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PRELAZIONE.

La esposizione topografica di Roma antica, ora edita per la

quarta volta, a norma dello scopo suo principale, quale enun-

ciato nel titolo, di servire cio di semplice indicazione a quanto di

maggiore importanza pu appropriarsi alla citt insigne in corri-

spondenza dell'epoca imperiale, non si stende conscguentemente a

dichiarare quale fosse la citt in principio stabilita da Romolo sul

Palatino, n come l'osse in progresso protratta sui sette colli dai re

di lui successori, e n a quali vicende andasse soggetta durante il

lungo periodo della repubblica; perciocch tali dimostrazioni sono

attribuite ad altra egualmente importante esposizione. Ma essa si

contiene a far conoscere nel modo pi opportuno tanto la distri-

buzione generale che aveva la citt nell'epoca surriferita, quanto

la situazione e forma principale delle fabbriche pi cospicue che

stavano erette nei limiti ad essa prescritti nell epoca stessa. Quindi

ho creduto necessario di conservare in questa riproduzione la di-

visione delle quattordici regioni gi adottata nelle precedenti pub-

blicazioni; perch quella che sino dal principio della medesima

epoca imperialo era stata posta in uso dagli antichi, ed alla quale

sono concordi tutte le memorie che si hanno in corrispondenza della

stessa epoca; come eziandio sono consentanee al primo ordinamento

delle (piatir regioni urbane le memorie concernenti le epoche an-

teriori, che senono di base ali enunciata altra esposizione. K ci

ho credulo opportuno di seguire nonostante che da alcuni moderni

scrittori, in \ista delle aggiunzioni l'atte nel decimoquinto secolo

ni alcuni cataloghi dei regionari, che ci conservarono una succinta
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memoria, sebbene solo relativa agli ultimi tempi del medesimo or-

dinamento imperiale, si sia introdotto un metodo unicamente basato

sulla giacitura locale delle diverse reliquie, clic ci rimangono degli

antichi edifi/j, intralciando spesso quanto appartiene ai pi vetusti

ordinamenti con ci che relativo ai successivi; e da altri, per

produrre alcuna novit, si sia posto in uso un metodo ordinato sulla

nomenclatura alfabetica a guisa di quanto si pratica in quei tanfi

dizionarj che si sogliono pubblicare in questi ultimi tempi per dare

cognizione collettiva di ogni pi diffcile scienza ed arte. Sconvol-

gendo cos qualunque ordine, si trovarono essi nella necessit di

dovere ripetere spesso nelle loro descrizioni le stesse notizie onde

esibire alcuna pi palese dimostrazione dei distinti oggetti. Nel con-

servare l'indicato ordine, non ho per tralasciato di corredare la

stessa esposizione di tutte quelle notizie che non solamente si sono

dedotte dalle scoperte ultimamente fatte, ma eziandio di quelle cor-

rezioni che emergono dalla separazione delle memorie riconosciute

di non autorevole origine. Quindi osservando che se nelle prece-

denti pubblicazioni, per servire pi strettamente ali enunciato scopo

di semplice indicazione topografica, mi sono limitato ad esporre il

risultamento dei molti studj fatti sullo stesso argomento senza darne

molte ragioni e senza contestarle con i corrispondenti documenti,

mentre poteva un tale metodo piacere a coloro che amano avere

una idea concisa e non distolta da qualunque bench erudito ra-

gionamento, non poteva poi soddisfare coloro che pi studiosamente

desiderano conoscere quanto appartiene al medesimo argomento,

quantunque ci si fosse potuto da altre pi ampie mie opere appren-

dere, mi sono indotto ad aggiungere in questa nuova pubblicazione

i

pi importanti documenti che servono a contestare le opinioni

adottate. Ma per non togliere ad essa quel pregio, che si attribuiva

in riguardo ali indicata sua semplicit, i medesimi pi necessarj

documenti sono esposti in note distinte; cos separando (pianto con-

cerne la dimostrazione da ci che si deve allerudizione, credo di

aver supplito alle due lodevoli esigenze. Serve sempre di principale
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dichiarazione, a quanto viene riferito nella stessa indicazione, la

grande pianta topografica che fu gi pubblicata sino dall'anno 1832:

ma poi accresciuta di quelle memorie che si sono dedotte dalle

scoperte ulteriormente fatte sino al presente anno 1850.

Prima di esporre quanto necessario premettersi a maggior

dimostrazione s dell'ordinamento conservato in questa indicazione

topografica, s della generale distribuzione della citt antica, giu-

dico opportuno di ripetere le seguenti necessarie dichiarazioni. Seb-

bene per le molte diligenze usate e per i lunghi studj fatti, onde

meglio determinare la situazione e la forma delle antiche pi cospi-

cue fabbriche, precipuamente in seguito di avere potuto assistere

alla direzione delle pi grandi scavazioni imprese a farsi per la sco-

perta dei monumenti antichi, sia giunto a stabilire esposizioni topo-

grafiche e monumentali superiori a quelle che si avevano dai prece-

denti studj; pure tanto per lo stato di grande rovina in cui trovansi

ridotte le reliquie superstiti, quanto per 1 oscurit che involge ogni

memoria ad esse relativa, dichiaro con piena convinzione che an-

cora lontana dal vero reputo essere la disposizione s in generale s

in parziale da me proposta; e perci di buon animo mi rimetto ad

approvare tutte quelle cose che, o per giuste ragioni o per ulteriori

scoperte, si conoscono contrarie a quelle stabilite. E ci che dico

rispetto alle esposizioni grafiche, in pi ampio modo dichiaro do-

versi stendere alle descrizioni; poich tra la grande variet delle

opinioni, esposte dagli scrittori delle antichit romane, resta assai

difficile a scuoprire il vero. Laonde neppure intendo in vermi modo,

in questa esposizione, di spacciare opinioni irreprensibili: ma sol-

tanto, seguendo quanto ho reputato pi veritiero e comunemente

pi approvato, esibire una dimostrazione, se non decisamente vera,

almeno probabile, sulla generale distribuzione della citt antica e

dei pi cospicui edifizj che si conoscono avere esistito in essa du-

rante 1 epoca imperiale. Invece poi di seguire le pratiche di coloro

che, per esaltare l'opera propria, si fanno primieramente a procu-

rare di togliere ogni pregio a (pianto venne in precedenza da altri
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esposto su simile argomento, eredo opportuno di premettere ancora

