ghezza. largo quasi quattro jugeri, cioè, secando la regola datane

da Plinio, quasi 96*0. piedi , che fanno 128. canne;

la quale largliezza oggi non si trova in esso ; ma
osserva il Donati da Dionigi dirsi Pietri , non Ju-

geri : ejas enim fia vii latitado est quatuor fere Pie-

throriun , profunditas navibus etinnimagnis trana-

bilis ; flu.riis vero concitatus , et valde vorlicosus ,

si quis alias; Ed il Pietro è misura diversa dal Ju-

gero , contenendo solo cento piedi di lunghezza ,

come nel 1. libro De mensiiris et pondcribus al

e. ultimo insegnò Luca Peto. Quìsi /(oo, piedi dun-

que , cioè quasi 53. e uine , tre palmi , ed un ter-

zo era in Roma il Tevere di larghezza . Oggi si

trova piuttosto minore
; perchè sebbene il Ponte di

S. Maria , ove l' Isola , che gli è appresso , tiene il

fiume dilatato , ha di spazio circa 5o. canne , e co-

Lunghez'Si anche Ponte Molle di misura , come il Donati af-

xa del ferma, passa 56.; nulladimeno in Roma, e lungi

Rotto e dall' Isola si vede molto angusto ; poich<^ il Ponte
M.ilvio . di Sant'Angelo è solo 43. canne , ed il Ponte detto

Sisto è pili corto,; onde Dionigi colla parola Quasi

no parlò largamente , ed al parer suo senza cer-

tezza di misura ; oltre 1' essere facile , che nel fab-

bricar dei Ponti per maggior facilità , e minor fat-

tura tenessero ivi gli antichi 1' alveo alquanto ri-
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stretto , e tra un Ponte , e 1' altro nel farvi Aure-

liano le sponde appiombaie il tenesse pure alc^uan-

to più aui,'Usto per dargli maggior fondo , e sta-

bilir meglio lungo esso le mura ( dove però vi an-

davano ) della Ctttà .

l^a profundiih sua da Plinio si dice non minore Profil-

ai quella del Nilo coli' esperienza dell" Obelisco por-

tatovi da Cajo Cesare. Cosi egli nel g. del 36. li-

bro . Quo cxperiinento paluit non ininus aquarurn

liuic ainni esse
,

qiiain iVi/o . 11 suo letto è

creduto da molti più alto dell' antico , in confor-

mila dei piani della Città alzati , riemputi dalle

rovine , le quali aver' alzata parimente 1' acqua sem-

bra credibile ', ma le platee dei Ponti , V imposte

degli archi son pruove che il Tevere corre al pia-

no di prima . (i)

Da Varrone gli si dà la palma nella produzio- tare di'
ne dei buoni pesci. Le sue parole da Macrobio ci- ^«oni Re-

tate nel i6. del 3. dei iiaturuali sono ; Ad vietimi ^^'^ '

ojytiina fert ager Campanus Jrumentum , Falernus
vìtìutìi , Cassinas oleum , Tuscnlanus ficum , mei Pesce Lu

Tarentinus, pisceni Tiheris . Ma lodatissimo pesce P° f""''^^

r . 1 ^1 -IT 1 • -Il Z»'^ ^ due
ira tutti nel i evere era il Lupo , ed m specie quello

, ponti.
che fra i due Ponti pigliavasi . Macrobio nel e. ci-

tato , e Plinio nel 5|. del libro 9. I quali due
Ponti erano il Sublicio , e '1 Palatino . Quivi la

Cloaca Massima imboccando portava in Tevere qua-

si tutte l'immondizie della Città, delle quali s'in-

grassava il pesce , e talora tirato da quelle
,

pene-

trava nella Cloaca per lungo spazio , come Giove-

nale scrive, da me in idtra occasione portato. Il Lu-
po del Tevere è da ujolti creduto lo Storione

;

ma il Giovio nel libro de piscibus Romanorum
,

mostra essere la Spigola .

(1) Che molte ruiiie siano nel Tevere sembra cliiaro cs-
seiidov'i state iu varie epoolie trovate statue ed altri marmi
(Vacca M"e/n.«. 92. Ficoroiii Ms/n.n.ìG.Veniuì^ntic/i.iii Roiu.

p. 2. e. 2. />. 44- e Viscaiui note ivi ) ; ma per quanti mai
siano stati questi oggetti , che nel Tevere furono gittati

,

o cacKlcro da loro stessi . di poco poterono alterar:ie il

Ii\eilo .
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Ha l'acqua sempre torbida^ ma se è tenuta

ÌQ vasi per lo spazio di alcune ore , deposta nel fon-

do ogni lerrosith , diviene limpida a bere, buona
,

e salubre , come nel Trattato Aledicinale del Vitto

dei Romani scrive il Petronio . invenzione , che dall'

Autor dell' Ogi^idl nella second > Parte ascritta ai Mo-
derni , si dic(^ noH usata , uè saputa dagli Antichi :

ma se que" primi Romani , avanti che fossero con-

dotte in Roma tant' acque , bcbbero per 41^- ^'
P'"^^

anni quella del Tevere per testimonianza di Fron-

tino nel 1. degli Acquedotti , è possibile che l'ac-

qua avanzata loro alcuna volta , e serbata , e ri-

trovata poi chiara non gli facesse avveduti di cotal

sua qualità, o che essi sapendola eleggessero di bever-

ia piuttosto così torbida , che purgata ? Aggiungasi
,

che bevuta torbida , è troppo nociva , e mosi rollo

molt'anni sono l'esperienza negli operaj delle Salino

di Porto , i quali prima , che se ne tenesse conser-

va , bevendola tratta appena dal Fiume, cadevano in

breve in infermità mortali . Lo stesso nocumento do-

vettero provarne gli Antichi , e però dovettero pren-

dersi anche essi cura di farla posare ,

E' ancor salubre col tatto a chi usa V Estate

bagnarvisi ,
giovando notabilmente al fegato per io

molte acque minerali , che miste conduce ; La qud
virtù concederei pii!i facilmente non essere stata nota

agli Antichi , mentre nel grand' abuso del bagnarsi

giornalmente , ed anche più volte il di in Terme
,

«,'d in bagni , non si leggono soliti entrare nel Tevere .

Prima di Tarqninio Prisco avere colle acque sue
Pnm£i stagnanti il Tevere pervenuto al Palatino , al Foro ed

otunjo uV ^^ Circo Massimo, è antica o{)inione ; e perciò quel

Uigava le paese , come solito passarsi colle barchette , essere
radicL dei stato detto Velabro , ma quel Re aver tirato in-

"''
dietro il fiume , e diseccato il paese ; di che piena-

mente Ovidio nel 6. dei Fasti \. ^o\. e seg.

Affrena- fJic ubi niinc fora sunt , udce tenaere paludes
,

queT'ji
'^ Amne reduriclatis fossa madebat aquis .

Curtius ille lacus , siccas qui sustinet aras
,

JS'unc solida est tellus , scd lacus ante fuit .

Qua Velabra solent in circiun ducere pompas

,

Nil prceter salices, crassaque cannafuit .

Sce'io. subuì'hanas rediens conviva por undas
Can tal , et ad navJas curia ve b t jacit .
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JYondurn convenicns divcrsis iste figuris^

Nonicn ab averso ccp.perat amne Deus .

Uic quoque Incus erat juiicis , et harundine densus,

Et pede ^telato non adeunda palus .

Stagna recesserunt , et aquas sua ripa coercet
,

Siccaque nunc teilus , mos taoien i/le tnanet .

E Properzio noli' Elegia a. del libro 4-

Hac quondani Tihfiinus iter faciebat
', et ajunt

Bemoruni auditos per vada pulsa sonos .

At postquain ille suis tantum concesdt alumnis
,

Fertumnus verso dicor ab amne Deus .

e Servio neir 8. deli' Eneide v. qg, : Hac enim

( presso il Lupercale ) lahehatur Tiberis , antequam
f'ertumnus factis sacrijìciis averteretur ; e finalmente

Solino nel e. 2. Quod aliquandiu Aborigines liabita-

runt ; sed propter incomviodum vicince paludis ,

quain prceterflueris Tiberis fecerat , profecti JReate

postniodum reliquerunt . Al Donati non sembra do-
versi credere fatta da Tarquinio al Tevere mulazio-

n e di letto , come dai Poeti sì dice , ma colle chia-

viche , le quali è certo , eh' egli fece , essere slato

dato esito alle paludi, che per non potervi correre ,

stagnavano in quei piani . Giudiziosa , e molto ra-

gionevole congettura; se bene considerato il corso

del fiume , ed i suoi torcimenti
,
probabil cosa è ,

che oltre le paludi , il fiume stesso fra S. Maria Egi-

zìaca e la Scola Greca solesse sboccare , e stagnare

in quelle valli , sicché poi da Tarquinio fosse al Te-
vere non cangiato letto, ma con riparo di muro
( che per lo sbocco della Chiavica pur' era necessario

vi si facesse) posto il freno, e chiusa l'uscita, la

quale dall' esposizione di Romolo , e Remo su' 1 Lu-
percale si coBipruova, ancor eh' ella mera favola vo-

glia dirsi , non potendosi negare almeno favola an-

tica dei primi tempi di Pioma , e perciò fondata

su "1 vero dell" inondamento del fiume (i) .

(i) Si è fino dapprincipio veduto, dove si trattò del re-

cinto di Servio ( Toin.l. p. 5o.) che esistono ancora fra il

ponte quattro capi , e Marmorata avanzi del muro di gros-

se pietre quadrate di peperino, epera di Tarquinio, o de'

primi secoli della Republica, col quale fu ritenuto il Tevere .
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Raffrena Acrone Scoliaste d'Orazio nella Poetica attribui-

to di nuo sce ad Augusto l'opera di Tarquiuio Prisco; Tibe-
vo a A-

j.^jjj^ inlelli^imus ; hunc etiani derivavit Aus,ustus
grippa.

1 rr ì 7-
qua nane inccdit', ante enim per yelabram dictum

,

qiiod velis transiretur . Porlirio 1' altro antico Sco-

liaste uè dice autore Agrippa . Avere Augusto net-

tato ed ampliato il letto narra Svetonio nel 3o. yld

coercendas iniindationes alveuni Tiberis laxavit, ac

repurgavit completum oliin luderibus , et cedificio-

ruìii prolapsionibus conrctatum; ove non allargamen-

to del letto suo ordinario si dice , ma averne solo

tolti gl'impedimenti, che gli davano le rovme ; e

ben può essere che purgando Augusto , o Agrippa
in suo nome il letto del Tevere , tornasse a diseccar

quella parte , che o per gl'impediraeiiti detti , o per

la caduta dell'antico muro di Tarquinio avc\a ior~

se ricominciato a patire inondazioni .

Traja- Trajano , acciocché quell" inondare non portasse

no rime- più danno , fece una fossa , la rpiale non però sem-
diò alle pj.g bastavi. Plinio Cecilio nelP Epistola \n. del li-
inonda- T o n i i i i-k • •

zioni,ma "^^ "• ^l'egato anche dal iJouati m questo propo-»

non baste sìto : Tiberis alvewn excessit , et demissioribus ripis
vomente, ^/^g stiperjunditur

,
quamquam fossa ,

quam provi-

dentissiììius Iinperator Jecit , exhaustus preniit lud-

ìes , innatat campis ; quaque planum soluni prò so-

lo cernitur ec.

Nettato Aureliano fìnalmonte averlo di nuovo nettato , e

e ristret- fattegli le sponde di muro , cavasi da Vopisco , ove
'" ^'^^

f, in persona del medesimo dice; Tiberinas extnirit

AureUa- ''^p^^ '• vadum alvei tumcntis effodit ec. Dì mura
no . SU '1 Tevere presso al Ponte di quattro Capi , e la

rotonda Chiesetta dì Santo Stefano si veggono alcu-

ni pezzi , ma essendo di grosse pietre quadrate , fu

facilmente muro fatto prima di Aureliano^ e forse

quello , die dopo Tarquinio Prisco rifece Augusto
,

e che Pulchrum littus diee Plutarco (i) • A Piipa,

si veggono su '1 Tevere più residui di muri antichi

fatti con calce, che dell'opera di Aureliano son for-

se avanzi . A cotali ripe potè dar occasione 1' avere

Aureliano tirate in riva al Tevere le muraglie nuo-

(i) Piuttosto quello di Tarpiiaio risarcito da Avij'.ivto
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ve di Roma dal ponte detto oggi Sisto allahre, che
dalla porta del Popolo pervengono ancora oggidì alla

riva . Esservi finalmente stati i sovrastanti detti Cii-

ratores vipnram , et (Uvei , mostra un' iscrizione tro-

vata presso il ponte di S. Angelo, ed altre portate

dal Grillerò .

In riva al Tevere essere slato agli antichi vie-

tato l'edifii\iie in riverenza di quel Nume , molti
Anliquarj suppongono, ma senza provarlo . Quel Re-
golo , di cui Plinio Cecilio nell'epistola 2. del 4- li-

bro : Tenet se l'ranstyberim in hortis , m quìhus
lalissinmin soliim porticibns immensis ripain statuis

ocLupavit , non potè sulla ripa dispor le statue sen
za muro , sopra cui fosse spianata almeno loggia , o
terrazzo , o piazza , oppure altro spazio . Né minore
indizio si trae da un luogo di Claudiano, che or'ora

addurrò ,

Esservi stati IMdlini fin )iel tempo dei primi Re. m i- -

jj. ,^ . , . 1 II /--. A . Molina
dimostra rrocopio nel primo della (juerra Gotica e. nel Tevc
i5. ove le cause dell'aggiunzione fatta a Roma del ''* •

Trastevere apporta ; Quiiinohrcm Romani veteres ip-

sum Iiunc collevi (il Gianicolo) et ei e regione
Jluniinis ripam muris junxere , ne hostes tiel molas
disturbare iicentius possent , vel fìumen pertranse-
undo facile ulterius viuris insidiari ec. come che
poi nell'istesso capo il medesimo scriba essere stata

invenzione di Belisario i molini del Tevere : Sed
postqnam , ut diximus , per hostes fuere aquceductus
hi interrupti , nequc ex bis dc/luens aqua molas de
coìlero exerceret .... Belisarius hoc invenit . Pro
ponte ciijus n/eminimiis pertinente ad Jnniculi murosfu-
nes ex utraqnefluminis ìipn valide distensos,ac deli-

gatos transmisit . His lembos binos pari magnitudi-
ne nectit , constringitque bipedali distantes ab in\fi-

cem spatio, quo maxime aquarum defluxus per pon-
tis forniccm prceceps descendit , vastosque , et mo~
lares lapides in allerum lembum imponens media
ipsa intercapedine machinam inde suspendit

, qua
molce K'olvuntur ec. ove per fuggirne la conlradizioue,

direi , che di quelle mole già disnsaK» , la maniera
perduta, e da lui di nuovo inventata fu p rto delP
ingegno di Belisario non mono , che del primo iu-

ventore , se 1' uso antico, che fu di far vuitaie li

lolini da servi, ovvero da asini, e non dall'acqua

Tom. III. b b
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come gli erucliii dicono, e mostra pienamente il

Dempsleio nei Paralipomeni al e. 4- ^c\ primo libro

del Rosino , non mi togliesse la briga di tal difesa.

E benché il Palladio nel liljro primo lit. 2.f\ e \i-

triivio nel libro io. e, io, parlino di molini fatti

nei fiumi , vaglia il vero , intendono di quei molini,

la cui ruota all' impeto delle acque cadenti sì espo-

ne , non dei galleggianti sopra fiumi a guisa di bar-

che ; né parlano del Tevere, e molto meno si ristrin-

gono ai molini di Ivoma , Ben j are che verso il fi-

ne dell'Imperio cominciasse l'uso dei Molini nel Te-
vere

,
per quello , che Prudenzio ne accenna

,
quan-

do nel secondo libro contra Simmaco dice;

Qiice Regio gradibus vacuìs jejiinia dira

Sastinet ? aut quce Janiculo mola nota /juiescit 1

ma non pei-ciò m' arrischio a formarne oonceito .

Ville in
^'"* <pi<'mlità didle \ ille , e giardini , che an-

riva al ticamente adornavano P una , e l'altra ripa del fiume
levere . fu (\[ stupore. Plinio nel sopraccitato luogo parlando-

ne ( e forse non affatto seuza iperbole) cosi afferma:

Plurihus prope s'ius quam cceteri in omnibus ter-

?'is amnes accolitur , asjìiciturque villis . JNella cui

conformità Claudiano nel 2, Panegirico in lode di

Stilicone V 186, e seg. vuol rappresentare i Galli

pacifici edificanti sulle ripe de" fiumi ; e si serve dei

Tevere per esempio;

Grates Gnlliis a^it
, qaod limite tutus inermi ,

Et metiiens hostile nihil nova culmina totis

yf^dificat rijìis , et stevurn gentibus affineni

2 ihridis in niorein doinibus jivmvelet amcp.nis .