quest'altra importante dichiarazione; di essermi cio prevalso di

tutti quegli studj fatti dai tanti dotti, che si occuparono delle anti-

chit romane, per dar compimento nel miglior modo possibile allo

scopo prefisso. Quindi, tanto per togliere ogni taccia di aver man-

cato di far menzione di lutto ci che fu da me dedotto dalle altre

pubblicazioni, la qual cosa avrebbe grandemente accresciuto il nu-

mero delle citazioni, quanto per darne una pubblica testimonianza,

e nel tempo stesso indicare quali furono le opere che hanno servito

a comporre la enunciata esposizione, credo necessario di breve-

mente noverare tutte le pubblicazioni che furono fatte sullo stesso

argomento. E ci adempiendo non star a far menzione di tutti

quei documenti antichi che hanno egualmente servito di base ad

ogni qualunque studio di tal genere, n di quelle parziali memorie

che sono limitate ali illustrazione di alcun singolare monumento.

NOVERO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SU RO-

MA ANTICA. Le prime notizie sulle antichit romane, esposte dopo

i secoli di devastazione, si rinvengono in quella raccolta d'iscrizioni

antiche e brevi indicazioni delle fabbriche superstiti, che ci ha con-

servato un anonimo viaggiatore dell'ottavo secolo, e che suolsi de-

nominare Einsiedlcnse dal luogo in cui conservasi il pi accurato

originale; e cos pure da una descrizione sullordinc delle proces-

sioni tenute dai Pontefici nel duodecimo secolo (1). Quindi altre

notizie si rinvengono in quelle brevi descrizioni di Roma che sono

cognite col titolo Mini/ulta, e che per verit si possono considerare

soltanto, per le cose antiche, come una raccolta di volgari tradizioni

non contestate n da autorevoli memorie e n da documenti storici;

(1 ) Anonimi) Einsiedlcnse. Raccolta d'iscrizioni e breve indicazione delle

fabbriche, che esistevano lungo le principali \ie di Roma in circa nell'ottano

secolo, primieramente pubblicata dal Mabillon (iovanni nell'opera intitolata

Vdiru Anniditi. Paris KlT'i. e poscia nel 1 723. E importante per lo slesso

scopo la pubblicazione del Mabillon. intitolata. (Jammcnturius in ardinon li"

maiaun. Ann. 1153. inserita nel Tom. Il del Mutuiti fluitemi. Paris 1C>K!1
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eontuttoci servono a far conoscere la corrispondenza di alcuna de-

nominazione locale. Esse sono appropriate a Pietro Manlio, a Gio-

vanni Maniacuzio, a Cencio Camerario, a Martino Polono ed a Gia-

como Caietano che vissero dall'anno 1110 al 1300
(2). Alcune altre

memorie si hanno da Martino Polono (3), da Biondo Flavio
(4),

da

Fabio Calvo (5), da Poggio Fiorentino (6), e da Giovanni Torte-

llo 7 . E di maggiori e pi accurate notizie si va debitore a Gia-

como Mazoccbi; perch egli non solo imprese a pubblicare i cata-

loghi dei regionari con variet di lezione e con diverse aggiunzioni,

e
gli scritti di Francesco Albertino, di Pomponio Leto, di Fabricio

(2) De Mirabilibus Romae. La pi antica edizione, clic si conosca di tale

libercolo, dell'anno 1 17o latta da Gerardo di Fiandra. Tra le altre edizioni,

successivamente latte, ha meritato maggiore considerazione quella edita dal

Montfaucon nel suo Diarium Italicum, che fu tratta da un codice creduto ap-

partenere al secolo XIII; ed altra inserita nel Tom. 1 delle Effemeridi Let-

terarie. Del medesimo genere sono le descrizioni che hanno il titolo stesso,

Le cose maravigliose della citt di Roma, impresse in Venezia nell'anno 1 5i

e loG.'j. ed altra nell'anno 1389 l'atta per cura di Giovanni Martinelli. Per

quanto concerne il tempo e gli scrittori di tali raccolte di volgari tradizioni

ne sono state esibite pi accurate notizie dal Panvinio nella prefazione delle

sue molte opere disposte in cento libri, che fu pubblicata dal Card. Mai nel

\ oh \ III dello Spicilegium Romanwn.

(3) Polono Martino. De Romanae Urbis rxordin, de portis, de palatiis,

et de templis idolorum. Basii. 1 oot). A Martino Polono si appropria l'uno di

quei libercoli dei Mirabilia, die si fece nell'anno 1260, secondo quanto es-

posto nella prefazione anzidetta del Panvinio.

( i Biondo Flavio. De Roma triumphante, Libri X. Brix. 1503. De Roma

Instaurata, Lib. HI. Venet. lolO. Oneste opere furono tradotte in italiano da

Lucio Fauno e primieramente pubblicate in Venezia negli anni loi2 e lo-iL

f.j (.alvo Fabio. Anliquae Urbis Romae cani rerjionibus simidaclirtim.

Brix. 1 o32. Basii. 1 .'ioti.

li Poggio Fiorentino. De Fortunue Varietale Urbis Homae, ti de mina

rnisdem deseri
[ilio.

La prima edizione di tale breve descrizione si dice fatta

nell'anno 1 \ io. ed altra nell'anno lai 3. Quindi fu riprodotta nel Tom. 1 del

Virus thesaurus Anlii/. Unni, aggiunto dal Sallengrc al Tesoro di Gre\io.

u) fortellio Giovanni. De Urbis Antiijuilale. Si contiene (ale notizia nel

i opera Mia Milla grammatica edita negli anni l'iTI e l'jO.
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Varrano, di Raffaele Volaterrano e di Antonio Ponto: ma pure

egli stesso diede una succinta descrizione dei monumenti antichi
,

e quindi espose una raccolta delle iscrizioni antiche esistenti al suo

tempo in Roma che la prima in maggior ampiezza pubblicata (8).