Ma chi l'immensità delle ricchezze de' Cittadini Ro-
mani considera, i quali, non bastando loro né il

Lazio, né la Toscana, avevano ville, e poderi non
nell'Italia sola, ma in Affrica, in Grecia, ed altro-

ve, lascerà di stupirsi , che in tanta lontananza,

quanta ha il Tevere , le ville frissero continuate , e

non solo 1' arie più salubri , ma ancor le nocive (spe-

cialmente in que' tempi , che non tanto come oggi

si distinguevano) si coltivassero, si ornassero, e si

praticassero per diporto , Una villa vi ebbe Simmaco
tra Roma , e il mare , da lui significata nella 55.

epistola del 3.. libro: Agei- aufom, qui me interim tenct,

Tiberim nostrum janeto aquis Intere prospectat . Hinc
libens,video quidquidfrugis ceternce Urbi in dies acce-



LIB. VITI. CAPO in. 35i

dat
,
quid lìoniaiìis horrcis ]\Iacedonicus adjiciat com-

ineatas ; e non meno cliiaraniente nell 8i. la qual
villa essere siala presso Ostia dichiara la 5i. del li-

bro 2. Ur^et Ilostiense prcediuni nostrum militai in

impressio .

I Ponti .

CAPO TERZO.
I Ponti SII "1 Tevere da Vittore son posti otto, "^^ Ponti sul

si trova essere slati più , Di tutti il più antico, ed fevere.

anche il primo in ordine , cominciandosi dairiuterno ^ u ra
di Komn , fu il Sublicio detto cosi dal legname di

cui era t";ttto . \ edasi Fcòto in Sublicium . Fabricol-

lo Anco Marzio nelP aggiungere a Roma il Trasteve-

re : Livio nel primo, Dionigi nel 3. ed altri . Ma
dopo , che nella guerra de! Re Porscnna fu rotto

con difficoltà
,

per maggiore agevolezza di disfarlo in

tempo di bisogni
,

presero i Romani ripiego di farlo

senz' alcun chiodo di ferro, Plinio nel i5 del 3().

libro ragionando di edifi/,j senza ferro : Quod item

Jiouire in Ponte Sublicio relii^ioswn est
, posteiuiuam,

C >clite Oralio dcjcadente cegre revulsus est . Quin-
di fu cura de' Poaletioi il risarcirlo . Varrone nel \

e. i5, Poniijices (^ut Q. Sere vola Pont. Max. di-

cebat ) a posse , et facere; Pontifices ego a Ponte
arbitrar : nani ab his Sublicius est factus prìniuni

,

et restitutus scepe , cwn ideo sacra , et uh , et cis

l^iberim non mediocri ritu fiant . Nel tempo di

Augusto essere durato il legno mostra Ovidio col

chiamarlo lioboreo nel 5. de' Fasti v. 6ì\. e seg.

Tunc quoque priscorum Firgo simulacra 'virorum

Mittere roboreo scirpea ponte solel

.

ed in specie nel X. Consolato di Augusto . e di Gneo
Pisone essere stato pur di legno, e gittato a terra

dal Tevere si legge nel 53. di Dione sul fine : Et
Tiberis auctus Pontem disjecit ligneuni , e/jfccitqua ,

ut per Civitatem navigari posset spatio triuni die-

runi , Così dopo Augusto , cpiaudo Dionigi scrisse l'I-

storia sua (i) essere durato di legno dichiara il me-

(i) Dionigi nel prjenio dell» sua opera aftenna , che
venne in Ro.na 1' auaj , in cai fa posto iuc alle gj^rre

h b Z
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ttesimo nel 3. Et dicitur fecisse (Auco Marzio )ju-

jyra Tiberini jjoutem ligneiun
,

qui a solis lignis

,

absque Jet io , yel ave sustineri fas est , et usquc ad
prcBsens sncrum eiini existimantes custodiant ec. Es-

sere duralo pur di legno in tempo di Plinio , cioè

di VespnsiaTio , si cava dalle parole del medesimo Pli-

nio
,

portate poco sopra ; ed essere stato non

molto prima rotto qui dal Tevere in tempo di

Ottone narra Tacito nel primo dell' Istorie cap.

86. Sed prcecipuus et cuvi prcesenti exitio etiam fu-
turi pavor ; subita iniindatione Tiberis qui immen-
so auctu prorupto Ponte Sublicio, ac strage obstantis

molis rej'usus ec.

^ Essere stato un medesimo Ponte , clie 1* Emilio,

Ditto si dicliiara non solo dal Vittor nuovo, ma anche dall'
anche h gotico nella Regione XI. ove: Aùles Poi-tumni ad

Ponteni yi^miliwìi , olini Sublicium ; il qual nome
essere stato sin nel tempo di Domiziano mostra Gio-
venale nella Satira 6.

Cam tibi viciìULin se prcebeat yEmilius Pons
;

Di cui si ha anche menzione da Lampridio in

Elagabalo e. ly. Sed quum non coepisset cLoacula

fortuito (^cadaver Heliogabali ) per Pontem /Emi-
lium annexo pondere , ne fluitaret , in Tiberini

abjectum est , ne unquani sepeliri posset : ma es-

sersi anche detto Sublicio cavasi non solo da Vitto-

re , che per ultimo de' Ponti pone il Sublicio , ma
da Capitolino in Antonino Pio e. 8. Opera ejus lia^c

extant Romoi , Templuni Hadriani lionori Patris

dicatum , Grnscostadiuni post inccndium resti/ utuni,

instauratum Aniphitheatrum , Sepulcrum Hadriani ,

Templum Agrippce , Pons Subìicius ec.

civili, cioè a quelle contro gii uccisori di Cesare; che rima-

se in Roma 22. antìi , e che quindi si pose a scrivere la

storia . La battaglia dì Filippi eoa cui si pose fine alla

guerra contro Bruto avvenne V anno yio. dì Roma , e 4^.

avanti l'era volgare , cioè 87 anni prima della morte di

Augusto , al quale Dionigi neppur sopravvisse . Comunque
però sia è certo che la storia di Dionigi fu scrìtta oS. anni
prima che Augusto morisse , e perciò Nardini non può
in riiun conto appoggiarsi a Dionigi, come egli fa per so-

oteiK're , che il ponte Su.blicio fosse dileguo anche dopo la

morte di August» . Ciò apparirà meglio delia noia seguente .
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E' creduto fatto di pietra da uà certo Emilio
Pretore , ed indi aver tratto il nome di Emilio , né Pietra.

'

da quale Emilio , nò quando ai dice . Ni un Pretore

potè mai avere autorità di por mano ad un Ponte ,

il cui rifacimento spettava ai Pontefici ; niuuo potè
arrischiarsi a farlo di pieti-a , se P antica Keligione

richiedeva , che i Pontefici con riti , e sacrifìcj spe-

ciali il rifacessero sempre di legno; e se prima di

Domiziano, e forse di Antonino durò di legno-, qual
Pretore in quelli Augusti potò arrogarsi una tale au-

torità ; o se d'ordine dell' Imperadore Io fece, come
potè il nome d'Emilio attribuirgli? Il nome d'Emi-
lio dunque non da fabbrica fatta di pietra gli derivò,

ma da alcun' Emilio , che di legno , e con sontuosi-

tà maggiore , o con modello nuovo , e più conspicuo
rifabbricollo ; e forse da Emilio Lepido uno dei Tri-

umviri, giacché Pontefice Massimo egli era , fu ftUtoj

ed è facilissima cosa : che da lui per la dignità , che
allora aveva di Triumviro

, prendesse il nome ; o
forse dall' altro Emilio Lepido , che sotto Augusto fu

Censore con Munazio Planco 1' anno seguente per ap-

punto , che il Sublicio fu rotto dal Tevere , come
nel principio del 54' libro Dione scrive . E per di-

visarne più strettamente, le parole di Vittore nella

Regione XL yEdis Portumni ad Pontem ^milium,
olim Suhìicinm sono o vere , o apocrife ; se vere ,

conviene appigliarci al discorso fatto fiu' ora ; se a-

pocrife , non restando certezza , che il ponte detto

Emilio fosse il Sublicio , né potendosi dire altro Pon-
te diverso dagli otto , converrà dire che fosse un de-

gli altri cinque , cioè , o il Fabrizio , o il Gestio , o
il Palatino, o il Janiculense , o fors' anche il Trion-

fale (che dell'Elio, e del Milvio non può sospettar-'

si , essendo uno troppo lungi da Roma , P altro cer-

tamente fatto dopo 1' Emilio da Adriano ) e non a-

vendo noi di ciò pur una scinlilla di luce, si cor-

reggerebbe un testo seiixa cagione alcuna impulsiva

,

né persuasiva , anzi né punto dubitativa .

Piace ad alcuni , che l' antico Ponte Sublicio di ^'antico

legno fosse prima, non dove oggi si veggono i P'I''*'- a/'^c ^rf**-

stri a Ripa , ma più presso alla Marmorata , ed alla ve fosse .

Scola Greca ; necessitoso ripiego per sostener la por-

la Trigemina non lungi dalla medesima Chiesa , e

cosi il Ponte Sublicio daulro la Città : e pure la vi-
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cinanza al Ponte di S. Maria no 'I fa dicevole ; e

Vittore noa solo nella Regione XI. ma ancor qui

,

dove numera i Ponti , dicendo Sublicio quello, che

al suo tenipe era di pietra , dove sono oggi i pila-

stri discifera la verità . Vi si aggiunga, die essendo

il Ponte Sublicio f;itto da Anco Marzio , cioè prima,

che le paludi del Velabro fossero da Tarquinio di-

seccate coli' argine fatto al Tevere, e con le chiavi-

che , non potè essere fatto presso la Scola Greca ,

ove la palude impediva il transito , ma dove sotto

l'Aventino il terreno era asciutto, e il Tevere di al-

veo pili limitato.

Per finirla
,
quello, che del Sublicio si può di

certo conchiudere, è, che sotto Vespasiano, e sotto

Antonino durò di legno ,
poiché sebbene il leggersi

da Antonino rifatto sembra indizio d" opera di mag-
gior conto ; con tutto ciò nelle medaglie portate da
Giovanni Sambuco in fine de' suoi Emblemi , veden-

dosene una di Antonino , che ha nel rovescio un
ponte di legno , fa presunzione , che di legno anch'

egli lo rifacesse ; e perciò resta di conchiudere , che

di pietra fosse poi fitto da altri. Il fatto di pietra do-

„ . . pò molti secoli , cioè a dire nel tenipo di Adriano
Rovinato i -p. ^ r i n.- i- j- •

i •

in tempo ^- "onteucc , tu dalr impeto di una grand inondazio-
d' ^dna- ne del Tevere rovinato . Cosi scrivono il Platina , ed
no Primo :i r" • •

i j * . •

Pont Hce
Ciaccone , mossi per mio credere da Anastasio

,

che dice in quel tempo da una grande inondazione

del Tevere gittato a terra il Ponte d'Antonino, il

quale veramente se fosse questo , o il detto oggi Si-

sto, resti all'altrui discorso (i) •

(i) Malgrado i dnbl
j , e le ra°;ionì che fin qui adduce

il INardini , lion v'ha dubbio , che \\ Ponte Emilio sia

lo stesso «he il Sublicio , e che il suo rTacimento in
pietra sia anteriore ad Antonino Pio : anzi «he Paolo Tmi-
lio Lepido Censore lo rifacesse • Pel ponte Fiblicio di le-

gno r ultima memoria è quella che ?{ j,a ;,, Ditoe sol fine

del libro ho. dove descrivendo la grande inondazione del
Tevere avvenuta T anno yòi. di Poma, rosi sì esprime :

O' T« Ti/Pcp/c cti^rBs/c mv ri "^iXivnv ('^i(tvftav ") Ka.
Tiffvpc y^cti 7«v TTcT^tv TrXtó"] tìv ITTI rpsic j-'^u-Spa? ìttoi-

iìciv ; // Tevere cresciuto /jorlò t- « il poni e Sublicio

(di le^-7io)e rese la ciffd nui'iii abile per in- dì . L'anno
seguente che fu il ^32. sopraggiunse una seconda alluvione

,
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vSa 1 Sul)licìo costumarono stare i mendicanti a yi stava
chieder limosina , come si legge in Seneca nel e. aS no i men-

De vita beata : in Sublicium Pontem me transfer ,
'''^«"^^ *
chi €(l€T

et inter egentcs abige ; non ideo tanien me despì- limosina.

e quindi furono creati Censori Paolo Finilio Lepido , e Lu-
cio Munazio Fianco ( Dione llb. 54. '" princ. ) . Questi

furono gli viU'rni privati, che ottenessero la Censura , poi-

ché dopo gì' Imperatori Flessi ne assunsero il nome e V of-

ficio . Prima di questi adunque non resta dubln'o che il pon-
te fosse di lec;no; dopo di lorOiO avrehi.'e conservato l'antico

nome, o rJmppradore,che come Censore o Pontefice l'avesse

rifatto gli avrebbe imposto il suo, non essendovi esempio do-

po Au2;usto , che alrun edificio publico riceve-se il nome
da un privato. Ciò posto ne seg,ue , che T Km il io che ri-

fece il ponte Sublicio di pietra fu que?ti , al quale come
Censore ePontefice appartetieva di dr'tto. Che ini Fmilio poi

il rifacesse , e il rifacesse di pietra, si rileva a chiare note da
Plutarco in IVinna parlando di questo ponte :

«*" /« ^/-3-/v»

ttXXoii; v'fflipov s^iipyaaSn ypcvoic. v'tto A/^t>/ct/ ra.-

^/£i/ov7o;; qituLlo di pittira fu fatto molti anni dopo da
Emilio Questore . Dove invece àhaiinuovro^ doversi leg-

gere niJ-Oìv] oc, cioè csercitanìe la Censura lo dimostra

l'uso, non essemlo officio de' Questori il rifare i ponti . E
qui è da osservarsi, che il IVardini ignorando questo passo

malamente suppose , che Emilio 1" avea rifatto di legno , e

che se non dopo Antonino non potè esser di pietra . 7\'la

Plutarco che vivea ai tempi di Trajano lo avea già vedu-
to di pietra . Anche Giulio Oratore , Scrittore del V. Se-

colo dell era volgare ( Casslodoro D/i'. Lecf. e. 25. ) nella

sua Cosmografia descrivendo il Tevere dopo aver formato

r isola Tiberina , soggiunge : post iterum ubi unus effectus

per pontem Lepidi qui nunc nbusi^e a plebe Lapidcus di-

citur jujsta Forum Boarium , quem Cacuni dicunt tran-

siens etc. Dunque nel quinto secolo ancora la plebaglia lo

diceva di Lepido , e per corruzione Lapidcus , cioè di

Emilio essendo Lcpidus il cognome solito della famiglia

Emilia: e il Lepidus e il Sublicio erano lo stesso ponte

non esseudovene altri presso la spelonca di Caco .

Distrutto come Nardini stesso riferisce, ai tempi di Adria-

no 1. n' erano rimasti degli avanzi tali da conservargh* an-

cora il nome di ponte di Orazio Cocles. Ma nel Pontifi-

cato di Sisto IV. fu finito di esser distrutto ai 2.3 di Lu-
glio i484- come afferma 1' Infessura nel suo Diario : In-

Super a 25. di Luglio Jurono mcuulati per Papa Sisto, io.

curva di palle di bombarde di Travertino , atlondatc ,

le quali Jurono 4oo. zi numero . ... e le dette palle

furono fabbricate a Marmorata dove che fi finito di

distruggere un ponte di travertino rotto , il quale si
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€Ìam
,
quod in illorum numero consideo

,
qui ma-

num ad stipeni porrigunt j Ma perchè più in questo

luogo, che in altro? perchè forse, come nel più

frequentato maggior copia di mendici doveva starvi.

Così oggi più su 1 Ponte Sant'Angelo se ne veggono,

che altrove .

Dal Sublicio si solevano li i5. di Maggio giita-

Jrgelgitre \^\ Argei in Tevere. Cosi Ovidio portato sopra,
tati .nel g Vanone nel 6. e. 3. Ab Avsis Avsci fiunt e sciV'
Pevere . . ,. . . , / . ^ • ^

dal Su- P^^^ virgultem simulacra sunt liommum triginta ',

blicio . ea quotannis a Ponte Sublicio a Sacei dotibus pu'

blice jacì solent in Tiberini , in vece degli uomini,

i quali vi si gettavano prima , che da Ercole si

insegnase di far cosi . Dionigi nel primo lo narra j

dalla qual favola sembra cavarsi indizio, che ancora

al tempo di Ercole vi fosse ponte ; ma oltre che si

tratta di favole , Dionigi non fa menzione alcuna di

ponte ^ e solo dice, che al tempo di Ercole si git-

tavano nel Tevere £;li uomini , come si fere poi delle

immagini . Macrobio nel e. 7. del 1. de'Saiurnali nar-

ra averlo Ercole insegnato ai Pelasgi abitanti presso

il lago di Cutìlia ', donde il rito fu poi trasportato

a Roma . Lattanzio nel primo doli' Istituzioni scrive

essere stati buttati gli uomini non dal Sublicio , ma
dal Milvio . Piacemi piuttosto, ch'errore , credere scor-

rezione ; sicché in vece di Milvio debba leggersi E-

milio da che l'identità deirEmilio col Sublicio pur si

trae .