Anche pi studiate e diligenti notizie furono esposte da Andrea Ful-

vio (9),
e da Bartolommeo Marliano(lO). Sono pure di ragguardevole

importanza le notizie riferite da Lucio Fauno (11), e da Lucio Mau-

ro (12); come eziandio quelle di Bernardo Gamucci, le quali, per

essere egli architetto, furono adornate di buone vedute dei monu-

menti antichi, che meritano molta considerazione 13}. E sono pure

(8) Mazocchi Giacomo. De Roma Prisca et Nova, Varii Auctores. Rac-

colta di varii autori delle antichit romane con i cataloghi dei regionari co

gniti col titolo di P. Vittore, primieramente pubblicata in Roma nell'anno

1514 e nel 1521. Si comprese in tale raccolta principalmente l'opuscolo di

Albertino Francesco. De Mirabilibus novae et veteris Urbis Romae, che fu

dedicato a Giulio II, e gi pubblicato negli anni 1508 e 1510. Quindi l'opera

di Pomponio Leto, De Romanae Urbis vetustate, di Varrano Fabricio. De

Urbe Roma collectanea, e di \ olaterrano Raffaele Dcscriptio Urbis Romae: e

poscia aggiunto il Rhomitypon di Ponto Antonio. Separatamente poi fu dallo

stesso Mazocchi pubblicata in un volume a parte nell'anno 1521 la raccolta

delle iscrizioni romane intitolata, Epigrammata antiquac Urbis Ritmar.

(9) Fulvio Andrea. Antiquaria Urbis Romae per magistrum Jacbum Ma-

zocchium. Romae Anno 1513. Opera di nuovo pubblicata nell'anno 1527 col

titolo. Antiquitatis Urbis Romae. Poscia tradotta in italiano e pubblicata con

aggiunzioni di Ferucci Girolamo nell'anno 1588.

(10) Marliano Bartolommeo. Topographia Urbis Romae. Opera primie-

ramente pubblicata in Roma nell'anno 15ii. e poscia in italiano da Ercole

Barbarasa e pubblicata in Roma nell'anno 15f8. e di seguito in altre diverse

edizioni, tra le quali si annovera quella corredata con note di Fulvio Ursini.

(11) Fauni Lucio. Delle antichit della citt di Roma. Opera primiera

ramente edita in Venezia nell'anno 158. e poscia nell'anno 1552.

(12) Mauro Lucio. Le antichit della citt di Ruma unite alle statar an-

tiche. ^ enezia 1550 e 1558. Poscia in altra edizione, pure di Venezia dell'an-

no 1502. si aggiunsero le notizie sulle statue antiche di Ulisse Aldroandi.

(13) Gamucci Bernardo. Libri quattro delle antichit della citta di Roma.

^ enezia 1505. Altra edizione dell'anno 1588 con correzioni di Tommaso Pur

cacchi, ed intitolata. Le antichit della citt di Roma.



PREFAZIONE. 7

apprezzale quelle riferite da Paolo Martuccio (14). In poco conto

poi sono tenute le memorie riferite da Pirro Ligorio per la poca

loro autenticit; e cos pure le sue diverse esposizioni in disegno

dei monumenti antichi (15). AI contrario non si possono mai ba-

stantemente lodare le cure prese dal Palladio nel conservare esalta

memoria non solamente delle reliquie delle fabbriche antiche, che

sussistevano in modo pi conservato al suo tempo, e di averne di-

mostrata la loro intera architettura, ma pure delle scoperte che si

fecero in gran numero nella stessa sua epoca; cosicch senza tali

sue cure si sarebbe perduta la conoscenza di diverse grandi fabbri-

che e principalmente di alcune terme (16). Simili esatte esposizioni

(l) Mainicelo Paolo. Antiquit. Roman. De Civitate Romana. Romac 1 58 5.

(15) Ligorio Pirro. Libro delle antichit di Roma, nel quale si tratta dei

circhi, dei teatri, ed anfiteatri. Venezia 1553. Romae anliquae Urbis imago.

Una carta topografica con breve descrizione fu incisa da Tramezzino Michele

nell'anno 1553, e poscia da Van Schoel Enrico nell'anno 1602. Esistono poi

nella biblioteca Vaticana ed in quella reale di Torino diversi disegni e scritti

disposti a guisa di dizionario, che rimasero inediti per la poca fiducia in cui

sono tenuti. Ed altre vedute dei monumenti ristaurati. secondo il Ligorio.

furono incise da Salamanca Antonio e da Lafrevio Antonio.

(16) Palladio Andrea. Le Antichit di Roma raccolte brevemente dagli au

tori antichi e moderni. Venezia 1551. Ristampata nell'anno 1555 col titolo.

Le antichit dell'alma citt di Roma, e successivamente negli anni 1576.

1587 e 1650: e quindi da Martinelli Giovanni nell'anno 1589. I due libri

Delle antichit di Roma, furono primieramente pubblicati nell'anno 1570, e

poscia con quei dell'Architettura negli anni 1570 e 1581, e successivamente

in altre edizioni. Le terme con le altre fabbriche antiche di Roma, clic furono

ricercate con mollo studio e cura dallo stesso Palladio, furono primieramente

pubblicate in Londra dal conte di Burlington nell'anno 1730, e poscia in

\ icenza nell'anno 1776 per cura di Bertotti Scamozzi. E quindi con assai pi

studio e ulteriori ricerche la stessa opera fu pubblicata in Londra nell'anno

1772 da Cameron darlo col
titolo, The baths of the Romans explained, and

illustratici, icith the restorations of Palladio. E da desiderare che siano pub-

blicati alcuni altri disegni delle antiche fabbriche romano dello stesso Palla

dio die si conservano dal luca di Devonshirc nella sua villa di Chiswich, il

'li cui catalogo fu pubblicato negli atti del reale insoluto degli architetti

Uniamoci dell'anno 18(Jdal professore T. L. Donaldson.
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si hanno dal Labacco, ma per in assai minor numero (17); e con

alquanto minor esattezza furono in circa gli stessi monumenti esposti

con prospettive dal Serlio, dal Pcruzzi, dal Sangallo e dal Dosio (18).

di ragguardevole importanza la pianta di Roma tracciata dal Bu-

falini, incisore in legno Forlivense, quantunque con poca corrispon-

denza del vero siano in essa le antichit delineate (19). Di mag-

giore interesse sono le vedute delle reliquie delle antiche fabbriche

pubblicate dal Du-Perac; perch servono esse a fare conoscere la

forma di varii antichi monumenti, che furono successivamente di-

strutti o coperti dalle fabbriche moderne (20). Da Onofrio Pan-

vinio venne esposta una erudita descrizione di Roma documentata

(17) Labacco Antonio. Libro appartenente alt'architettura, primieramente

impresso in Roma nell'anno 1558 e di seguito in molte altre edizioni.