Scssage- Che si solesse gettare li Sessagenarj dal Subli-
narj ri' do fu mera favola derivata ( cosi spiega Pesto in
gettati S-exagenarios ) dalla legge antica Sexngcnarios de

Ponte repellendos , cioè dal Ponte de' Septi , dove

si davano i suffragi, ch'era un dii'li privati dal dar

suffragi .

Palatino Segue il Ponte Palatino, che dall'ordine di

Vittore quel di S. Maria si scorge essere, detto Pa-
latino forse per il monte Palatino , che gli era in

faccia. Gli Antiquari lo dicono Senatorio, di che

chiamava il ponte di Orazio Caciex. Gli avanzi di qno-
sto Ponte, o piuttosto la sua situazione può ancora essere

determinata da quei piloni mo<leriii a Ripa Graude , ì quMli

sono costrttuti sopra avanzi antichi . Di questo ponte se ne
h« un inonuuient» ncìl» cnedai^li» riportata aj n. 56.
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fondamento sodo io non trovo. Nel io. libro della 4-

Deca di Livio e. 18. sì legge-' Marcus Fulvius (era

questi Censore ) pliira , et majorìs locavit usiis
,

portum , et pilas pontis in Tiberim
,

quibus pilis

Jorvices post aliquot annos P. Scipio Africanus ,

et L. Mummius Censores locavenmt imponendos ',

Ove lutti gli Scrittori intendono il Ponte Palatino ;

pr<icliè dentro le mura di Roma , oltre il Sublicio ,

altro Ponte non era , e di pietra questo era Punico;

cagione evidente perchè da Livio , senz' altra specia-

liih più dimostrativa, ponte si dica sniipliremente

.

Oggi ba pigliato nuovo nome, o dalla Chiesetta pros-

sima di S. Maria Egiziaca , come è opinione comu- _ ., ,.

ne, o da una miracolosa Immagme della d. v. <^i^^ S.Maria

su "1 mezzo del Ponte ebbe una Cappelletta , finché

da' Monaci di S. Benedetto fu portata a vS. Cosimato

allora loro Chiesa , ove con venerazione ancora si

conserva , ed in una tavola se ne legge la storia dif-

fusamente . Ha il ponte rotti due archi dall'anno 1698
in c|ua (1) .

Dei due ponti dell' Isola uno è detto Fabrizio
, r t • •

Ili r^ ' T\ • j T • UT tabrizio
lauro Cestio . Prima de' quali essere stati nell'iso-

la ponti di legno , e per quelli i 3o6. Fabj dalla

Porta Garmentale uscendo , e prendendo il camino

verso il Teatro di Marcello , ed indi verso il pon-

te essere passati nella Toscana , sembra a me molto

verisimile
,
persuadendolo il bisogno per il commercio

dell'Isola, e la facilità, che la divisione del fiume

porgeva ; Fabrizio si chiama il Ponte , eh' è tra Ro-
ma , e P Isola presso al Ghetto degli Ebrei , il qua-

le essere stato fatto da Fabrizio dichiara P Iscrizione,

che ha nell' arco .

(1) La prima volta che questo ponte cadde fu nel Pon-
tificato di Onorio HI. , che mori nel 1227. , il quale lo

rifece : Pontcm aiitem S. Murice gravihus rcfecit impen-
sis allusione Tjberis demolitwn. (Card. A.ra^.Vif. Hon. III.).

Dopo non si sa quando di nuovo cadesse . Giulio III lo

ristabilì, nel l564- r^adde di nuovo , e nel i575. fu rifab-

bricato da Gregorio XIII. finché la grande inondazione del

1598. portò via due archi di esso . Oggi si appella per

questa ragiou9 il Fonte Rotto .
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L. FABRICIVS. C. F. C\ R. VIAR. FACTVNDVIVI

COERAYIT. IDEMQVE PROBAVIT

Q- LEPIDVS. M. F. M. LOLLIVS. M. F. COS.

S. C. PROBAVERVJNT

in eonforraità di 'quanto Dione scrive nel lib. 37. p.

56. Et pons lapideas ad in.sulam parvam aure in

Tiheri est , tane est extiuctus , dietasque Fabricius',

e fu poco dopo la congiura di Calilina ; ove par,

che Dione ponte di pietra dica , a distinzione del

primiero di legno: ed il non essere ivi stato mai
ponte fino all' ultimo tempo della Repubblica ha trop-

Di quat- po di durezza . Conteste a Dione è Porfirio nella

tro Capi, terza Satira del 2, di Orazio . Oggi ha nome di

quattro capi per la statua d'un Giano quadrifronte,

che gli è appresso piantata in terra sull' imbocco
Cestio. della piazza dell' Isola .

Il Cestio si è Paltro verso il Trastevere , il qua-

le da qual Cestio fosse fatto non sì ha certezza.

L'indica solo per Cestio T ordine usato da V'ttore •

Lo crede il Panzirolo fatto da quel Cestio Gallo
,

che fu Console sotto Tiberio con Marco Servii Io

,

come dicono Tacito nel quinto degli Annali , e Pli-

nio nel e, ^ò. del 10. libro j ma io lo direi fatto in

tempo della Repubblica
,
perchè sotto Tiberio avreb-

be piglialo il nome non dal Console, ma dal Prin-

cipe . Le Iscrizioni , che oggi si leggono sulle spon-

de di esso . lo dichiarano ristorato da Valenti niauo.

Valente , e Graziano Imperatori ', il tenore delle qua-

li è il seguente :
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DOMI?fI. NOSTRI. niPERATORES. CAESÀRES

FL. VALENTINIANVS . PIVS . TELIX . MAX. VICTOR

AC . TIUVMF. SEMPKR . AVG. PONT. MAXOIVS

GERIMANIG. MAX. ALAMANN. MAX. FRANC. MAX.

GOTHIC. MAX. TRIS. POT.VII. IMP.VI. COS. II. PPP.ET

FL. VALENS. PIVS . FELIX . MAX. VICTOR

AC. TBIVMF. SEMPER . AVG. POINTIF. MAXIMVS

GERM^NIG. MAX. ALAMANN. M\X. FRANC. MAX.

GOTITIC. MAX. TRIS. POT. VII. IMP. VI.COS II.PPP.ET

FL. GRATIANVS . PIVS . FELIX . MAX. VICTOR

AC. TRIVMF. SEMPER. AVG. PONT. MAXIMVS

GERMANIC. MAX. ALAAIANN. MAX. FRANC. MAX.

GOTHIC.MAX.TRIB .POT. III.IMP.II. COS.PRIMVM.PPP^.

PCNTF.M. FELICIS . NOMlNIS. GRATIANI

IN. V3VM . SENATV^S . AC . POPVLI . ROM
COINSTITV'I . DEDICARIQ. IVSSERVNT.

Dalle medesime Iscrizioni può argr irentsrsi essere

questo il Ponte , che Anmiono INlarcellino nel lib.

22- e. /\. , e nel tempo di questi Imperatori dice ri-

fatto da Simmaco Prefetto di Roma ; Quo instante

Urbs sacratissima otio , copiisque abundantius so-

lito fiiubatur , et ambitioso ponte cocvltabat atque

Jinnissimo ,
quem coiìdidit ipse , et magna Civiiim

Icetitìa dedicavit , ingrato/unì , ut res docuit oj)er-

tissinia
, qui consuniptis aìiqnot annis domiim ejus

in Transtiberino tractu pulcherrimani incenderunt ec.

Del medesimo sembra , che faccia menzione Simma-
co nella 'jtì. Epistola del 5. libro : Bonoso ec. dis-

eussioncm poìitis , ac Basiìicce novce prccceptio Augu-
sta mandavit ; e più ampiamente nella ^^. e 46.

del libro 10.5 ove cominciato si accenna prima del-

la sm Prefettura da altri , ed essendone mal fatti i

pilastri , si dicono danneggiati dal fiume . Ma è da

avvertire , che le epistole di Simmaco mostrano per-

fezionato il Ponte nella seconda sua Prefettura , sot-
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to Teodosio, ed Onorio, eie Iscrizioni Io dicliiarano

sotto \alentiiiiario , Valente , e Graziano in confor-

mità del racconto da Aniiniano nel portato luogo.
Da die converrebbe fin- conseguenza , che due pon-

ti Simmaco risarcisse^ il primo sotto Valeutiniano
,

Valente, e Graziano nella sua prima Prefettura , che
dall' Iscrizioni dei medesimi si raccoglie essere il Ce-
stio ; l'altro sotto Teodosio , e Onorio nella seconda;

ma un certo lumicino, clic in alcune parole di quelle

Iscrizioni mi par di vedere, mi suggerisce il pensie-

ro , che il ponte Cestio sotto questi Imperatori ulti-

mi fosse compito : PONTEM . FELICIS . NOMINIS.
GRATIANI , son parole dinotanti Graziano anteces-

sore , o almeno di maggior etk , o anzianità , o ri-

verenza di chi pose 1' Iscrizioni ; tanto più quanto
in esse il ponte non principalmente da uno , ma
egualmento da tutti si esprime ordinato : e pure
Valenti aiano , e Valente furono Padre , e Zio , e

morirono assai prima di Graziano . Quindi traspare

la bontà , e moderazione di Teodosio , il quale an-

corché il ponte fosse compito al suo tempo
, pur

volle nell' Iscrizioni darne intera la gloria ai suoi

Antecessori , ed in specie a Graziano , da cui la di-

gnità Imperiale riconosceva; e perciò l'Iscrizioni con

-

chiudono il nriino comandamento . non l'ultimo com-
pimento del' ponte : COXSTITVl . DEDICARIQ.
IVSSER\NT. Le parole poi d'Ammiano, mentre
sotto Valeutiniano , e gli altri narrano il ponte de-

dicato
, per non dirle erronee , si possono stimar po-

ste ( coni" io credo ) non per dichiararlo finito , e de-

dicato in quel tempo, ma per rappresentar solo i

benefici di Simmaco , il quale avendo allora comin-
ciato un ponte , che in altri tempi poi finì , e dedi-

cò, non meritava dai Romani ricompensa di perse-

cuzione, e d' incendio (i) . Modernainente dalla Chie-

(i) Tutti qnosti dubbj sono tolti dalla orazione di

Simmaco in Laudih. in Grat iun. rccctìlemenle scoperta dal'

indefesso Sig. AÌjIj. Mai dove al e. 9. rivolgendosi Sim-
maco al Reno si esprime cosi: E/t iioxfcr hicornis , cave
icqucdeni le arbitrerò Tiberino quod ambo principimi mo-
nunientu ^esteiis : Me rediiniius est , tu subactiis , non
uno inerito pons uterque censetur , victus acccpit ncci'S-

sariiim, vietar ccfernum
; prcetiosior lionori datu<i est
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•sa, che ha vicina, è detto Ponte di S. Bartolomeo. Detto dt

lì Januclense , o Janiculense dall' ordine , con ^' ^"'^''-

cui Vittore il registra, appare essere quello, che si nucLìise
chiama oygi Sisto j Janiculense lorse detto per il detto Si-

li-Ansilo , che dà al Gianicolo , Stette lungo tem- ^^'^ '

pò rotto j ma Sisto Quarto il rifece . Scrive il Mar-
liano esservisi letta un tempo la seguente Iscrizione;

IMP. CAES. DIVI. TRAIANI. PARTHICI . DIVI.

INERVAE NEPOTIS
TRAIANI. HADRIANI. AVG. PONTIF. MAX

TRIB. POT. IMP. UH.

COS. III. DERESIVS . RVSTICVS . CVRATOR .

VALETRIARVM
TIBERIS . ET . CLOACAR . VRBIS . R. R. RE-

STITVIT. SECVNDVM
PRESIDENT . TERMINATIONEM . PKOXIMAM

ce. PP. C. II.

la quale essere mal trascritta appare manifestamen-

te . Dopo Trajani Parthìci manca F. cioè Filii

.

Il nome Deresius si scorge corrotto , e confuso colla

lettera del prenome ; La parola J^aletriaviuni certo

è, che diceva, Alvei, et riparum . Da un'altra

del tempo stesso portata dal Dempstero neParalipo-

meni al e. 82. del 7. libro del Rosino la correzio-

ne di questa si cava , ed è forse una miglior copia

di un marmo stesso . Si legge ivi : L. MESSIVS

.

RVSTICVS . CVRATOR . ALVEI. ET . RIPARVM.
;

TIBERIS. ec. Scrivono il Marliano, ed altri, il

ponte Januclense essere stato fatto di marmo da
Antonino, ma parlano per semplice tradizione. Se
fosse vero , il ponto , che negli atti dei Martiri si

vilior s;r\'Uuti . D.il Iodato clitore si crede che questa
ponte torse coniiticiato 1' anno 367 fosse poi dedicato nel

369. Questo passo di Simmar© , non solo si concilia cogli

altri suoi , lua ancora perfctiarnente si accorda colle dae
ninniioree iscrizioni citate dal Nardini, e col passo di Am-
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Detto ^^§gG Pons Jntoìuni ,
potremmo credere non essere

forse an Stato altro ; sul quale uccisi di piombate i Santi Ip-

c/ie^i/fw pQ^jj^ ed Adria, si può dire, che restassero ivi i

tonino .
* . 1 • 1 11, •

I I 1 1

corpi non luoi^i dall isola , die poco dopo quei pon-

te ha principio; Jussit eos adduci ad ponte tn Anto-

nini , et plnmbalis ccedi ce. et relieta sunt coipora

in eodeni loco jaxta insulam Lycaoniam . Cosi an-

che il corpo di San Calepodio si può dir buttato

in Tevere dallo stesso ponte in faccia dell'Isola:

Cujus corpus jactari prcecepit in Tiberini ante In-

sulam Ljcnoniam . In lujgo del Januclene , e del

Palatino , i quili son t'.ciuii , noUa notizia si leg-

ge un Ponte detto Probi . Sembra al Panzirolo de-

nominato dall' Imperalor Probo , che aver fatti mol-

ti ponti scrive Vopisco ; ma se in Roma , o altrove

io non so .

Vaticano r» i \; .• • • M » • e
deLto an-

"*^ Vaticano si veggono i pilastri pressa Santo

che In- Spirito . E' detto anche Trionfale ; ma che i soli

enfale. nobili vi passassero, come il Fnlvio, il Mu-liano
,

ed altri asseriscono , non so con quale autorità , o

indizio possa affertnirsi . Il nom ? di Trionfale al

ponte derivò facilmente d il Ctui,)) Vaticano , che
Trionfale essere stalo detto nella vita di S Pietro

si legge (i) .

Elio . 1/ EIìq aygj. preso il nome da Adriano , che
il fece, Sparziano narra in quell' Imperatore cap. i8.

Fecit et sui noniinis ponteni , et sepulcrum jaxta
Tiberim . Il qual ponte essendo in ficcia , e con-
giunto alla gran JVl )le , non aver trasmesso altrove

,

che a qijella
, può arg >m Mirarsi . Oggi ha nome di

r,,.. S. Ani^elo , donde l'ha il Gistello , a cui è conti

-

Sani' da- guo . L' antica sua figura si ravvisa nel rove-
gelo. scio di una niiilaglia d'Alriano tra le raccolte

dall' Erizzo , e riportata al n. 57-

(i) Nella sponda dì questo ponte verso S. Spirito fa
trovata una ^ran qutintità fli fivcoie di metallo ( V^acca Main.
n. 0)Z.). Gli avanzi del ponte Trionfale erano assai visibili
fra S. Spirito , eS Giovanni de' Fiorentini, ina negli an-
ni scorsi vennero barbaramente distrutti , cosicché appena
oggi se ne veggono le traccie .

(0 Pandolfo Pisanj nella vita di Pasquale IL che mo-
ri nel iii8. Io caiatnì Ponte df Traja io , e nell' ordine
RomAuo dell' anno ii+ò, viene cliiamato di Adriano .
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lì Mllvio da Marco Emilio Scauro , che lo fab- Milvia

bricò , siccome 1" Autore de f^iris llluxtribus dice ,
«''^"o

pigliò il nome, che poi corrotto ia Milvio
, pronun-

ciasi al presente Molle. Poco, o nulla ha dell'anti-

co sopra i pilastri . Fu rifatto da Niccolò Quinto
Pontefice . Fanno di essi molta menzione gli Scritto-

ri , clic io lascio di riferire .

Quattro ponti anclie furono sul Teverone , ^ Ponti sul

lutti vi durano . Uno si è il Salario nella via Sala-
^^^"'''^'^^

ria ;
1' altro il Noraentano nella Nomentana ; il ter-

zo il Mammolo ; il quarto il Lucano ambi nella Ti-

burtina : i quali essere stati fatti o da chi selciò quel- ^ ,

le strade , o forse anche prima , è probabile . Il Sa-

aro in un bell'epigramma , eh' è inciso in marmo
nella sua sponda sinistra , rifatto da Narsete si leggej

ed essere ivi stato ponte anlichissimo fin nel tempo
dell' assalto , che Roma ebbe da" Galli par testimonio

Livio nel y. libro e. 6. Eo certe anno Galli ad
iertiiun lapideni Salaria Via trans pontein ^ni^e-

nis castra hahuere ; Le quali , benché possano inter-

pretrarsi del luogo, ove fu poi fatto il ponte , nul-

ladimeno in senso più diritto portano , che il ponte a? „ ,

11 e • TI TVT X -1
j\omenla

allora losse in essere . li JNomentano sorti il nome no .

dalla via , sulla quale sta , e con poco , o nulla di

mutazione, si dice oggi della Mentana . Il Mammolo, ,, ,' ^'^
.