(18) Serlio Sebastiano. Libro terzo delle Antichit. Questo libro fu pri

mieramentc pubblicato separatamente dagli altri sulle Regole generali d'Ar

chittttura nell'anno 1551 in Venezia, e poscia nell'anno 1559 ad istanza di

Marcinone Sessa. Le tavole, rappresentanti i monumenti antichi di Roma in

serite in detta opera, sono molto simili ai disegni die si conservano nella bi

blioteca annessa alla galleria degli Ullizj in Firenze, che si attribuiscono a

Raldassare Peruzzi. Al Sangallo poi si appropriano i disegni delle stesse lab

brichc antiche che si custodiscono nella biblioteca di Siena. Esistono in un

codice della biblioteca Vaticana, gi appartenente a Fulvio Ursini. diversi disc

gni di fabbriche antiche di Roma, che hanno molta somiglianza con i suddetti

di Baldassare Peruzzi e del Sangallo: e circa simili sono quei clic esistono in

un codice della biblioteca Barberini. E da credere che l'ossero i medesimi di

segni raccolti dagli studj fatti dai suddetti insigni architetti, i (piali furono

in parte pubblicati da Dosio Giovanni di s. Gcminiano nell'almo 15(19 con

descrizione di Giovanni Battista dei Cavalieri con questo titolo. Urbis Romuc

aedificiorum ilustrium quae superstod reliquiac siglo ferreo ut hodic ccrnun

tur, descriptae a Jo. liaptista ile Candlcriis.

(19) Bufalini Leonardo. Grande pianta di Roma pubblicata nell'anno 1 551

in seguilo di venti anni di lavoro l'atto su ili tavole in legno: ma non ne rimane

piii alcun esemplare completo: e perci tenuto inconsiderazione quello esi

slente nella biblioteca Barberini quantunque mancante di un loglio. Imi per ri-

prodotta in minori dimensioni dal Nulli ed incisa in una sola tavola nel I77:>.

(20) Do Perac Stefano. Vestitili delle antichit ili limita raccolti e ritraiti

in prospettiva. Roma 1575.
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con diverse importanti iscrizioni antiche, ma basata su cataloghi

dei regionari non troppo esatti, ed anzi da lui stesso grandemente

ampliati (21). Altre poche notizie si hanno dallo Scamozzi Vincenzo

basate su vedute dei monumenti antichi prima pubblicate da Giro-

lamo Cock, poscia da Pittoni 22 . In modo pi erudito si hanno al-

cune altre notizie dal Bargeo (23) e dal Fahbricio (24). E bench

Fulvio Ursini non abbia scritto precisamente alcuna opera sulle anti-

chit di Roma; pure molte memorie si ebbero da lui tanto nella sua

illustrazione sulle antiche famiglie romane, quanto da altri parziali

suoi scritti 25 . Pi importanti memorie delle scoperte, fatte verso

il line del secolo decimosesto, si hanno da Flaminio Vacca 2G .

(21) Panvinio Onofrio. Antiq. Urbis Imago. Vantici 1558. De Ludi*

cirecnsibus, Libri II. De Triumphis, Libcr I. Venetia 1558. Pavia 1G2.

Quindi riprodotti dal Grcvio Tom. III. Merita considerazione la prelazione

dei Cento libri, contenenti le diverse opere del Panvinio, che fu pubblicata

dal Cardinale Mai nel Voi. Vili dello Spicilegium Romanum.

(22) Scamozzi Vincenzo. Discorsi sopra le antichit di Roma con qua-

ranta tavole in rame. Venezia 1583. Le enunciate tavole sono appropriate in

tale pubblicazione a Pittoni Giovanni Battista: ma ben si conosce che sono le

stesse di quelle gi precedentemente edite da Girolamo Kock in Anversa con

il seguente titolo, Praecipua aliquot Romanae antiquitatis ruinarum monu-

menta vivis prospcctibus ad veri imitationem affaire, designata. In Florentiss.

Antcerpia per litro. Cock. Ann. 1551. Come dimostrato in una nota mano-

scritta di Carlo Bianconi nell'esemplare da me posseduto, in cui sono inserite

diverse tavole delle due pubblicazioni per contestarne la corrispondenza.

(23 1 Bargeo Pietro Angelo. De privatomi pullieorumque aedi/eiorum
I ibis Homae eversoribus. Florentiue 1581).

'2' Fabbricio Giorgio. Romanorum Antiqttit. Libri duo. Rasilea 1587.

25 Lrsini Fulvio. Familiae Romanae quae reperiuntur in antiquis mi

mismattbus. Homae 1577. Diverse memorie sulle antichit di Roma si ebbero

dal medesimo erudito scrittore, le
(piali furono pubblicate da altri scrittori, ed

egli stesso alcune ne inser in una edizione della descrizione di Roma del Mar

liano. ed altre rimangono inedite nei suoi libri della biblioteca Vaticana.

i2fi) \ acca l' laminiu. Milione di varie antichit trovale in diversi luoghi

di Un. eitt ih noma nell'anno I5'.)i. Stampale siilo primieramente in Roma
nell anno 170'. nella seconda edizione della Roma aulica ili Nardini. e

posti,'

iil Fra nel Tomo I delle Mie Marella nce stampale ncll'aimn I7!H>.
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FI Bulengcro, bench non decisamente sull'argomento, espose di-

versi eruditi scritti (27), e similmente il Lipsio (28). Raccolse poi

il Boissardo quanto di pi importante erasi pubblicato sulle anti-

chit romane, ed in particolare le opere del Panvinio e del Marliano

con i cataloghi dei regionari gi di molto ampliati ed appropriati a

P. Vittore; e quindi espose una raccolta di antiche iscrizioni (29).

Se nel decimosesto secolo furono pubblicate eruditissime opere

sulle antichit di Roma, nel decimosettimo se ne aggiunsero diverse

che non sono di minore interessamento per lo stesso nostro scopo.