' Mammolo
e Marameo essere opra , o cosa almeno ristorata da
Alessandro Severo, o da Mammea sua madre, dichia-

ra il nome . Nel Lucano sì legge Tiberio Plauzio il
^'"^^''^o ,

quale, o lo fece, o lo risarei, e forse fu quel Tibe-
rio Plauzio, che accompagjiò Claudio nell' impnsa
d'Inghilterra, e di cui si legge nel Grutero un'I-
scrizione a carte GGCGLIII , che io per brevità tra-

lascio (i).

(i) De' ponti Salario e IVoraentano si è trattato nel

corso ileir opera nel Tomo li. de'ponti Mammolo, e Lucano
se ne avrà menzione nel Toiik) IV. dove si tratta delle

Vie auliche nelle ricinanze di iloma .
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Le Acqua (i)

.

CAPO QUARTO.
Oul principio di Roma, quand' ella oltre al Palati-

no, al Capitoliuo , all' Aveiitlao , ed al Celio non si

stendeva , l'acc£ua del Tevere con qne' pochi fonti ,

che da' eoUi , o a pie di quelli scaturivano
,

potè

bastarle j ma ingrandita poi sul Quirinale, sul Vi-

minale , e suir Esquilie lungi dal Tevere , e da que'

piani , dove cavando pozzi trovavasi facilmente ac-

qua , ebbe necessità di condurla d'altronde; e con

tutto ciò per 44^- ^'^'^' ^^ fé' di meno. Cosi, o po-

co diversamente nel primo degli Acquedotti Fronti-

no discorre. Finalmente il lusso , e la vastità di Ro-
ma cresciuti, tante ne condussero per uso di Terme,
di Fonti , di Naumachie , di Stagni , e di altro , ed

in tanta quantità , e con tanta spesa di perforate

montagne , di lunghi , e suljlimì tratti d' archi , su

i quali furono fatti scorrere per 1' aria i fiumi , e

con tanta cura nel conservarli dal medesimo Fronti-

no spiegata , che il solo considerarlo porta stupore ;

end" è , che sopra la altre m iravigliose op'^re della

Romana magnificenza da Dionigi nel 3. e da Strabe-

ne nel 5. si ammirano gli Acquedotti , le Chiaviche

e le strade selciate. Gassiodoro nell'epistola ^. del

libro 6. cosi ne scrive: In formis autein Honianis

preclpunui est., ut fahrica slt mirabilis , et arjua-

riim salubrità'! singularìs . Quod cnìin illuc fiumi-

na quasi constructis montibus perducuntur , riitu-

raLdS credas alveos soliditates saxorutn
,

quando
tanlus iiTi'ìetus fluinitiis tot sceculis firmiter poi.uit

sustiiieri .

limone L" acque antiche native di Roma oggidì trattone

Fiume. l'Aimone fiumicello , che fuori delle porte di San
Acqua di

Sebastiano, e di S. Paolo scorre al Tevere, chiama-

(0 Gir-a gli acquedotti e le Acque nulla si può ag-

gìang;ere a quanto ne scrissero il Fabretti ed il Cassio , e

perciò senza ripetere ciò che essi dicono ,
potrà consul-

tiirli oiii desidci-a noi-iile più estese sopra questo sog-

setto .
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to Acquatacelo , sono rosi Ue tutte sotto le rovlae se-

polle Furono, l'acqua di Mercurio presso la me-
desima porta di S. Sebastiano , che scaturiva a pie

o del Celio, o delT Aventino ; lo stagno di Jutuina Stagno

a pie del Palatino ; n<.'l Foro la fonte del Lupercale,
^^^

che dalla caverna Lupercale detta del monte mede- Fonte

simo usciva ; le Laulule acqua calda nascente pur '^ ' Luper

nel Foro a piò del Cunpid »glio presso al Giano Ge-/a„t*„/g.

mino; in ultimo la fonte di Pico , e di Fauno sor- fonte di

eente iu una si)elonca sotto 1" Aventino , Acque te- ^'^2 '
"

°
.

' ... - '. ^ .di, Fauno
nule anticamente per religiose . JNoa vi pongo in

contro la fonte d' Egeria , come non solo fuori , ma
anche troppo lontana da Roma , né la Petronia , dì

cui nella Regione y- parlai. ylppìa.

Delle portale da lungi la prima fu l'Appia
,

condotta da Appio (jlaudio cognominato poi Cieco,

essendo egli Censore 1" anno 44^- ^^ Roma
,

quando

ancor la Via Appia fu da lui selciala . Livio nel 9.

c. 20. Et Censiti a darà eo anno yJppii ClauiUi , et

C. Plaalii Juit ; ìneniorioi lainen Jeiijtoi is ad po-

steros nonv.n Appli , (ptod viaui inuiiivit , et aquam
in Ui'hem duxit , eaipie uiius perfecit ,

quia ob in-

fainem , atqiie i^noininiosnin Senalus lectionem i>e-

recundia viclus Collega,, 3/agistrafa se abdicaverat ;

Appiixs jam deinde antiqititus insitam pertinaciam

faniilice gerendo solus censuravi obiinuit . Di que-

sta così scrive Frontino : Concipilur Appia in agro

Lucullano via Prceucstiua inter milliarium sextum,

et octavum,dii'erticulo siiiistrorsus j)assifuniDCCLXXX
DucUis ejus habet longitudinem a óapite usque ad
Salinas ( qui locus est ad portani Trigeminam )

passuuin undeciin niilliiiin centuni nonaginta , sub-

terraneo rivo passuuin un leciin niilliuin cenluni

triginta , substructione et supra terram opere ar-

cuato proxirne ad porlani Capenani passum, LX.
e vi soggiunge : Rivus Appice sub Coelio monte y

et Aventino actus emergit , ut dixi/nus , infra cli-

'vum Publicii ec. Sicché l'acqua Appia dalla via

Prenestina piegando verso quella via , che Appia a-

veva nome , entrava in Roma presso la porta Gape-

na , sopra di cui passando , rendevala umida : ond' è,

che Giovenale bagnata, e Mir/.iale piovosa la dicono*

Quindi nella valle tra 1' Aventino , e il Celio , co-

steggiando forse le radici dell'Aventino, perveniva

Tom. III. e e
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alla porla di qiitl colle dietro alla Scuola Greca ; ove

^la ronlrada detta If Salino , lerminaiile alla porti

Trii^eniiim n\ev;i il princijìio . Oggi chi fuori dell.»

porta di S. S« Bastiano torcMulo a ntano manca verso

Ja Latina va lungo ji- nujra , dcpo non molti passi

di salita può osservare in terra uno straccio d'Acque-

dotto , che ivi si congiunge colle inuiaglie : e se il

suo castello in cui 1' actjua a diversi usi n;ulicolaii ,

e pubblici era divisa , fu tra la ])unta dell'Aventino,

e la Scola Greca, era fuiìmenle quel gr-ui massic-

cio di cui scrive il liiblii-t» cario in Adriano: l)ia-

coniani Snnctce D<n QeìiUricis , sein/?e/r/uc yirgi/iis

Miirire Scliohe Grceccc
,

qiuv appeliatiir Cosmcdin

,

dudum brc.vem in c^dlfìciis cxlstentein sidy ruinis

posiloìn restauravit . Nani maximum monumentuin
de Tihurtiiìo tufo Miner eaui defietideiis pei' anni
circu/uin phtrimatii lìndliiniliueiii pf>j)itn congregans,

niultorumnue lignoruin <itiu(iu. iiicendens demolitus

est ce.

Ben porge maraviglia , che essendo nel tempo
d' Appio più de' bassi contorni dell' Aventino biso-

gnose di acqua 1' Esquilie remote dal Tevere , e

da luoghi bassi, non pensasse egli a provvederne quel-

la parie della Cilià ; Riizi essendo quell'acqua presa

dal campo J ucullano presso la via Preneslina più

diritta air Esquilie, che alla porta Capena , non sa-

prei per ([ual cagione fosse altrove distorta , se il

leggerla nel medesimo Frontino delle più basse ac(|ue

venule in Roma , e 1' udirne accagionata 1' imperizia

di c|uei tenqn nel livellare , o il credere fatti ad ar-

te sott(^rrnnei gli acquedotti
,
per torli dalla vista de'

nemici (giacché dell" accpia Appia dopo il lungo trat-

to delle undici, e più miglia sotlerranee, i soli 6o.

passi d'opera arcuata, essere stali dentro la Città,

ed aver' avuto il principio sulla porla Capena è cer-

to) non mi appagasse.

Da Frontino si soggiunge , essere stala l'Appìa

supplita con un ramo dell' Alsietina : Jungilnr eì ad
jtnionem vcteirin in confinio Jiortoium l'ornila-

tianorum Alsietince y4ugust.ce ranms ah milliario
,

in supplementum ejiis addito cogtwmento deceni (ie-

meliorum . Ma A impossibile, che l' Alsietina acfpia

più bassa dell' Appia , e che solo serviva per il Tia-

slevere , a;tizi ivi nou per altro , che per la Nauina-
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cliia ; e per gli Orti , nò mai per bere , se non in

cnsi di bisogni , (jnnndo si risarcivano i ponti
, per

li quali l'altre acque passavano , comuni; asse un suo

ramo coll'Appia fuori di Roma, e perciò fuori del-

la porta Capena , ove da niun ponte potè esservi por-

tata sopra il Tevere? Direi perciò sicuramente, che

la parola AUicliuas fosse giunta apocrifi, e che TAp-
pia ricevesse supplifuento dalla Vergine detta anche

per testimonio di Dione Aiigusta , o da alcun rivo

vicino alla Vergine come d.ille parole di Frontino
,

che immediate seguono , si può raccorre : Hic via

Pr<viìcstinn ad niìilìarìain sexLuin divci lìculo fini-

strorsns pass. DCCCCLXXX. proxinn' viam Colla-

tinain , accipit fontetn , cujus ductus usquead Gè-
niellos ec. 11 qual sorgivo essere stato presso quello

della Vergine , non ]>uò negarsi , e il vedremo in

breve; né 1* Alsietina può essere sognata colà . Fron-

tino altrove nel lib- 2. la dice non Alsietina , ma
solo Augusta; yJd G('!ne//as tiimcn

,
qui locus est

ili Ira Spam f^eicrem, ubi j'ingitur cum ramo Aaga-
stoi ec. ove un'altra scorre/.ione non meno manife-

sta si scorge : Intra Speni yeiereta , cioè presso al-

la porta Maggiore l' Acqua Appia giammai non per-

venne . Il lesto portato sopra insogna doversi legge-

re : Infra Anicneni f eiereni , cioè a du-e di qua
dal luogo, ove coll'acquedotto de'l'Appia quello dell'

Anienc vecchio si univh j ove fuori della Porta Ca-

pena essere stati gli orti , il bagno , e il lago di Tor-

quato dissi nella prima llegi-^ne .

Eutropio nel secondo libro dice , aver Appio
condotto r ac<jua Claudia ; ma dal cognome dei lui--

desimo Appio prende PeipiiM'co . Lo Scrittor del li-

bro De l^iris lUustribus dice l'Aniene , errore si
,

ma non così grosso .

L'Aniene Vecchio fu 39. anni dopo, cioè a ^.'^"^^''^

dire l'anno di Roma 4^1- condotto da INlauio Cu-
rio Dentato , e da Lucio Papirio Cursore Censori

,

de nuinubiis Imstiuni , lo Scrittor De riris lUuslri-

biis dice §. 33: Ex nianubii<; de Pjrrho capiis
,

scrive Frontino . Preodevasi dal Teverone . Concipitur

(Frontino dice) Anio veius supra Tibar \X. mi-

liario extra portain Honìaìiani , ubi j>arlitn in Ti-

biirlinum distribuilur usur/i . Ductus ejus hnhe! l"n-

gitudincm ita exigente libramento passuum XLJl IM.
e e 2
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ex co riviisct suhlrrraiieits passiuun XLIIMCCXCP'^Il
subtractione S'inra lerrani passuum D C C f I 2. E
più sotto : fnri:>U distribuì yclns Aiiio Fico Pu-

hlicii ad portam Tri^cuiinam
,

qui locus Salina

appellntur : e })iii sotto al libro 2. cL Jnio I etus

vluiibus ex caussis , </uo interiore; excipitur riìinus

salubris , in hortoruni rigationem at<jUP in ipsius

urbis sordidiora exiret ministerin . Sicché possiamo

concili uJei'iie, eli» per mi non; spesa fosse fatto en-

trare in llom-i sul!' acquedotto dell" Appia , a cui

congiungevasi , dov'erano gli Orti Torquaziani , e il

luogo detto Dieci Gemelli , come le parole nel par-

lar dell" Appia portate già ci mostrano , ed ebbero

i castelli 1' una , e I" altra contigui sul fin del Vico

Publicio presso le Saline , di maniera , die il gran

massiccio da Anastasio ilcscritto, facilmente fu il ca-

•'^^'P'*^'^* stello doppio (leir una , e deir alir' acqua ,

La Tepula lungo tempo dopo , cioè l' anno di

Rama 6'^8. nel Consolato di Marco Plauzio Ipseo
,

e di Fulvio Fiacco fu condotta
,

per relazione di

Frontino , da Gneo Servilio Cepione , e da Lucio

Cassio Longino Censori; Teiìuta concipitw (segue

egli) ina Latina nd XI. ìniliariuni divarticulo euri-

tibus ab Roma dexlrorsus niilliuni passuum. II. inde

rivo suo in urbem pcrdactbalur Juiice post nnxta :

JYani Agrippn ec. e più sotto al libro 1. Hujns n-

qure fontes nulli sunt : vcnis cpcibusdain consfabat
,

(juce intercept(i3 sunt in Julire . Caput ergo ejus ob-

servandum est a piscina Julicv. , di cui soprassiedo

il dir più
; perchè nel parlar della Giulia c#iivenà

compirne il discorso .

La Marzia fu poi condotta da Quinto Marzio

detto Re nel tempo della sua Pietura , di cui Pli-

nio nel libro 36. al e. i5. Sed dicantur vera aisii-

Tìiatione invida niiracula
,
qua;

, Q. Marcius Jiex

Jecit ; Is jussus a Senatu a<piarutn ylppice , Anienis,

Tepulce ductus rcjlccre , novani a nomine suo ap-

pellatam cuniculis ])er montes actis intra Prtetuice

suce tenipus adduxit . Essere ciò stato prima pensie-

ro del Re Anco Marzio dice il medesimo Plinio nel

3. del Ji ; ma con poca credibilità , come dal Do-
nati si osserva ; Cuni co Jicge ( sjie parrde) longe a

ditione lìomanoruin tani ipsa
, quuìn Regio , in qua

oricbntur , Romanis essct ignota: cotanto ò lungi,

the dal Re Anco Marzio fosse ella condotta , come ad
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.litri dallo parole di Plinio è partito di rnccorre .

Della bontà di quest' acqua il medesimo Plinio nel

3. del 3i- Clarìssima aqiiannn omnium in tato oj'-

hc Jrigoris , salubiitatiscjue palma prceconio Urbis

Martin, est in ter leliqua Deatn muiiera Urbi tribu-

ta , e più sotto; IJoruin amniuui coraparntione dij-

ferentia supradicta deprehenditur , cuìu quantum
f'^ir;;o tactu , tantum prrestet JSIartia /taustu . Quin-

di Frontino nel libro 11. dice cosi distribuite in Ro-

ma P ac(}ne , ut in primis 3/artia tota j.otui servi-

jet , et dcinceps reliquce secundunt suam quceque

qualitatem aptis usibus assignarentur ec. 11 suo prin-

cìpio da Plinio nel citato luoi^o si s])iega ; Uocaba'
tur ìia'C quondam AuJ'cja , Jons nutem ipse Pico-

nia . Oritur in ultimis montibus Pelignorum, trnn-

sit Mcn'sos , et Fucinum lacum , Romani non dubie

petens . Max specu mersa in Tiburtina se aperit

IX. M. P. Fornicibus structis perducta . Frontino

scrìve di sette sole mii!,lia sopra terra . Strabone la

dice nascere dal Iago Fucino, oggi di Celano, né

affatto erra; poicbè da quell'acqua esce, come che

il primo suo fonte da Strabene non osservato si tac-

cia . Quello, che Frontino n"ha lasciato scritto, ec-

colo : Concipitnr 3Iarcia ina Ualerin od millia-

rium XXXIII. diverticulo euntibus ab Urbe Roma
depctrorsus nullium passum III, via Sublacensi . . .

Dactus ejus ìinbet longitudinem a capite ad Urbeni

pass. LX. mi/lium , et DCCX. et semis . Destinata

per bere a tutta la Città , non tutta per un luo-

go v'entrava . La parte , che al Celio , e ad altri

luoghi al Celio soggetti dovea servire
,
per la porta

Maggiore v'era introdotta , come coli' occasione del-

la Giulia dirò fra poco. Di quella , che per l'Esqui-

lie diffondevasi , durano molti archi , ed un castello

tra S. Eusebio, e S. Bibiana , sul quale i Trofei di

Mario dissi stati , e la dirittura di quegli archi fa

scorgere , che traile porte Maggiore , e di San Lo-

renzo ella entrava ; e che fossero della Marzia dalla

loro altezza ben' osservata si accerta . Un' altra parte

aver caminato colle mura fino alla porta \iminale ,

che dietro alle Terme Diocleziane era , non sì legge

solo in Frontino clov' egli dice
,

Qua; ad libram

Collis Viminalis jangitur . Inter * euntes ad fi-

minalein usque portarn dcvcniunt , ubi rursus e-
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mcrffunt ; ma di più 1" iscrizione , che è sulla porta

(li S. Lorcii/.o , fa fede, che ivi caminnva colle mura
Averla rt'Slimita Marco Agrippa scrive Plinio nel

luogo portato, o Dione anch' egli nel 49- ^§g'""Sen-
dovi , che a molli altri luoghi della Città la distese.

Oggi rovinati in buona parte i suoi acquedotti , (\»de

nel Teverone , con cui meschiata va al Tevere : e

piacesse al Cielo, che alcun Pontefice la riconduces-

se j non perchè, dopo tolto coli' uso dei panni lini

mutati, e lavati spesso l'abuso dello tante Terme,
Roma non abbia acque a sovrabbondanza , ma per
la sua cotanto lodata bontà . Gli antichi suoi acque-

dotti si trovano spesso ripieni di un marmo bello,

che chiamano Alabastro, fatto d'acqua , e terra impe-
trila (i) .

Giulia. l-'fì Giulia nel Cunpo Lucnllano nasceva ; ad
ìiiìUinriiim ab Urhe XII. l'ia Latina . Fu condot-
ta da Agrij)pa nel Consolato d" Augusto , e di Lelio

\olcazio l'anno ^/i. di cui Dione cnsi dice nel 4^.

p. /^'òo. Hoc eodem tempore aqua dieta Julia dueta
canalibus in TJrhcin fuit , iiidiquc toù prò bello

cantra percus<:ores lune a Consulibus celebrati

sani ; e le si dice dato il nome di Giulia da
un certo Giulio che la trovò . Frontino : ^c-
juìsitcsque ab inventore nonieti Julia? est datuin
)(.'l suo princii)io cosi egli scrivo: Julite in commen-

tariis ascriptus est modus quinariarum in DCXLIX.
ad caput menswa iniri non potuit

,
quoniam ex

pliiribus acquisitinnibus constai , et ad A /. ab Ur-
be niilliarium universa in piscinam recipitur , ubi
modus ejus mnnifestis mensuris efficit quinarias
^ICCìI. amplius quam in conimentariis quinarcis

DLIII. Scorreva mescolata colla Crabra , ma Agrip-
pa separandola volle condurla schietta , seu quia

( dfdla Crabra ) usuin improbavcrat , seu quia Tu-
sculanis possessoribus relinquendani credebat , se-

condo Frontino . Ben V unì (come si è detto) con
la Tepula , forse perchè ninna delle due separata era

di tanta quantità , di quanta ciascheduno degli altri

(i) Dell' acqua Marzia si ha un moiuunciUo nella me-
daglia riportata al n. 5i5.

s;



r>rque'!.)ltl ; in> l'intera spesa di special coiidottura vi

<oiiveniva . Si può da ciò coni^elturare , che li Giu-
lia fosse un raccolto di pii!i vene del territorio di

Frascati, o di Grotta Ferrala, le quali prima nella

Marrana (che fu l'antica (Jrabia ) entrali di passo

in passo , e poi da Agrippa per lo spazio di sei mi-
glia in UHM particolar piscina , acquistavano nome
d' act|ua (jiulia da chi n'inventò 1' unione; siccome
dall' altra parte della Via Latina ( e potè essere nel

Territorio di Marino) fu assai prima fatto della Te-
pula .

Queste due acque dunque entravano congiunte

in Poma da principio, ma di poi nel tempo di Fron-

tino distinte, siccome egli sttsso mostra dicendo nel

juimo : Una autem Julia, Martia quoque, quce

Tepuln interccfita , sicut supra. cìenionstravhnus
_y

r'n'o Juli're accesserat , tiun e a piscina ejasdeni Ju~
lice niodtini accipit ; ac proprio canali , et nomine
a^euit. , et a piscinis in eosdeni arcus recipiuntur .

Sunimus iis est Julice , inferior Tepnlce àeinde Mar-
ti(je , (pirp ad librain Collis Fiininalis jungitìtr : e

poco prima, ove l' aliez/.e di tulle l'acque divisa;

Tertiuììi Incuiìi tenet Julia
,
qunrlum lepida , de-

liinc Af:irtiti. . Gii archi duncjue della Marzia porta-

vano aiu-or la Tepnla , e la Giulia alquanto più alte

di ciasrhf'diHia delle quali una [);•,!( e enir.-iva per la

]>'»rta M:i;:5Ìore , ove essere stati gli orti Pallnziani

nella Regione 5. dicemmo. Quivi cbhern i ca.'^relli,

dai quali una parie entrava per l'i'scjuilie , un'altra

verso il Celio erano indirizzate. Il medesimo Fron-

tino : Prius tarnen pars Julice ari Sj^eni Teterem

e.rceptn Cnstellis CCLII. montis usihns difY'nidi-

tur. Martia autem parte sui post hortos Paliani ia-

nos in rivuni ,
qui vocatur J-ferculaneus , deficit se

per C/vIiitin , e la Giulia tra le altre alquanto della

Claudia vi ri^-evcva : Prceterca accepit jirnjìe urhem
posthortosPallantianos ex Claudia qjiinarins CI XJ J.

scrive lo stcs-^o h'ronlino nel seconrlo . Chi perciò

fuori della Pf>rl;» Maggiore presso al sinistro lato di

essa osserverà la mur.i:j[lia , vedr.i'ja da uno straccio

di acquedotto intersr^caia con tre forami uno sopra

l'altro, i d.'ic ;;ià alti (ch'essere della Giulia, e

della Tepula d>veLlern) assai picdo'i , ed alquanto

mnir-jiore l'inlìaio. c!r(;ia della Marzia.
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Le scorgerà meno alte della Glaaclia , e deìVA-

niene Nuovo , de' cui acquedotti si conservano ivi

appresso i residui, siccome incomparabilmente più

alle dell'altre (juattro acque per apininto secondo

l'ordine, che da Frontino se ne porla , (; del quale

in ultimo ragionerò . Un altra parte aver sftjuito col-.

la Mtrzia, e la Tepula le mura fino alla Porta Vi-

minale ho già detto sopra : e forse ned castello , che

ancor dura sotto i Trofei di Mario presso S. Eusebio,

i tre forami , che vi si veggono al pari , diffonde-

vano ancor' i\i le medesime tre acque distantemen-

te. Oggi è credibile, che rotte le antiche forme,

e guaste le piscine, la Giulia , come an(or la Tepu-
la, sieuo ritornate agli antichi , e naturali loro cor-

si nella Marrana .

ergine.
j ,^ Vergine dal irudesimo Agrippa quattro anni

dopo il terzo suo Consolato, cioè l'anno ^35. fu

condotta , secondo Frontino , essendo Consoli Cajo

Senzio , e Spurio Lucrezio. Plinio nel 3. del 3i.

Idem ( Agrippa ) et f^irginein adduxit ab odavi
lapidis diverticulo , duo rnil. pass. Pra^nestiiia via.

Uercidaneus rivas ,
qucin rcfagiens , ì irginis no-

men obtinait . Il qual principio è diversamente rac-

contato da Frontino : Concipitur ergo via Collati-

na ad milliarium octavuui palustribiis locis signi-

no circumjecto continendaruiii scatiirigimmi causa .

jédjuvalus ex conipluribus aliis arwisilionibus ve-

nit per longitadin m passuuin XFf^. mil. C'^. ex co

rivo subterraneo passimi XlIMCCCLXf^ supra
tei rani per passus MCCXL: ex eo substruclione ri-

vorum locis cowpluribus pas'snuin DXL. opere ar-

cuato nassuni DCC. ec. Ma il sito del gran sorgivo

dell" acqua Vergine, eh' è nella Tenuta di S. Maria
Maggiore , detta Salone , lungi da Roma otto miglia

in luogo palustre , come da Frontino si descrive
,

e non lontano dalla via Prenestina antica due miglia

intere , è prova evidente , che Plinio narra il vero :

né perciò il Testo di Frontino è scorretto, poi-

ché la via Collatina, che alla Tibuiliua essere

stala prossima dissi col Cluverio , alla Tenuta di Sa-

lone più della Prenestina dovette accostarsi ; e

Frontino stesso nelle parole da me un' altra

\olta portate dichiai-a evidente fralle vie Prenestina
,

e Collatina la viciuanza , dicendo : llic via Frane-
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stina ad inilìiariuni sextutn diverticalo sìm'strorsus

passuum DCCCCLXXX proxime inani Cotlatinam

accipit foiìtem ec. Da Salone pnssi 1" acqua Vergine

per un' altra Tenuta detta Bocca di Leone , e giunta

presso al Ponte della Mentana piega a sinistra non

verso la Porla Piiuiana , come altri credono, ma se-

condando il declivio del monte verso la Vigna di

Papa Giulio , ed entrando in Roma presso Muro Tor-

to , va colle radici del Piucio (in sotto la Trinità de'

Monti . Qui si divide in due rami di condotto pur

antico, uno verso la strada chiamata perciò de' Con-

dotti , e la Niuinacbia di Domiziano, l'altro verso

la Fontana di Trevi ; i quali davano a tutto l'antico

piano del Campo Marzo , e delie Regioni Settima , e

ÌNoua acgue abbondanti .

Perduta , Pio IV. la ricondusse ; prima del qua-

le per onera di JNicolò V. , e dì Sfsto IV. veniva

solo quella ])oca , cbe presso Ponte Salano si co-

glie , la quile essere una delle acquisizioni da Fron-

tino dette può argomentarsi . Di questa dovette al-

cuna parte far anticamente fontana nel Bosco d'Anna

Perenne , che ( come col Cluverio dissi ) era presso

il Tevere di qua dell'imbocco del Teverone , can-

tando Marziale nell'Epigramma 171. del primo libro:

Et quod virgineo cruore gnudet

Annce pomiferwn nemus Pcrennce

.

Degli archi , che poi sotto il Monte Pincio non lun-

gi dalla moderna fontana di Trevi avevano il princi-

pio ,
portai nella Regione settima l'Iscrizione regi-

strata dal Fulvio , e dal Marliauo , i quali aver se-

guito per lo spazio di 700. passi sino al Romano
Seminario mostrai parimente.

Fu detta Vergine, secondo Frontino nel 1. quod

quaerentibiis aquain niilitibus puclla virgancula quus^

darri venas monstravit
,
quas secati qui fodcrant ,

ingeiitem aquoe niodum inveneiiint . yEdicitla fonti

apposita hanc Virginem pictuva osteudit . Plinio nel

citato luogo dice : Juxta est Hcrculaneas rivus

,

quem refugiens , f^irginis nornen obtiiiuit . L'altra

etimologia da Cassiodoro addotta nella 6. epistola del

7. libro: Currit aqua f'^irgo sub delectaiioiie puris-

sima, qucE ideo sic appellata creditur
,
quod luillis

sordibus polluatur , fu forse considerazione de' meno
antichi . Esserle stato da Agrippa dato nome d' Au-j

e e 6
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gusta , scrive nel libro j/y. Dione p. 6o5. Aqiiam
fifi^ineam appeUataìfi suis suniptibus adducens (A-
grippa ) yJuf^u.stani noniinnvit : ma perrliè il jjonie

speciale d'Augusta fu poi dato ad ahr"acqua, restò

a questa 1' antico di Vergine .

Alsiecina L' Alsietiua fu quella, che da Augusto condotta
/^u^wifa. nello stesso, e iu poco diverso tempo da quello del-

la Wrgiue, Augusta fu detta . Frontino lib. J. Con-
cipilur ex laca Alsìctino Via Claudia milliario

XIV. diverficulo dextrorsus pass. FI. millium D.
Dìictus ejus efficit lon^itudinem pass. XXIIMLXXII.
Onde è certo , die dal F p.go nomato di Mar tignano

a destra della Claudia si traeva , come dal Gluverio

si argomenta j ed è quell'acqua, che per sotterraneo

cunicolo da quel lago uscendo, passa per la via Cassia

avanti all' Osteria dell' Isola ; acqua poco buona , co-

me Frontino dice poco sopra : Qare ratio nioy^erit

yiu2^iistuin nrovidf^ntissiinuni princinem producendi
ALsietina-n aquain , nucB vocatur Augusta , non sa-

tis perspicio , nalUus gratice , itnmo et paruin sa-

Inb'^em , et. nusquim in usus populi fluentem , frisi

forte quuin onus iVauimchice aggrederetur , ne
quid salahrioribus aquis detrahevet , hanc pvonrio

opere perduxit ; et qn')ii Nawnachice coeperat supc-

resse , hortis subjacentibus , et pririatorum us.bus

al irri^^ndum cmcessit . Sole.t tamen ex ea in

Transtyberina Regione qnnties pontcs reficiuntar

,

et a citeriore ripa aquce cessant ex necessitate in

subsidiwn /Jublicorum salientiwn dari . Non poten-

do altro essere il senso corrente , die per necessita

d' acqua nel Trastevere , ((uando per la refezione di

qualche ponte non vi potevano anlar le altre, che

Rom^ aveva, essersi usalo supplire coli' Alsietina .

In im altro luogo pur tronco nnnifestamente si scor-

ge parlar Frontino dell' ac(jua medesima : Ahi * et

inde cductus est in JYauìnachiani , non ejus causa
videi ur fa ctus .

Augusta. Augusta fu anche detta un' altr'acqua , che Au-
gusto imboccò nella Marzia di ugual bontà per sup-

plimento di quella , che tdora uelle siccità estive

calava. Frontino \\\).i:Idem Aiigustus in supplementuni

Murlice
, qunties siccitates agerent , auxilio alinm

aquam ejusdein bonitatis opere subterraneo perdu-

xit usque ad Alartire rivxun ,
qucc ab inveìitore ap^
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poìlatur Augusta . Nascitur uìiia fonlem Martine

ctifiis ductus , (ioiicc Martice accedat , efficìt passus

DCC(]. Questa tu imbocr.'ita pei nel];i Claudia , ma
in guisa tale , che all' una , ed ali altra supplisse.

Il medesimo Frontiuo poco dopo : yJugustce fons quia

Marciain sihi sujjicere apparvbat , in Clnudiam de-

j-ivatus est , manente nilnlvwinus prcesidiario in

Marciani , ut ila dcniuni Clnudiam oipiani adja-

varet Aumuta , si cani ductus Maiticc non coperei,

la qual' acqua non venendo in Roma por forma dì-

stinta , non fu computata yxr di\ersa dalle nove.
Della Claudia lu prima da Cajo Caligola Xm^^Q- Claudia

.

ratore cominciato l' Acijiiedr tto , e da Claudio suo

successore perfezionato . Di l'ontà dopo la Marzia si

giudicava la migliore. Prendevasi da due fonti no-

mati Ceruleo , e Curzio per la via di Subjaco . Fron- Fonti Ce.

lino nel i. Atteri nonien
,
qiiod ex Jontihus Cavu- e ni zìo e

lo et Curtio perducebatur , Cloiidice datimi . ìicpc

bonitate proxinia Marlice . Da Svetonio nel 20. di

quelP Imperatore al Curzio si aggiunge il nome d"Al-

budino : Claudice aquie gelìdos , et uberes fontes
,

quorum alteri Ca^rulco , alfe/i Curtio, et Albudino '^^^"'^^^'^

nomen est . simulque rivum Anienis Novi lapideo

opere in Urbeni perdurit , divisitque in phirimos ,

et ornatissimos lacus . Del suo piincipio Frontino co-

sì dice poco dopo : Concipitur via Sublacensi ad
milliarium XXX\ III. diverticulo sinistrorsus intra

passus ecc. ex Claudia fon tibus duobus amplissi-

mis , et speciosis Cceruloque ,
qui a similitudine ap-

pellatus est, et Curtio .... Claudice ductus ha-

bet longitudinem passuum XLP I. millium .

Questa col nuovo Aniene furono le più alte ac-

que di Roma per detto non solo di Frontino, ma
anche di Plinio nel e. i5. del libro i6. Vicit ante-

cedcntes aquarum ductus novissimum impendiuni

operis in eboati a C. Cesare , et perarti a Claudio,

Quippe a lapide quadragesimo ad eam excelsitatem

ut in onincs Urbis niontes levarentur , influxeic

Curtius , atqiie Cceruleus fontes . Erogatimi in id

opus sestertium ter millies . Del quale acquedotto

è parte oggi in piedi fuori della Porta di San Gio-

vanni per la via, che va a Frascati, e ISlarino, e

per il medesimo , ma più bassa , viene 1' acqua Fe-

lice da Sisto V. condotta . Poco lungi dalla Porta

e e 4
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Maggiore accostnlosi alle mura della Città sì scorge

elle al rmnco lato della medesima porta egli entrava.