E merita considerazione primieramente la raccolta delle iscrizioni

del Grutero pubblicata nel principio di detto secolo; perch in essa

si trovano compresi importanti documenti sulle antichit di Roma,

che in gran parte erano stati sino al suo tempo o inediti o mala-

mente pubblicali (30). Il Rosino nei due primi libri delle antichit

romane aggiunse pure altre utili notizie su Roma antica; e bench

tale opera fosse gi edita nel secolo anteriore, pure non si rese

maggiormente importante altro che nel secolo decimosettimo per le

note del Dempstero (31). Quido Panciroli, nell illustrare la Notizia

(27) Bulengcro G. Cesare. De Circo Rom. ludisque circens. Paris 1 598.

(28) Lipsio Giusto. Admiranda sire de magnitudine Romana. Ant. 1599.

Tradotta in italiano col titolo. Della grandezza di Roma e del suo impero, per

cura di Pigafetta Filippo e stampata in Roma nell'anno 1600.

(29) Boissardo Giovanni Giacomo. Romanae Urbis topographia. Parie*

sex ab anno 1597 ad 100'2. Francofurti. Sono in tale pubblicazione primie

ramentc riprodotte le opere di Panvinio Onofrio e di Marliano Bartolommco

con i cataloghi delle quattordici regioni di Roma attribuiti a P. Vittore. K

poscia sono riferite molle iscrizioni antiche.

(30) Grutero Jano. Inscriptioncs antiguae totius imperii Romani ex of-

ficina Commeli'ninna 1601. Tale raccolta fu riprodotta con molte aggiunte dal

(irevio nell'anno 1707.

(31) Rosino Giovanni Bartolommco. liomanarum antiquitat. Libri deccm.

La prima edizione si attribuisce all'anno 1580: ma si rese pi interessante

nell'edizione dell'anno 1611 fatta per cura di Stefano Gamoneto. lui ancori

pi dell'anno 1613 per le molte aggiunte fatte da Dempslero Tommaso, e

quindi anche quella dell'anno 17'i3 per altre aggiunzioni di Paolo Manuccio.
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sulle Dignit dell impero in seguito di quanto aveva fatto prece-

dentemente l'Alciati, espose una breve descrizione su Roma an-

tica divisa in quattordici regioni a norma di quanto determinato

nel catalogo della stessa Notizia (32). Ed altre memorie furono ri-

ferite da Ottavio Panciroli descrivendo in particolare gli edilzj sa-

cri di Roma (33). Alcune effigie dei monumenti antichi di Roma

furono edite in circa nel tempo stesso da Egidio Sadeler non per

con molta esattezza (34). Sommamente importanti sono le erudite

ricerche del Ricquio sul Campidoglio e sue adiacenze (35). Ed an-

che egualmente importanti sono le notizie del Donato eslese su

tutta la citt antica (36). Parimenti di molto interessamento sono

le memorie riferite dal Martinelli principalmente per quanto con-

cerne Io stabilimento dei primi edifizj
sacri 37). Pompilio Tolti (38),

Lodovico Grigniani ,39 ,
Antonio Tisio 10), Geronimo Franci-

ni il e Federico Franzini \'l . bench con non molta erudizione

(32) Panciroli Guido. Notitia Utraque Dignitatum. De quattitordccim

rcgioibus L'ibis Romae earumdemque aedificiis tam j^djlicis quam privatis.

Venetiis 1602. Bocking Edoardo aggiunse altri commenti. Pomia 1840.

(33) Panciroli Ottavio. Tesori nascosti dell'alma citt di Roma. Opera

pubblicata primieramente in Roma nell'anno 1600. e poscia ristampata con

miglior ordine nell'anno 1625. e nel 1715 per cura di Posteria Francesco.

(341 Sadeler Egidio. Vestigli delle Antichit di Roma, Tivoli ed altri

luoghi circonricini. Praga 1600.

(35) Ricquio Giusto. De Capitulio Romano commentarius. tandavii 1617.

(36) Donato Alessandro. Roma vetus ac rcccits. Romae 1638.

(37) Martinelli Fioravanti Roma cxEtltnica Sacra. Romae 1653 e 1068.

Roma ricercata nel suo sito. Roma 1687 e 1771.

(38) 'fotti Pompilio. Ritratto di Roma antica. Roma 1627. Della

grandezza di Roma. 1033-1607.

(39) (inguaui Lodovico, (traud zza dell'alma citt di Roma antica e mo

(terna. Roma 1636.

(10) i isio Antonio. Roma illustrata, sire Antiquitatum Romanurum Rie

riarttm. Lag. liutai'. 1051. Anisti lodami 1680.

il- Francini Geronimo. Le cose maravigliose dell'alma ritta ili Roma
<li M. A mirro Palladio. Ruma 1650.

i2 Franzini Federico. linnia antica , modellili. Koma I66K.
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e senza granili novit, [ture aggiunsero alcune memorie sul mede-

simo argomento nelle loro descrizioni di Roma antica. Della raag-

gioie importanza poi e la pubblicazione fatta dal Bellori sui fram-

menti dell'antica pianta di Roma che ora esistono sulle pareti della

scala del museo Capitolino; come pure interessanti sono le altre

descrizioni di opere antiche che si hanno dallo stesso dotto scrit-

tore (43). E tali descrizioni si resero pi importanti; perch furono

corredate dalle pregiatissime tavole incise dal Rartoli, il quale pure

aggiunse memorie sui ritrovamenti fatti al suo tempo (44). L'opera

di maggiore erudizione, e nello stesso tempo basata su conoscenze

locali, che si abbia del secolo decimosettimo su Roma antica,

quella senza dubbio del Nardini pubblicata dopo la sua morte dal

Falconieri, il quale pure espose una erudita descrizione sul sepolcro

di C. Cestio (45). Sono reputate anche di molla utilit le osservazioni

|3) Belluno Giovanni Pietro. Frac/moda vestigli veteris Romae cxlapi-

dibus Farncsianis, nunc primwn in lucem edita ami notis. Romae 1G73. Opera

successivamente pubblicata nel tesoro di Grevio, e (piindi nell'anno 1761

dalla Calcografia Camerale. Vetcres arcus Augustorwn triumphis insigne*.

Romae 1 G)0.

(44) Bartoli Santi Pietro. Gli antichi sepolcri di Roma. Le seguenti altre

opere, essendo illustrate con erudite descrizioni del Bellorio anzidetto, sono

spesso accennale sotto il nome del medesimo dotto scrittore: ma meritano pi

considerazione per le tavole incise dal Bartoli. La colonna Trajana, la quale

per era gi slata pubblicata dal Ciaconio Alfonso nell'anno 1616 col titolo.