Frontino dice, che i suoi archi finivano presso gli

Orti Pallanxiani , dove una parte dividevasi in fistole,

un" altra per altri archi falli poi da Nerone passava

per il Cello fino al Tempio di Claudio in si grand'

altezza che indi potè agevolmente andare allAvenli-

no , e al Palatino . Gli orti Pallanziani dicemmo
perciò essere poco dopo entrala la Porta Maggiore ;

giacché fin presso alia Porta gli archi per buon trat-

to delle mura ancor si scorgono , benché murati j

presso la qual porta la divisione dovette farsi . De-

gli archi Neronlani si veggono quasi continuati ii

residui poco dalla porta lungi , fin presso alla Chiesa

di Ì5. Giovanni , e Paolo, nella vigna contigua, don-

de la divisione potè cominciare j poiché una parto

verso 1" Aventino aver corso sul!" arco , che alla

Chiesa rovinata di S. Tnmnso , detto perciò in for-

niis , sì appoggia, nella Regione seconda già l'addi-

tai: Dell'altra parte, sotto S* Giovanni, e Paolo,

nella valle , ch'è tra! Cello , e '1 l'alatine altri ar-

chi si veggono , su i quali al Palatino passava ,

Gli archi IVeroniani oggi appajonn di materia

laterizia , ma gli altri , die son fuori delle mura
fatti di grosse pietre quadrate danno indizio , che

ancor questi fissero di non minor magnificenza ; on-

de quel , che oggi se ne vede , fu incrimisciatura

fatta loro forse in tempi meno felici ; e facilmente

fu quel ristoro , che agli antichi acquedotti aver or-

dinato il Re Teodorico addita 1' epistola 6, del libro

y. di Cassiodoro (1) •

untene L'Anlene nuovo fu anch' egli un rivo preso dal
nuovo, Teverone per la via di Subiaco ^2. miglia lungi da

Roma ; e sull'acquedotto della Claudia , ma con più

alto canale portato; di cui Frontino nel \. Anio No-
Tus Sublaceììsi via ad niilliariuni XLII. in suo

rivo excipitur ex flumine . Intorno alla qualità sua

soggiunge : Quod cuni tervas cultas circum se Jia-

(i) Gli ardii Nero:iiaai iio'i fnrou) ricoperti di opera

Laterizia poìteriv>rineiite , ma sempre ed in prima oria^inc

sono stati costrutti cosi, come sì vede chiaramente osscr

vandoli con attenzione .
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beat soli pinguis et inde ripas snlutiores etiam sine
pluvianim infuria limosuni , et turbulentwn fluii ;

ideoque a faucibus ductus interposita est piscina li'

maria , ubi ititer amiiein , et specwn consisteret
,

et liijuaretur nqiia . Sic quoque qaoties imbi cs su-

pcrveniunt , turbida pervenit in Urbeni . Assai me*
glio er« il rivo Ercolaneo , «he vi entrava : Jungi-
tur ei ri\>'is Herculaneus oriens eadeni via ad tnil-

liariuni XLf [[. e ref^ione fnntiurn Claudice trans

flumen , viamque , natura purissimus , sed mixtus
gratiam s/^lendoris sui awittit . Il suo tratto dal

meflesimo Frontino vien delineato così ; Ductus A'
nienis novi efficit pns9. LVIH. millinni DCC. ex eo

rivo subterrnneo passus XLIXMCCC. opere supra
terram passus IX. niilliuni CCCG. ; et ex eo sub-

struction ibus , aut opere arcuato suneriori parte

pluribus iocis passus XI f. millia DCCC; et propius

Urhem n W\. niilliario substruclione rivoruni pas-

sus DClX. opere arcuato passus VI. millia CDXCI.
Perveniva (^ come dissi) in Roma con la Claudia, e

perciò come quella ebbe presso la Porta maggiore il

suo primo castello, da cui si cominciava a diffon-

dere per \:\ Città , uno de' cui rami pervenne alle ra-

dici deir Aventino: Et pervenit in regionem vice IVo-

vce ori Hortos Asinianos , unde per illuni tracium

distribuitur . Rectus vero ductus secundum Spem
Veterem veniens intra portam E^quilinam in altos

rivos per urbem deducitur . Fu l' acqviedotto dell '

Amene nuovo rifatto da Frontino , il quale depu -

tato a ciò da Nerva , com'egli dice, diviselo, come
ancor fé' dell" ^tltre accjue, che in Roma prima ine-

scliiaridosi toglievano .-die migliori la bontà loro na-

tiva .

Ecco tutte 1' acque da Frontino trattate; delle

quali se più distinti io non porto i residui degli Ac-

quedotti , che se ne ritrovano fuori di Homa convie-

ne appagarsene ; poiché non solo ogni fabbrica d'ac-

quedotto ha dentro al sesto miglio sostenute più ac-

que , siccome afferma Frontino, ma anche l'andarli

ricercando per le campagne tanto dentro
, quanto di

la dal sesto miglio , sarebbe stata fatica altrettanto

grande, che vana
, per esserne buona parte distrutti,

e per lo più occulti sotterra . Le loro altezze sono

dal medesimo Frontino cosi distinte : AUissimus A~
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Ilio est novus ;
proxinia Claudia j fertiiim locwn

tenel Julia
,
quartum Tepula ; deìiinc Mavlia , qua:

capite etiaiti Clan.liie lihrnin lequat .... sexluin

tenct librce locwn Anio f ctus .... sc.quitnr hu-

jus librarli l'irlo ; deinde Appia .... Omnibus
huuiilior Abietina est, qure TruìTityherinas He^io-

ni , et maxime subjarentibiis locis servit . Il qual

ordine a chi (ìssn mente <).sser\a , ed esamina i re-

sidui degli antichi acquedulli , interamente giusto ri-

uscirà ,

Tutte 1' acque dunque del tempo di Fronti-

no erau nove: ma Plinio le dice solo sette ngl i5.

del libro ò6. parlando delle chiaviche , nelle quali

imboccavano al fine tutte ; Per ineatus corrivati se-

nteni amnes, cursusque proBcipìti torrentiutn modo ctc.

Per risposta si consideri, che la Giulia, e la Tepu-
la venendo prima di Frontino meschiate insieme , fu-

rono con ragione poste da Plinio per un sol fiume j

e parlando egli delle Chia\iche di Roma , non del

Trastevere, non vi potè intendere 1' Alsietina , che

oltre al Trastevere non si dilatava .

Altre acque essere slate dopo Frontino condotte

in Roma è certo, \ittore fra le prime e 1" ultime ne

conta in tutto venti , la Notìzia diciano^ e : ma per-

chè in ciò si possono prendere grossi errori
,
prima

potendo spesse volle essere posti più fonti di un solo

acquedotto , come , oltre la Claudia , si legge la Ce-

rulea in Vittore) secondariamente per aver molt' ac-

que non nuove preso il nome da alcun Imperadore,

che a qualche nuova fonte , o bagno , o fabbrica le

distese, come quel ramo dell'acqua Marzia, che

Trajana Trajano per uso delle sue Terme portò all'Aventino ,

sulV A- essere stato chiamato Acqua Trajana dissi , non seni-

ventmo .
^^^ ^ ^^^ miglior ripiego , che riferiixi al numero ,

il quale da Procopio se ne racconta . Nel i. della

Guerra Gotica e. i5. così egli scrive: Rom^v aquce-

ductus deceni , et quatuor numero sunt cacto ex

latere per priscos homines cedijicali , ndeo lati ,
al-

tique ut eques ibi equitare possit .

AI quale, come a persona, che in Roma lungo tem-

po dimorò con Belisario, e da quanto scrive si scor-

ge , che informazione esatta pigliò d'ogni cosa ,
il non

dar credito non par ragionevole . Delle quattordici

acque dunque le nove sono le raccontate da Fronti-
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no. Por compir T nltre ne restano cinque, che fra

le registrate da ^ itlore possono ricercarsi .

L'Acqua Trajana priinierameute , oltre a quella, Trajana.

che ho detta da Trajano distesa sull" Aventino , es-

sere stata acqua nuova condotta da lui in Knina do-

po le nuove da Frontino trattale , m'olii rovesci di

medaglie del medesimo Trajauo fanno fede, ne' qua-

li oltre leggersi l'acijua Trajana , si scorge impronta-

to il fonte colla tìgura d' uu uomo disteso presso

l'urna (1) essere questa venula mi Campo Vatica-

no chia nato oggi Borgo, insegna 1" Istromento della

Donazione delle cose del medesimo Borgo , che fé'

Carlo Msgno alla Gliiesa di S Pietro , la cui parti-

cella fu da me portala nel primo libro: -</ teitio la'

tere forma TrajoNa iisque in Porta Aurelia eie. e

negli atti di S. Giulio Senatore si legge : De liinc

jussu f^iteltiì Anloninus duetus est a carnejicdbus

via Aurelia juxta formain Trnjanam , et capite

plexiis , la quale fu facilmente quel grand' acquedot-

to sotterraneo , che dissi nel capo ultimo dell' Ah-
tico Vejo ritrovarsi fra Formello , e il Castello dell'

Isola . Uno de' suoi fonti stimo quasi certo essere

stata quell' ac(jua , che nascendo sul confine tra Cam-
pagnano , e Formello, di\ide que' due territorii , e

passando sotto la devota Chiesa di S. Maria del Sorbo

mette 1 el fiume Valca , -
/

La Sabatina essere la derivata dal lago Sabati-

no, modernamente detto di Bracciano, o dell' An-
guillara , o piuttosto da piìi sorgenti , che sono presso

quel Lago , mostrasi d.dl" antico acquedotto durante

quasi tutto : per il quale ha poi Paolo Quinto con-

dotta nel Trastevere Ir-cqua detta da lui Paola , rac-

colta dai soprannominali sorgivi. Oggi riesce acqua

assai grossa ; ma ne' suoi sorgivi è buonissima ; onde

si argomenta , che il terreno per cui 1' acquedotto

sotterraneo passa , le dia la grevezza j e Domenico
Castelli Architetto, che alla fabbrica di quei con-

dotti fu sopra in tendente per Carlo INIaderno , un di

ragionandone mi soggiunse aver trovato , che gli

(1) Qaeita medaglia si riporta al n. 69.
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.

Antichi vi avevnno fallo nel di dentro una fodera

di grandi, e grossi mattoni, e di tal forma, che
stavano l' uno coli' altro incastrati , affinchè né per

fessure l'umore, o altra quii ila del terreno potesse

penetrarvi .

La Giminia facilmente dal monte Cimino deri-
Giminia. vava ; V acqu i del Lago Cimino , come poco salu-

bre , ed insieme lontanissima , non meritava sì gran

spesa di conduttura . A pie de' monti Cimini non
mancavano sorgivi grandi d' acque , ed in sj^ecie ne'

Territorj di Vignanello . I! Panvinio la slima colla Sa-

batina un'ac<|ua medesima ; con qual ragione non so

immaginarlo, mentre nella Sibatina 1" antico acque-

dotto è stato tutto ritrovato , il quale non solo è

dal monte Cimino lontanissimo , ma a.iche fuori d'dla

dirittura tra '1 Cim'no , e Roma ; né di hù di là dal

Lago di Bracciano si trova più orma • Più vicino ,

e più diritto le fu quello della Trajana , iu cui

aver imboccato ha meno di difficoltà .

Delia Dannata a me par molto buono il con-
Dannata getturar del Donili , eh' ella fosse 1' acqua Crabra

detta così , perché fu da Agrippa esclusa prima
dalla Giulia, sea quia usutn iinprobaverat etc. la

qual Crabra esser' oggi la Marana è sentenza comu-
ne . Da chi fosse poi condotta a Roma non si st :

ma l'essere stala condotta così sopra terra senza

forma è segno, che per solo adacquamento d' Orli
,

o altro uso vile ha servito: né fu condotla tutta
,

perchè una gran parte va dirittamente a mettere

nel Teverone .

L'Antoniniana fu un fonte, cheCaracalla aggiunse

niana ^^^^ Marzia . Così dalle Iscrizioni , che sulla porla di

S. Lorenzo si leggono, io raccolgo, e sono, come se-

gue :

IMP. CAESAR. DIVI . IVLIT . F. AVGVSTVS
PONTIFEX . ìMAXIMVS . COS. XII.

TRIBVNIC. POTESTAT. XIX. IMP. XIII

RIVOS . AQVARVM OMNIVM , REFECIT .
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IMP. CAES. M. AVRELIVS A?sTONINVS PIVS

FELIX , AVG. PART. MAX.

BllIT. MAXIMVS PONTIFEX . MAXIMVS .

AQVAM.MARCIAMVARTIS.KASIBVSÌMPEDITAM

PVRGATO. FONTE. EXGIS. ET PERFORATLS

MOXTIBVS .

RESTITYTA.FORMA.ADQVISITO ETIAM FONTE
NOVO . ANTONI NIANO

IN . SACRAM . VRBEM SVAM. PERD\ CENDAM.

C\ RAVIT .

LMP. TITVS.CAES. DIVI. F. VESPASIANVS, AVO.

PONT. MAX. TRIBVNICIAE. POTEST. IX,

IMP. XV. GENS. COS. VII. DESIGN. VIII.

RI VCM. AQVAE . MARCIAE .

RESTAVRAVIT. DILAPSVM . REFECIT.

ET AQVAM.QVAE IN VSV ESSE DESIERAT REDV'XIT

Ohre le nove acque di Frontino eccone trovate al-

tre cinque , che in tulio fanno quatlorclici ; e se

quest' ultima non sembra forse da essere posta per

uno de" principali acf[uedotli
,
giacché neppur l'Au-

gusta , ctie nella Marzia entrava , fralle nove di Fron-
tino si conta

, potrà annoverarsi la seguente .

L' Algenziana qual' acqua fosse io non so ; ma il n^^^""'*
nome sembra derivato da alcun luogo , e forse dal

monte Algido , eh" è quello fra Frascati , e Rocca

di Papa j da cui non è difficile fosse portata a Roma
qualch' acqua . Nasce in buona altezza del monte
Algido quel gran capo, che modernamente dal Car-

dinal' Aldobrandino condotto nel suo Giardino di Fra-

scati , Belvedere detto , fa tante maraviglie d' inge-

gnose fonti , e di giuochi ; il quale vicino a Roma
,

e di copia d' acqua , e d'altezza cospicuo non è gran

fatto , che da alcun Imperadore vi fosse tiralo
,

Dell' altre contate da Vittore , e dalla Notizia
,

e specialmente dì quelle , che da Imperadori hanno
il nome

,
quali sono 1' Aurelia , la Settimiana , Aurelio.

la Scveriana , P Alessandrina . non *i può far ^^ttimia'
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^dj/er/a- giudizio , ch'elle fossero actjae coii'lotte di iiuo-
na . vo di fuori , ma sole partì , e rami d' acqucd;jLli

,

drina .

quali quegi Iriiperadon nella Luta distesero (jual-

ch" acqua antica a nuovi usi , come il ramo della

Marzia da Trajano condotta sali' Aventino . Così 1 A-
lessandrìna

, pare che accenni Lampridio e. a'J. es-

sere stata acqua non nuova; ni delle vecchie tirata

dall' imperador Alessandro alle Terme sue : In his

Thermas noininis sui juxta eas , ance IVeroniatice

fuentnt , a^jua inducta
,
qute Alexandrina nane

dicitur . Della Settimiana poi , e della Severiana, chd

diremo ? Hanno ambedue il nome di Settimio Seve-
ro , il quale se avesse nella Città condotte due acque
distinte

, par duro , che gì' Istorici non avessero fatta

menzione pur di una . Fece egli Terme , bai;ni , e

più fabbriche in Trastevere , e presso la porta Cnpe-
ua , dove più rami dell'antiche acque da luì distesi

poterono aver que' nomi .

Annia . Restano 1' Annia , e 1' Erculrnea . Dell' Annìa
Ercula- non mi piace il giudizio dì GuiSo Panzirolo , che

crede doversi dir'Ania , ed essere stata 1' acqua dell'

Aniene . Veramente il non leggersi in Vittore 1' A-
niene vecchio , né il nuovo , fa non lievemente pro-

• sumere , che nello scorso di più e ]iiù secali (juelie

lunghezze di nomi Aniene Nuovo , e Aniene Vecchio

fossero dall'uso scorciate, e perciò l'acqua del \ ec-

chio si dicesse compendiosamente Ania , <h1 Annia ,

Rivo Er- quella d«d Nuovo dai rivo Erculaneo , che v'entrava,

culaneo . Eicnlanea solesse chiamarsi . Ammesso ciò ,
1' ag-

giunte del nuovo Vittore , che soìio AiìÌo novus ,

y4•.novelas , Aibudina , Crabrn , sì .s<;uo;n-ono fred-

de, e vane aggiunte per supplirvi quell' ar(|i'.e , eh'

altri non sapeva ritrovarvi .