/Ustoria utriusque belli Ducici a Trajano Caesarc gesti ex simulacliris quae in

columna ciusdem Romae visuntur colicela. La colonna Antonina. Admi-

randa Romanarom antiquitatum oc veteris sculpturae vestigia. Picturac

antiquac cryptarum Romanarum <t sepulcri Nasoni. Romae 1080, 1093,

1 T0 e 1 729. Memorie di varie cscavaziani fatte in Roma e nei luoghi su

barboni vivente Pietro Santi Rartoli. Furono esse pubblicate primieramente

nell'anno 17U nella Roma antica di Fausto Malici, clic le ebbe dal marchese

Frangipani*, e poscia riprodotte dal bea nel primo volume delle Miscellanee.

' -'i) Nardini Famiano. Roma antica. La prima edizione dell'enunciata

opera l'u pubblicata in (urna nell'anno 1006 per cura di Ottavio Falconieri

dopo la morir dell'autore Di seguilo se ne fecero altre edizioni negli an

ni 1 70 i '

I 771 . e si !r;idu-M- in latino dal Gre\io per essere inser la nel mi
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fatte dal Fabrelti sulle acque condotte in Roma dagli antichi, e si-

milmente sulle iscrizioni da lui pubblicate (46). Dal Vossio (47 .

dal Borrichio (48), dal Minutolo (49), e dal Kennck (50), si ebbero

alcune utili notizie sui monumenti antichi in generale ed anche

dalle tavole pubblicate dal Sandrart (51). Ma di maggior importanza

deve considerarsi la raccolta degli edilzj antichi di Roma pubbli-

cata dal Dcsgodetz; perch in essa si trovano i monumenti stessi

rappresentati con molta esattezza ed in modo superiore a quanto si

era fatto per lavanti bench esposto solo nel loro stato di rovina (52).

Al Grevio poi. quantunque abbia prodotto poco di nuovo, si deve

tesoro delle antichit romane. La pi approvala edizione quella impresa a

t'arsi nell'anno 1818 per cura di Antonio Nibby, che vi aggiunse diverse eru-

dite annotazioni, e dell'archi tetto De-Romanis Antonio che la corred di alcuni

esatti disegni. Nel quarto volume della stessa ultima edizione inserito il

discorso di Ottavio Falconieri intorno la piramide di C. Cestio, come ancora

le memorie dei ritrovamenti diversi scritte da Flaminio ^ acca nell'anno lo9i.

lui in fine una dissertazione sulle vie degli antichi di Nibby Antonio.

(46) Fabretti Raffaele. De aquis et aquaeductibus vetcris Romae. Disscr-

tationes tres. Romae 1680. De Columna Trajana syntagma. Romae 1690.

fnsrriptionum antiquarum quae in aedibus patemis asservantur explicatio.

Romae 1702.

(17) Vossio Isacco. De antiqua Urbis Romite magnitudine in Graevii

Thesauro. Ann. 1691.

(48) Borrichio Olao. De antiqua Urbis Romae faeie. Ilaln. 1687.

(49) Minutolo Giulio. De Urbis Romae topograpliia. De Urbis Romae

migne et fundatione. De Romanorum temptis, domibns et sepucris. In Grae-

rii Thesauro. Ann. 16!) \.

oO Kennck Basilio. Romae anliquae notitia, sire antiquitatum Roinana-

rum descriptio. Londini K98. Oh the antiquities nf Rome. London 1 759.

('il i Sandrart Gioachino. Romae antiquae et novae tlieatrum. ISorimber-

gae 1684.

b'2) Dcsgodetz Antonio. Li s edifkes antiques de Nume dessins <l mesura

tris rxactement. Paris 1682. A tale prima edizione ne successe altra in Pa

rigi stesso, e- quindi altra in Buina pubblicata per cura dell" incisore Feoli con

la traduzione del testo in italiano di Carlo Fea. A questa edizione tu impreso

a l'arsi da Giuseppe A aladier un supplemento che \enne soltanto da me stesso

pubblicato ceni un \olume di annullile nell'almo I X \ \
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per molta riconoscenza per avere raccolto quanto di maggiore im-

portanza erasi pubblicato sulle antichit di Roma ed averlo esposto

con la lingua universalmente cognita ai dotti, come pure fece di

seguito il Sallengre ed il Poloni nei supplementi aggiunti alla stessa

raccolta, cosicch si diede con essa un buon compimento alle pubbli-

cazioni fatte nel secolo decimosettimo sulle antichit Romane (53).

Diede cominciamento alle pubblicazioni del secolo decimottavo

il Montfaucon con le osservazioni fatte sui monumenti di Roma, ap-

poggiate in particolare alle memorie del Vacca, e con la stampa dei

Mirabilia (54); ci che ha prodotto alcune erudite osservazioni del

Ficoroni, il quale poscia aggiunse diverse memorie sui ritrovamenti

fatti al suo tempo, ed una utile descrizione di Roma antica (55).

Con pi erudizione furono esposte dal Yignoli varie notizie nel de-

scrivere la colonna Antonina (56). E similmente dal Fontana tanto

(53) Grevio Giovanni Giorgio. Thesaurus antiquitatum Romanarum Traj.

ad fthen. 1691. Sallengre Enrico. Novus thesaurus antiquitatum Romanarum

congestus. llagae Cam. 1716. Nella seconda edizione della medesima immensa

raccolta, impresa a farsi in Venezia nell'anno 1732, fu pubblicato da Poleni

Giovanni un supplemento col titolo, Supplemento, nova ad Thesaurum anti-

quitatum Romanarum. Venezia 1737. Tra le opere poi comprese nella slessa

grande raccolta, die sono relative alla topogralia di Roma antica ed ai suoi

principali monumenti, si annoverano quelle del Marliano, del Panvinio, del

Lipsio, del Manueeio, del Bargco, del Fabricio, del Figorio. dell' Ursini
,
del

Panciroli, del Bulengero, del Donato, del Nardini, del Falconieri, del Bei-

Iorio, del Barbili, del Fabrctti, del Vossio, del Borricbio e del Munitolo.

(Si) Montfaucon Bernardo. Diarum Ilalicum. Parisiis 1702. Il P. Bic-

cobaldi Romualdo sostenne tale pubblicazione contro le osservazioni del Fico-

nini con la pubblicazione l'atta in Venezia nell'anno 1710 col titolo. Apologia

del Diario Italico del P. Bernardo Montfaucon.

(do) Ficoroni Francesco. Osservazioni sopra le Antichit di Roma de-

scritte nel Diario Italico di Montfaucon. Roma 1709. Memorie pi singo

lari di [{orna e sue vicinanze. Roma 1730. Le vestigic e rarit di Roma

anitra ricercate e spiegate. Roma 17ii.

:')(); Ninnoli Giovanni. De Columnae imperatoris Antonini Pii, Disser-

tatili. Veteres fnscriptioncs ex quampturimis, quae apad rundem exlant ,

feltrine, lioimu I70.'i.
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descrivendo il monte Citatorio quanto l'anfiteatro Flavio (57). Dal

De-Rossi (58), dal Deseine (59), dal Pinaroli (60), nelle loro descri-

zioni di Roma antica, s'offersero se non nuove almeno pi circon-

stanziate notizie. Si deve al Mabillon la pubblicazione delle impor-

tanti memorie tramandate da un incognito viaggiatore dell'ottavo o

nono secolo, che si conservano nella biblioteca Einsiedlense e che

sono di molta importanza per la topografia di Roma antica (61).

Il Bianchini ha raccolto diverse memorie sui ritrovamenti fatti al

suo tempo nei sepolcri antichi ed in specie nel palazzo dei Cesari

che ne diede un'ampia descrizione (62). Dal Granara si scrisse su

Roma antica in generale, ma senza produrre nulla d'importante (63).

Pi utili sono state le pubblicazioni fatte per cura di Amidei; per-

ch si conobbero da esse per la prima volta le memorie sui varj ri-

trovamenti esposti dal Vacca, Aldroandi, Bartoli e Ficoroni (64).

(57) Fontana Carlo. Discorso sopra l'antico Monte Citatorio. Roma 169 i.

L'anfiteatro Flavio descritto ed illustrato. Aja 1725.

(58) Dc-Rossi Filippo. Ritratto di Roma antica formato nuovamente col-

Pautorit degli antichi scrittori. Roma 1688. De-Rossi Antonio. Roma antica.

Roma 1700 e 1725. Dal De-Rossi Filippo si pubblicarono pure le Camere

sepolcrali dei liberti di Livia, disegnate da Ghezzi Pier Leone. Roma 1731.

(59) Deseine Francesco. L'ancicnne Rome avec ses magnificences et scs

delices. Leida 1713.

(60) Pinaroli Giovanni Pietro. Trattato delle cose pi memorabili di Ro-

ma tanto antiche che moderne. Fsposto in italiano ed in francese. Roma 1725.

(61) Mabillon Giovanni. Mascum Italicum. Iter Italicum. Yetcra

Analeeta. Purisiis 1723.

(62) Bianchini Francesco. Camere ed iscrizioni sepolcrali dei liberti servi

ed
ufficiali della casa di Augusto. Roma 1727. Del palazzo dei Cesari.

Opera postuma. Verona 1738.

(63) (ranara Giovanni Stefano. Dellantichit ed origine di Roma. Ve-

nezia 1 73 .

(61) Amidei Fausto. Roma antica distinta per rei/ioni secondo l'esempio

di Sesto Rufo, Publio Vittore, e Nardini. Noma 17'it e 17 57. Sono in tale

opera aggiunte le traduzioni dei Mirabilia pubblicati dal Monffaueon e le

memorie di Ulisse Aldroandi. di Flaminio Vacca, di Francesco Ficoroni e di

Sante Bartoli.
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Anche di pi utilit stata la pubblicazione delle antiche iscrizioni

fatta dal Muratori; perch si trovano in essa prodotti documenti

importanti per le antichit romane, ed in particolare il catalogo

delle quattordici regioni che e cognito col titolo Curiosimi (65). Le

esposizioni dei monumenti antichi fatte per cura del Borioni (66),

dcll'Overbekc (67), del Barbault (68), del Vasi (69) e del Magnan (70),

per il modo proprio dell'epoca, con cui sono delineate, non offrono

nulla di veramente utile. E parimenti di poca utilit sono le de-

scrizioni di Roma antica che si ebbero per cura di Roisecco (71),

e di Rossini Pietro (72). Presentano pi novit le memorie del

Marangoni sull anfiteatro Flavio (73), e del Bandini sull obelisco

di Augusto per la maggiore conoscenza del Campo marzio (74).

(65) Muratori Lodovico Antonio. Novus Thesaurus veterum inscriptio-

num. Mediolani 1739-1742.

(66) Borioni Antonio. Collectanca antiquitatum Romanarum quac centum

tabulis acneis incisae, et a Rudolphino Venuti nolis illustratae cxhibentur. Ro-

mac 1736.

(67) Ovcrbekc Bonaventura. Lcs restcs de Rome ancienne. Londra 1730.

Aja 1763.

(68) Barbault Giovanni. Lcs plus bcaux monumcnts de Rome ancienne.

Rome 1761.

(69) Vasi Giuseppe. Delle magnificenze di Roma antica disegnate ed in-

cise con una spiegazione di Bianchini Giuseppe. Roma dall'anno 1747 al 1761.

Itinerario istruttivo diviso in otto giornate per ritrovare con facilit tutte

le antiche e moderne magnificenze di Roma. Pubblicato primieramente nel-

l'anno 1763 e poscia in altre edizioni.

(70) Magnan Domenico. La citt di Roma, ovvero breve descrizione di

tptesta superba citt divisa in (piatir tomi. Roma 1770.

(71) Roisecco Nicola. Roma antica e moderna, ossia nuova descrizione di

tutti gii antichi edifzj e moderni secondo il Baronia, Boso, Nardini e Grcvio.

Noma 1715, 1730 e 1765.

(72) Rossini Pietro. // Mercurio Errante delle grandezze di Roma tanto

mitiche quanto moderne. Roma 1760 e 1789.

(73) Marangoni Giovanni. Delle memorie sacre e profane dell'Anfiteatro

h"furio. Iloma 1756.