Alsia Se- Nella Notizia si leggono di più 1' ANìa , e la

Una, Setìna acque a me incognite, e per non dissimular-

ne 1' intero sentimento , da me non credute , essen-

do Sozze, e Palo, che fu l'antico Alsio , luoghi più

bassi di lloma. Ed io non islimo affatto inveri^imile

il sospetto cadutomi in mente , che questa non sia

una delle solite inavvertenze d e' Copiatori , i qu.di

ingannati dalla diversità , colla quale è st-ita chia-

mata (|uest' ac(jU.i di tinisten iena , /J,dsiri/na , ed

Jlalsientina , e trovandola replicata ne' Codici , di

un' acqua ne abbiano fitto du^ , scrivendo in luogo

à'Chietina , Alsia , e Satina .
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Le Chiaviche .

CAPO QUINTO.
li^ e dell* altre cose antiche quasi ogni discorso sì è Chi'K^i-

fatto a teutoni; nelle Cliiavichc, come in cose sol- ,„^

terranee non soggette agli occhi seguirà ciò maggior-

mente , onde dovrà chi legge apjuigarsi di quel po-

co , che potrà dirsene. Le prinie lurono opra di

Tarquiuiu Prisco , afdne dì seccare le pahuli dell'ac-

que, o sorgenti, o piovane;, che da' c()]li di Roma
scolavano nelle valli . Livio nel primo e. 16. et ìn-

fiììia Urbis loca circa Forum , alioxque interjectas

collibns comnilles
,

quia, ex planis ìocis linudfacile
evehehant aquas , cloacis e fasiii^io in Tiberini du-

ctis siccat . Lo slesso scrive Dionigi nel 3. Queste

fatte di più rami tra il Campidoglio , il Palatino
,

e il Quirinale non altr(i\e poterono concorrere , che

nel t oro ; donde 1" acqua per una sola portavasi al

Tevere ; e perchè non sotto edifizj , ma sotto strade

pubbliche solevano allora farsi , come il medesimo
Livio accenna nel fine del 5. e. 3o, Ea est causa ut

veteres cloncce primo per pub/icuni ductcc nane pri-

Tiitu passim subeant tecta ctc. ha molto del proba-

bile , che per cotal chiavica dal Foro al Tevere la

strada allora detta IVova nel tempo del medesimo
Tirquiuìo si aprisse; col quii nome poi ancorché anti-

chissima , fu sempre cliiam;ita . Se fra il Palatino , e 11

Celio fece quel Re chiavica alcuna
, questa non è ve-

risimile , che concorresse a (juel Foro coli' altre, es-

sendo la sua vìa meno distorta , e più breve al Te-
vere per la valle del Circo .

La INLissima , cioè a dire quella , che dal Foro Cloaca

al Tevere portava V acque dell'altre, essere slata ope- 'W«^^'"»«-

ra di Tarqulnio Superbo si narra da Livio nel pri-

mo e. 21. Foros in Ciico faciendos , Cloacamque
maximam reccptaculum omnium purs^amejitorum
Urbis sub terram agendnm

, quibus duobus operibus

vix nova hasc magn iji cenlia quicquam adcvquare
potuit . Per qual parte dunque diremo , che 1' aves-

se Prisco indirizzate ? eppiu'o si sa , che gli stagni

del \ elabro, e del Foro furono seccati da lui , eia
via delta IVova prima, ch'egli morisse, era fatta.

La serie di quanto vcrisimihpente seguì è facile, se-
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coiido il creder mio , a scorgersi , Accresciuti a Ro-
ma i monti \ imiiiole , Esijuilino , o parte del Qui-

Chiavi-
j.j|^,^|g se non tutto , nuovi rami di chiaviche fa-

che (Ji j. . , p ' T. •

Taniui- it'^o rti mestieri Ira monte , e monte a noma in-

nio óu' grandita ; ond' c^ argomentabile, che, o Superbo, o
perbo

. prima di lui Tullio le accrescesie . Dionigi nel 4'

p. 246. le narra fatte da Superbo : El simili cupiejis

in principatu suo opera quce , avus ejus iniperfecla

reliqueral absolrere , cìoacas nimìnuii quce ad ege~

rendavi colluviem ille fodere cceperat usqiie ad
flumen pcrducere eie. E perchè questa fatta da Pri-

sco tra il Foro , e il fiume non era più forse abi-

le a ricevere tante acque nuove , Superbo di mag-
gior capacità , e magnificenza dovette rifarla . Oltre

Chiavica Livio narra ancor Dionigi poco dopo la Massima es-

sere stata opera di Superbo , dicendo della plebe nel

Circo , nelle Chiaviche faticante ; pars subterra-

ìieos riinnhantur cuniculos et fingcbaiìt in eis for-
nices

;
pars exciiahtnt porticus eie. , ove forse in-

tende le volte prima fatte da Prisco .

. Altre Chiaviche furono dipoi fatte da Marco

che di Ca Catone , e Valerio Fiacco Censori . Livio nel c^. del-

fine, e di la 4" c. 2Q. Opera deinde facienda ex pecunia in.

r lacco . Qfi,ji rQjji decreta , lacus sternendos lapide , dnter-

gondasque qua opwi esset cloacas : In Aventino, et

in aliis pnrtibus
,
qua ncnduni erant , Censores

,

faciendas loca\>erunt . Sull' Aventino per il naturai

declìvio del Monte non fu bisogno dì chiaviche , e

molto meno nel basso angusto fra 1" Aventino , ed

il fiume : onde qu'dle , che fatte uell" Aventino dice

Livio, facilmente furono nel fondo tra il monte, e

il Circo. Fra la bocca della Cloaca Massima, ed i

pilastri de! Ponte Sublicio due altre bocche antiche

si veggono ; per una delle (juali oggi la Marrana , do-

po scorsa la valle de Cerchi , sotterrandosi entra in

Tevere . Erano queste forse le fatte da Catone , e

da Fiacco neU' Aventino .

Chiavi- Finalmente Agrippa sotto Augusto non purgò
che d' A- 5q]q ig vecchie ,

per le quali scrive nel /\Q. Dio-
grippa

.

^^ ^ aver Agrippa navigato al Tevere , ma fé' anche

delle nuove , di maniera che Roma si potè dir pen-

sile , e navigabile sotterra . Dione al citato luogo , e

pili ampiamente Plinio nel i5 del libro, 36. P/yp-

terea cloacas operimi omnium dicLu maximum suf-
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Jossis moìitibus, atqae ( utpaulo unte vetulimiis) Urbe
pensili , subtcrque navicata . A M. Agrippa iti

y'Eililitate post Consulatuin per mealus corrivati se-

ptein nnines , carsusque prcecipiti forrentiuni modo
raperò , atqiie auferre omnia concti insuoer mole

imbrinm concitati , vada ac luterà, quaiiunt : ali-

quando Tiberis retro infusi recipiunt fiiictiis ;
pa-

gnantque d'\>ersi aquaruni itnvetas intiis , et tnineii

obnixa JirnrUas resisiit etc. Una ilelìe t|uali Chia-

viche da Agrippa fatte è probabilmente qucll" antica
,

die nel Campo Marzo da lui ornato di labbriche

porta in Tevere presso a Ripelta 1' acqua di Trevi

condotta da lui in Roma , e vi fa voltare un mo-
lino . Fu forse ancUe d" Aj^rippa quell' antico chia-

\ icone , enti coli * occasione di un'altro moderno co-

miuciato da Gregorio XV. e da Urbano Vili, pro-

seguito dal Tevere al Corso , ed indi al Quirinale
,

ed al Piucio con evidente commodo delle cantiue di

-

seccate , le quali prima solevano patir d' acqua , fu

incontrato al fianco della Rotonda . Questo dalla via

de" Chiavari piegando verso la Cliiesa di S. Ignazio

al Quirinale cammina ; ed in esso più altre chia-

viche dall' una parte , e dall' altra entrano pur' an-

tiche , ed alcune portano acqua siccome una in spe-

cie con un capo assai grosso nel cavare il fonda-

mento della facciata di Sani' Ignazio fu scoperta
;

dacché e dell'antico fiume Petronia , e di taut" altre

acque nascenti allora in Roma , che oggi non si veg-

gono più, ogni maraviglia si potè torre . Un altro

se ne scuoprì pochi anni sono fra l'Olmo , e Pasqui-

no , e fu comincialo a rinettare , ma non fu prose-

guito . Così si scorge , che non solamente Roma fra

colle , e colle , ma ancora in piano del Campo Mar-
zo fu da Agrippa fatto pensile sopra volte.

In tem|)i meno aniiclii di aver Gregorio IX. Pon- CU avi.

lefice ripulite le vecchie, ed ancor fatte delle nuo- z-*"

'"^

ve scrive il Platina , di' esser deono parte delle mo- IX.

derne , e perciò di si to assai meno basse delle anti-

che (0 •

(i) Anche Onorio III. predecessore di Gregorio IX. fe-

ce nuove cloaclie, come si iileva ilal Cardinale di Aragona nel-

la iua rifa .

intono
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Encrìmìi Sì ammirano coinli f:hi;iviclie da Plinio nel Juo-

delUChia go additato , seguendo egli di scrivere : Trnhuntur
viche Ho-

fjiffjgg interncB tanùn non succumbentibuscaussis ope-

ris : pulsant ruinre sponte ffrceci.oile.s , aut impactce
ìiicendiis ; quatitur solimi terreniotibus , durant ta-

ìiien a Tarquinio Prisco annis DCCC. prope inex-

pii^nabìles eie. Esaggerazioni non minori ne fa Dio-

nigi nel 3. Milli sane tria niagnijicenlissinia l'iden-

tur , ex quibus maxime apparet tinif)litu lo /{orna-

rli Imperli , ^(piceduclus , / ice stratce , et Cloaca'

nini fabric'im reputanti non solimi utilitatem ope-

ruìu .... veriim etiam inipensarum magnitudi-
nem

,
qunm vel bine licet conjicere

,
quod , ut af-

Jirinat C. yìquilias , ncglertas aliquando C'oacas,

et non aniplius transmittt^ntes aquas , Censores mil-

le Inlentis purgnndas ac reparandas locavciini , cioè

a dire 600. mìl;i scudi d' oro , somma da {'ar inar-

care ogni ciglio . Slrahonc eguali maraviglie ne scri-

ve nel 5. p. i65. afTennandole tanto ampie, che

criìcamerntcv lapide pervia currui Jieni semitam

reliquciunt , da cui non discorda Plinio nel sopracci-

tato luogo soggiungendo : AmpUtudinem cavis eani

focisse ( T.ìrquiiiio Prisco) nroditur , ut \'ehenì fce-

nì large onustam transmitteret . Dalle quali volte

ancora duranti sono sostenete non solo strade , e

pia/ZiCe , ma pr-r lo più fabbriche d'altezza bene spes-

so smisurata con intera , e sicura stabilità ; onde len-

comio , che trassi odoro in persona del Re l'eodorico

ne fa nell'epìstola ^o. del lib 3. non è iper]>')lico :

Oucs tantum visentibus conferunt stuporem , ut a-

liarum Cii'itatum possint miracnla superare . / i-

deas illic flur>ios quasi inontibus concavis clausos

j'er ingentia stagna decurrere . f' ideas structis na-

\ibiis per aquas rapidas cum minima solliciludine

navi 'j^ tri , ne prcecipitato torrenti marina possint

nauj'ragia suslinere . Hinc Roma singularis quanta

in te sit potest colligi magnitudo . Qikp enim Urhs

nudeat tuis culminibus contendere
,
quando nec ì-

ma possu'it similitudinem reperire ? Magnificenza , a

cui il non essere visibile fa gran pregiudizio : ed in

vero, se si ammira in Venezia la bella varietà d-.A-

le strade fra l'acque, stupor non minore concepi-

rebbono di Roma gli animi in vedere le gran volte

sulle quali sullevala una sì vasta Città s' erge in
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aere sovra fiumi , e si può dire , che antioaniente

sovra abissi di acque si ergesse . Onde il Vaticinio

dell'Apocalisse descrivente Roma Etnica adoratrice

d'ogni falsa Dcilh , e insanguinati d' innumeiabili

migliaja di Mailiri , sotto specie di meretrice: Me-
retvicis rnagncc

,
qncG sedet su/>t/- aiinas muìtas ec.

con tutto che nel senso mistico l'acque fossero i po-

poli , a' quali comandava : ^quce popiili sunt , et

gentes , et Iìììs;ucc ; nulladinieno Ictleralmenie anco-

ra , e pianamente le tante acque , che aveva ella

sotto , ci rappresenta . Vaticinio nelW invasioni , che

Roma pati poi da' Barbari
, pur troppo avverato

,

dalie quali ogni amica grandez^.a Romana ebbe fine .

Fine del Terzo Tomo
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Euripus in Circo 3. 224.

Fanwn Carmentae 2. 252.

Favissae Capitolinae 2. 33 1.

Ficeliae 2. 108.

Ficus ad lacum Curtii 1. 209.
Navia 2. iSg.

Huminalis 2. i57. 3. l5o.

Velahvensis 3 1 59.

Fides Candida 2. 345.

Fieli ilae 2. 20.o
Fons. Egcriae i. i58.

Lollianus 3. 282.

P/a ef Fallili 3 3o6.

Fornix Sterlina euni signis 3. 225.

Stertinii in Foro Boario 2. 262.

Fortuna Manimosa 3. 280.

Publica in colle 2. 78-

Respiciens 3, 196.

Forum Antonini 3. 124.

Ar'chemoriuin 2. 109.

Argentariurn 2, 241-

Augusti 2. 239.

Boariuìu 2. 255.

Caesaris 2. 2 36.

Cupidinis 1, 3 12.

Nervae 2. 240.

OliLorium 3. 25S. 262.

Pisca riunì 2. 25 1.

Piscatorium 3. 336.

Pistorium 3. 3 18.

Bo'iKiìiuin 2. i36.

Sailustii 2. f)2.
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Forum Suariwn i. i^5.

Tauri 2. 257.

Tra]ani ti. 2^2.

Transitorium 1 . 3 1 8

.

Vespasiani i. 227.

Fossae Cluiliae i. 170.

Gaianium 3. 368.

Gemelli decem 1, 167.

Geinoniae Scalae 2. 293. 3. 3o5«

Genium populi Romani 2. 347'
Germalum 3. i52.

Gradus Aurelii 2. 207.

PuLchri Littoris 3. i58.

G raecostasis 2 . i 54

,

Hecalonstjlon 3. 107.

Hercules cubans 3, 343.
Olivarius 3. 267.
Triumphalis 3. 247.

JFforologium Campi Martii 3. 80.

Horrea Aniceti 3. 3 16.

Domitiani Aug. ivi.

Galbae 3. 317.
Fargunteii 3. 3 16.

Horreornm Galhianorum Fortuna ivi.

Horli Agrippar. 3. 54-

Argiani o Largiani 2. 125.

Asiniani 3. 277.
Caesaris 5. 333.

//o/Z< Ca/7' e« Neronis 3. 36o,

Crassipedis 1. i54.

Domitiae 3. 362.

Galbae Imperatoris 3. 34^*

Getae ivi.

Lamiae 2. 3o.

Lucalii 3. i38.

Martialis 3. 355.

Maecenntis 2. 29.

Ovidii 3. 373.

Pallantìani 2. 19.

lieguli Caussidici 3. 373
Satlastiani 2. 92.
Torquati 1. 167.

Torquatiani 2. 20.

Variani 2. 18.



4o5

Janiculus mons 3. 338.

Janiis Septimìanus ivi,

Jani duo Celebris mercatorum locus a. 220.

publici ivi.

Insula Phelidii 3. i43.

Tiberina 3. 348.
Jovis Coenalio 3. i'j6.

Jsis Athenodoria 3. 2178.

Patritia 2. 35.

Isium 3. 127.

Jsium Metellinuni \, 21 3.

Jupiter Ponipejanus 3. 110.

Lacus Curtius 2. 208.

Juturnae 2. 182.

Pastoris 1. 229.

Philipp i Aug. 3. 347-
Protncthei 2. 23.

Salutar is 1. iSj.

Sanctus 1. i5y.

ServiliUS 2. 189.

Thermarum Ncronis 3. $7.

Torquali \. 167.

Vespasiani i. i56.
Zrt/?i5 Manalis 1. i46.

Lararium 3. 177.
Latomiae 2. 166. 282.

Lavacrum Agrippinae 2. 47*

Eliogabali 1. i54.
.."I*

Laurus Vipsanae 3. 59.

Lautulae aquae vedi Lutheolae

Lotos 1. 3o8.

Zac/ f/uo 1. 21 3. 1. 295.

Platanorum 3 109.

Lacus Bellonae 2. 333.

Camoenarum i. i53.

Egeriae 1. i58.

Esquilinus 2. 11.

Fagulalis 2, 10.

Hilernae 3. 32 1.

Junonis Lucinae 2. 36'

Larum 2. 2o3.

Lavernae 2. 69. 3. 3o4.

Laurentinus 3. 3o2.

Lucinae ubi erat Tcrentus 3. 97.
« e
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Liiciis Mavortianus 3. 142

Mephitis 2. 36.

Paetilinus 1. Sa.

Paetilinus major 3. i44*

Querquetulanus 2. 9.

liubiginis 3. 187.

Setneiis o. 267.
presine 2 184.

.

j4emilius 2. 345.

Gallicus 1. 212.

Mai^ìius 1. 255.

Matutinus 1 . 212.

Lupa aenea 2. 162. 3. i5o.

Lupanaria 3. 23o.

Lupariae in Subiira 1. 197.

Lupercal 3. i49-

Lutheolae ad Jani Templum %. 2 il

Macellum Livianum 2. 4^.

Mngnum 1. 21 3.

Maliim punicum 2. 88.

Mammea 3. 174'

Mansiones Albanne 1. 201.

Saliorum 3. 160.

Mappa Aurea 3. 3 12.

Marsyas 2. 214.

Mausoleum Augusti 3. ^5.

Honorii 3. 368.

Meleagricum 3. i43.

Mela Sudaìis 1. 3o4.

Mica Aurea 1. 216.

Milliariuni Aureum 2. 200.

Minerva Chalcidica 3. i3i.

/« Assentino 3. 3o3.

Medica 2. 2i.

Vetus curn luco 3. i3i.

Mineruium 1. 199. 3. i3o.

Minutia Frumentaria 3. i4i'

f^etus ivi.

Moenia columna 2. 161

Moeniana 2. ^^'r

Monetae t. 282.

Mons Janiculus 3. 338.

Sacer 2. 60.

Septimius 2. 39.
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Mons f^aticuìius 3. 555.

f^iminalis. 2. ^6.

Monumentuni coniitis Herculis 2. loo.

Murus Mustellinus 3. 196.

Matatoriurn Caesaris 1. x63.

Novalia 3. 3i4-

Naurnachìa .lugusti 3. to 3. 332.

Caesaris 3. 33o.

Donùtiani 3. i34.

fetiis 2. 23.

NaumacÌLÌae 3. 33o.

Nemus Aìinae Peiennae 2. 102.

Cfl// ef Ludi 2. 22.

Festorum Lucariorum 2. 102.

JVbsocomiurn in Insula Tiberina 3. 35 1.

Njmphaeuni yilexandri 1. 62.

Marci i. -aS^.

Obeliscus in Insula Tiberina 3. 354-

/« f^alleano 3. 357.

Pro Gnomone in Campo Martio 5. 80.

Odeum 3. i34-

Officina Monbtae a. 337.

Officinae Minii 2. 88-

O/ea ari lacwn Curili 2, 20g.

Oi^i/e 3. 86.

Pagus Camopnarum 1. i6i.

Sucusanits 1, 194*

Palatiuin ylugustale 3. 162,

Licinianum 2. 23.

Pallacìium 2. 187.

Palus Caprea 3. 58.

Pantheon 3. 44-

Pentapjlon Jovls arbllratorls 3. 192.

Penus 2 187.

Petra Scelerata 1. 229.

Petronla amnls 3. 102.

P//<f Horatla 2. 211.

Naris 2. 80.

Tlburtlna 2. 107.

Pirus 2. 108.

Piscina publica 3. 271,

Platanon 3. 3 12.

Po«5 Calignlae 3. 167.

Porta Carmcntalis 2, 253.

e e a
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Porta Pandana 2. 280*

Stercoraria 2. 2^6.

V^etus Palata 3. i53.

Porticus Aeinilia 3. 3 14.

Apollinis 3. i83.

Argonautarum 3. iij.

Bonus Eventus 3. 5q.

Q. Catuli 3. 198.

Claudii Martialis 1. 23 1.

Constantini 2 ii6.

Corinlhia Cu. Octavii 3. 42.

Europae 3. c)3.

Extra Trigeminam et post N'avalla 3. 3i5.

Fabaria 3. 3 14.

Qallieni Aug. 3. iSy.

Gordiani Aug. 3. i36.

Hecatonstjlon 3, 107.

Ìai Aventiniini 3. 3i5"

J?i Clivo Capitolino 2. 2^4*
Inter Lignarios 3. 3i5.

Liviae 1. 2 3o.

Margaritaria 2. a4i.

Metalli 3. 12.

MilIlaria 2. g5.

Naslcae 2 296.

Neptunl 3. 119.

Octavlae 3. lO.

Phillppi 3. 44*

Polae 2. 118. i20.

Pompeii 3. 107.

Pompeii cum curia et Atrio 3. By.

Quirlni 2. ^7^.

fipsana^SSì.
Prata fiacchi 3. 202

Flaminia 3. 60. 104.

Mutia 3. 369.

Quintia , II'/

Pradura Praesentlsslma 1. 2 54-

Praedlolum Julli Paull 3. 373.

Privata Hadrlani 3. 280
Trajani 3. 3o4.

Pulclirum Llttus 3. 262.

Pulvlnar Solls 2. 77.

Puteal Llbonls 2. 212.
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Putìculi 2. 3l.

Quaestorum Schola i. 256.

Querquetulanuni Sacellum a. 9,
Querquetulanus Lucus , ivi.

Quietis Aedes 2. ig.

Templum 2. 7 5.

Quitini Porticus 2. ^y.
Sacellum 2. 101.

Templum JVovum 1. 108.

Hegia 1. 269.

Regia Nuniae 2. 188.

Servii Tullii 2. 35.

JRemuria 2. 296.

Jìetrices 1. i6j.

JRobur 2. 288.

Jìoma Quadrata 3. 159.

Rostra Populi Romani 2. i4i-

Rupes Tarpeia 2. 264.

Sacellum ante domuni Pontijieis Maximi 1. 286.

Cacae 3. 3oo.

Carmentae 2. 252.

Naeniae 2. 52.

/ov'/i Conser'valoris 2. 33.3.

Larium 1. 289, 3. 2o3.

Manine 3. 345.
Mulini Titini 3. 196.

Pudicitiae 2. 261.

Querquetulanum 2. 9.

Quirini 2. ^4- 101

Strcniae 1. 290.

Summaìium 2. 328.

Volupiae 3. 2o3. 23 1.

Sacrarium Augusti 3. 161.

Numae 3. 18.

Salioruni Collinorum 2. 86.

Saliorum Palatinorum 3. 169.

Saturni cani luco 3. 267.

Sacriportus 1. 3i3.

Saliìiue 3. 248.

Sama riunì 1. 21 5.

Saxum Carmentae 2. 264.

Tarpeium ivi .

Scalae Annulariae 2. 345.

Cac/ 3. 157.

e e? 3
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Gemoniae 2, 292. 3. 3o5.

Pulchri litloris ò. i6j.

Schola Capulatorum i. 256.

Cassil 3. 3i3.

Galli 1. 2 56.

Octaviae 3. i4-

Quaestoruni 1. 2S6.

Xantha 2. 206.

Secretarium Circi 3. 242,

Senalus 2. sSo.

Sellae Patroclianae 2. 2^8.

Senacalum ad portam Capenam 1. l54'

Aaveuin 2. i56.

Mulierum 2. 80.

Septa Agrippina 2. 118.

Trigaria 3. 89.

Septein domus Parthorwn 3, 281.

Septizonium 1. 25 1. 3. 2o4,

Seplizonium Severi 3. 204. 2jy.
VeLus 3. 2y8.

Sepulcrum Accae Laiirentiae in via nova 2. 25o

7F/, Agrippae 3. 102.

Aventini Res,is 3. 3o5.

Augustoruni 3. 7 5.

Calatinonun et Metellorum 1. 170.

Caà" Cestii 3, 32 0. 4- i-

Cincioriim 3. 204.

Claudiojum 2, 125.

Domitiorum 3. i4o.

Drusi et Britannici 3. 102.

£<//« Z, /^^e/i 3. 368.

Ilndriani Augusti 3. 362.

Hirtii et Pansae Coss.

Honorii 3. 368.

Horatiae 1. i48.

Horatiorum ivi .

Julii Caesaris Jlliac 3. 102.

Ludietii 3. 341-

Mariae Augustae 3. 368.

Marci Antonini Aug. 3. 366.

Metellorum 1. 170.

Numae 3. 339.
C^. Poblicii 2. 124.

Priscillae 1. i65.
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Sepulcrum Scìpionis j4fricani 3. 36y.

ScipiOHuni 1, 1^0.

Setvilioruni ivi

.

Statìi poetae 3. 34 1-

Sullae Felicis Dictaloris 3. loa.

Tatti 3. 3oo.

Thessali Medici i . i y i

.

Tribunorum a Folscis occisonnn 3.241.

Serapium 3. 129.

Sessorinm 1. 12.

Sestertium 2. 33.

Signa Dearum Sestine , Metiae , ac Tutilinae in

Circo . 3. 235.

Veneris Cloacinae 2. 2 2 3.

Signuvi Anseris ylr^enteam 2. 33g.

Jovis Imperatoris Praeneste advectum 2. 338.

Pueri Impuùeris 2. 249.
feriiimni 2. i^4> ^So.

Simulaci a Luporum 1

,

Sororium tigiilum 1. 327.

Specus Egeriae i. i58.

Spelunca Caci 3. 297.

«S/;e5 fetus 2.18,
Spoliarium \. 2 1 5

.

Spolium Samarium ivi .

Stabula quatuor Jactionum 3. i8.

Stadium 3. i32. 134.

Stagnum Agrippae 3. 67.

Neronis \. 226.

Stationes Municipìorum 2. 226,

Statua Accae 2. 290.

Aurea Victoriae 2 . 327.

/). J^«/i/ i/i Insula Tiberina 3. 353.

Equestris Cleliae 1 . 294.

Mamurri plumbea 2. 88.

Minuta yJugurini 3. 3i.

Sicciana 3. 343.

Valeriana ivi .

Victoriae 2. i48.

Statuae aureae duodecim Dcorum Consentum 2. i4o.

Duae Marmoreac Alcxandri Magni 2. 82.

»S»Z> Novis 2 22G.

Sub Velia 3. i53.

Subura 1. 188.
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Sahurbanum Phaontis 2. $7»

Siunnia Velia 3, i53.

Summu^n Choras^iam 1. 228.

Sylva et domus Naevii \. 169.

Taberna Meritoria 3. 336.

Tabcrnae Argentariae nowae 2. asS.

Bibliopolaruìn 3. 261.

Caedicia 1. 166.

Decerli 2. ^8.

Septein 2. i4o.

Feteres 2. 166.

TabernoLa 1. 198.

Tabularium 2. 298.

Tarpeja rupes 2. 263.

Templuni Aesculapii 1. 24g.

^/i Locuta 2. 178.

Antonini, cum columna coclide 3. 118.

Apollinis et Clatrae 2. 86.

Apollinis ili Vaticano 3. 36 1.

Augusti 2. 345. 3. 188.

Bacchi 1. 2o5. 3. 189.

Bonae Deae in Aventino 2. 294*

^on^ Eventus 3. 69.

Bruti Callaici 3. 3o.

C. Caligulae 3. i6y.

Carnae Deae 1 . 211.

Castoris 3. 267.

Caslorum 2. 167.

Clatrae 2. 86.

Clauda 1. 2o5.

Concordiae 2. 193.

Concordiae in porticu Liviae 1. 317.

Deorum penatiuni 2. i63.

Dianae conimune 3. 291.

Divoruni Caesarwn 3. 194-

Fauni 1. 2o5.

Faìistinae 1. 276.

Febris 3. 192.

Felicitatis 2. 4^. -. x47-

Fidei 3. i6i. 3. 191.

Florae 2. 87,

Fortis Fortunac 3. 334-

Fortunae a. Lucullo factum -o. aSi.
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Xemplum Fortunae in cliifo Capitolino 2. ajy.

Forlunae Liberae 2. 90.

Fortunae Pi imigeniae 2. 100.

Fortunae Publicae a.

Fortunae Jiechicis 2. 89. Ii5.

Fortunae Sejae 1. i3i.

Fortunae Statae 2. 90.

Fortunae Virginis 2. 261.

IJadriani 2. 280.

JJerculis ad portam CoUinam 2. 69.

Honoris et Virtutis 2. 26.

Jani 2. 21 5.

Jani «ri Forum Olitorìum 3. 263.

/tì!/2i Gemini 2. 21^.

J««/; Quadrijrontis 1. 822.

Jovis alias Solis Alagabali 3. igB.

Jovis Capitolini 2. 3ii.

Jovis Propugnatoris 3. igS.

Joi'is Heducis 1. 202.

/ov'f* Statoris 3. i53. 192.

Jov'/5 Tonantis 2. 2^5.

Jovis Firn in ei 2. 49*
Isidis et Serapidis \, 282.

Julii Caesaris 2. 169.

Junonis Heginae 2. 295.

Lunae 1. 287.

Lunae in Aventino 2. 298.

Lunae Noctilucae 3. 197.

Mcrcurii 3. 244»

Mineruae 3. i3o,

Minervae Medicae 2. 21.

Monetae i. 288.

JVeptuni 3. Il 3. 119.

Nervae 1. 828.

Novum Fortunae 2. 128.

Nov'um Quii ini 2. 108.

Pacis 1. 278
Palladis i. 820.

Pietatis 3. 263,

Quietis 2. 19.

Quiriìii 2. ^5. 3. 2o3.

Jiemi i. 2^6.

JRomuli 2. 161.

Salutis a. 78.
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Templum Saturni a. i^^,

Serapi (lis 3. 119.

Silvani 2. 4^-

Solis i. 287. 289. 2. 60. 112.

Telluris 1. 3 16.

Trajani 2. 2^6.

f^eneris Cloacinae x. 20 5.

f^eneris et jioniae 1. 286.

J^eneris Genetricis 2. 2 36.

Generis in Horiis Sallustianis 2. 96-
Vespasiani 2. iq3.

f^eslae 2. 182.

Urbis Romae et Augusti 1. 287.
Vulcani 1. 3o8.

Vulcani in campo Martio 3.3o 1 . Si vegga A^des
Terentus 3. 96
Theatrum Balbi 3. 99.

Cassii 3. 2o3.

Florae 2. 37.

Lapideum 3. 35

Marcelli 3. 16.

Pompeii 3. 3i.

Statila Tauri 3. ao3.

Thermae Agrippae 3. 54-

Alexandrinae 3. 66.

Antoninianae 3. 272.

Aureliani 3. 3!27.

Commodianae i . 1 54«'

Coslantinianae 2. 81.

Dedanae 2. 289.

Dioclelianap 2. 95.

Domilianae 3. i33.

Jìomitii 1. 3i3.

lladriani 3. 69. i43.

Hiemales 3. 337.

Neronianae 3. 65.

Novati 2. 43.

Olyiftpiadis 2. 46.

Philippi 1. 253.

Publicae 1. 2o5.

Severianae 1. i53. 3. 338.

yi^t Caesaris \. 249-

Trajani ivi

.

Varianae 3. 290.
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Thuraculum *. ^a.

Tiberis F/ufìien 3. 3S9.

Tigillum Sororinni 2. 327.

Tribunal Aurelium 3. 34^*

Trophaea 3Iarii 2, 25.

Mara aurea in Capilolio 2. 344-

Trucidaiorimi \. 161.

Tuguriuni FauUuIi 3. iS^.

Vallis Mania o Murtia 3. aiy*

Vaticanus mons 3. 555.

} elabriim Majus 2. 2/\g.

Minus 3. 258.

fWm 2. 164.

Vertwnni Signum 2. 174- ^5o.

/^i'a Flnwinia 3. li 3.

Fornicata 3. i4i'

Labicana 1.

Z^Za 2. 11 3,

Mamertina 2. 235.

iN^ov'a 2 176.

^m Reda 1. «43. 3. io5.

Sacra 1. 268.

Triuniphalis 3. in6.

F^icus yàemilianus 2. 122.

Ajricus 2. 16.

Alexandri 3. 32 2.

Archemorius 1. 209.

Bruttianiis 3. 342.

Bubularius noviis 3. 347«

Callidianus 2 . 101.

' Colapeti 3. 283.

Curiarum 3. 1 59.

Cyclopis i. 212.

Oyprius 1. 326.

Fabricii 1. 142.

Fortunarum 2. 90.

Fortunae Hespicicntis 3. 196.

Honoris et Firtutis 1. i5o.

Jnni 3. 18.

Jugarius 2, 170.

Lateritius 2. 44-

Loreti Ma]oris 3. 3o3.

Loreii Minoris 3. 3o i

.

Mamertinus 2. 2 35.
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Vicus Mamurri 2. 88.

Mustellarius 3. 7 a.

Palloris 2, 33.

Patricius 1, 35.

Piscan'us 3. 260.

Quirini 2. ^8.

Sandaliarius 1 . 3 1 1

.

Sceleratus 1. 328.

Sigillariits Major 2* 24<*'

Sigillarius Minor 2. 124.

1S0//5 2. 112.

Sucusanus 2. 20.

Sulpicii 1. i54-

Thwarius 2. 171.

Thuscus 2, 172,

Tragoedus 2. 62.

Trium Ararum 1, 166.

r^/'5i pileati 2. 24.

Ustrini! s 2. 33.

T^ictoria Germaniciana 3. iq7,

Aurea 2. 327.

Fi7/a puhlica 3, 89.
/^/fi,? ac^ Lncum Curtii a. 200,
J^ivarium 2. 17.

Volcanale 1. 3 08.

Ustrinae piiblicae 2. 331.
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