(7i) Hamlini Angelo. De Obelisco (\iesaris Augnali e ('ampi Marlii ru

ihnbus unper nulo. Honuu I7'i(i
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Si ebbero pure dal Cassio nuove notizie sulle acque anticamente

condotte in Roma (75). E cos dal Venuti sulle antichit della citt

in generale, ed anche in particolare sui ritrovamenti fatti al suo

tempo (76). Maggiore beneficio procurarono le grandi esposizioni

del Tiranesi per la pi estesa conoscenza dei monumenti superstiti:

ma non per per la dimostrazione dell'intera loro architettura; per-

ch le sue supposizioni di ristauro sono ben lontane da rappresen-

tare quanto esisteva anticamente (77). In particolare si ebbero dal

Mirri buoni disegni sulle scoperte fatte sull Esquilino sotto le terme

di Tito, i quali furono descritti dal Cadetti (78). Il Winckelmann,

scrivendo in Roma la sua grande opera sulla storia delle arti del

disegno, non pot a meno di procurare diverse importanti notizie

sui monumenti di Roma, le quali sono in particolare riferite nelle

erudite sue lettere e raccolte dal Fea, che corred di molte scoperte

[edizione romana della suddetta opera (79). Egualmente impor-

tanti memorie si ebbero dal Marini che sono principalmente inserite

(73) Cassio Alberto. Corso delle acque antiche portate da lontane contrade

sopra quattordici acquedotti nelle quattordici regioni di Roma. Roma 1736.

(76) Venuti Ridolfino. Accurata e succinta descrizione topografica delle

antichit di Roma. Ruma 1763. Fu quindi ripubblicata nell'anno 1803 per

ciua di Visconti Filippo Aurelio. E la stessa opera fu ristampata con aggiunte

di Stefano Piale. Roma 1824.

(77) Tiranesi Giovanni Battista. Tra le grandi opere pubblicate da que-

sto insigne artista sulle antichit romane, meritano considerazione per la to-

pografia della citt antica principalmente i seguenti volumi: I Tornii, II,

III, e IV Sugli avanzi degli antichi edijzj di Roma. Il Tomo V Sui mollu-

mi nti degli Scipioni. Il Tomo 1 1 Sui tempj ih Vesta, della Sibilla, dell'Onore e

dilla \ ntu e sul Panteon. Il Tomo VII Sulla magnificenza ed architettura dei

romani. Il Tomo IX Sui Fasti consolari e sulle forine del castello dell'acqua

(ndia, lui d Tomo X Sul campo di Marte. Itoma dall'anno 1730 al 1783.

(78) Mirri Lodovico. Le antiche camere delle terme di Tito delineate ed

incisi-, e con descrizioni di Giuseppe Coeletti. Itoma 1776.

(70) Winckelmann Giovanni. Storia delle arti del Disegno presso gli

Antichi. Koma 1 783. Parigi 1802. Pialo 1830-1833. Monumenti inediti.

l'ionia 17'.)0. Notizie ih antichit scorale in Itoma e mila sua campagna.

Pubblicate da Fea Carlo nel Tomo I della Miscellanea, lioma 1700.
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nella sua pregiatissima opera sugli atti dei Fratelli Anali (80).

Particolarmente sui circhi si raccolsero pi esatte notizie dal Bian-

coni (81). Poche altre notizie si ebbero dalle descrizioni generali

delle antichit di Roma dall'Adler (82), dal Lumisden (83), e dal

Manazzale (84). E non si potrebbe meglio dar compimento a quanto

concerne le pubblicazioni fatte nel secolo decimottavo, che col far

menzione della grande pianta del Nolli; perch con essa ebbesi una

precisa cognizione della posizione dei monumenti antichi di Roma ;

ed anche per avere riprodotta la pianta del Bufalini (85).

Si reputa pure giusto di cominciare il novero delle pubblica-

zioni del decimonono secolo col far menzione di quelle opere del

Fea che possono essere utili alla topografia di Roma antica; perch

egli sino dagli ultimi anni del secolo precedente scrisse una erudita

dissertazione sulle rovine di Roma che merita considerazione per

le memorie del medio evo che raccolse; e poi successivamente non

tralasci per molti anni di recare giovamento a siffatti studj (86).

(80) Marini Gaetano. Gli atti e monum. dei Fratelli Avvali. Roma 1795.

Iscriz. antiche delle ville e dei palazzi Albani. Roma 1785. Degli anedoti

di Gaetano Marini, commentario di sito nipote Marino Marini. Roma 1822.

(81) Bianconi Giovanni Lodovico. Descrizione dei circhi e particolar-

mente di quello di Caracolla, con illustrazioni di Fea Carlo e con disegni di

Uggeri Angelo. Roma 1789.

(82) Adler Giacomo Cristiano. Ausfuhrlichc Beschreibung dir Stadi Rom.

Altona 1795.

(83) Lumisden Andrea. Remarks on the antiquitics of Rome and its en-

virons. London 1797.

(8i) Manazzale Andrea. Rome et ses cnvirons arce une description gene-

rale trs exacte de tous les monwnents ancicns. Koin 1798.

(85) Nolli Giovanni Battista. Pianta topografica ili Roma. Pubblicata

da Benedetti Ignazio nell'anno 1773. unitamente a quella del Bufalini ri-

dotta in un solo foglio.

(8G) Fea Carlo. Tra le varie pubblicazioni dell'enunciato scrittore,
[iel-

la tnpogratia di Roma antica, meritano considerazione le seguenti opere: Dis-

sertazione sulle rovine di Roma. Fu questa inserita nel terzo volume dell'edi-

zione della Storia delle arti del disegno del Winckelmann pubblicata in Itoma

negli anni I 7K3 e 1781. Miscellanea Filologica critica antiquaria. Tomo I.
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Parimenti per lo stesso riguardo di precedenti studj meritano con-

siderazione le pubblicazioni del Guattani; giacch sino dall'antece-

dente secolo cominci a pubblicare le sue memorie sugli antichi

monumenti, che sono di qualche interessamento per la topografia

della citt antica; e successivamente espose una descrizione di Roma

con altre memorie pure di non lieve utilit (87). Tra i primi, che

eziandio in questo secolo pubblicarono opere sulle antichit di Ro-

ma, deve annoverarsi 1 Uggeri, che, non per erudizione, ma per co-

noscenze artistiche, prese ad esporre, col soccorso di varii artisti, al-

cune utili e diligenti memorie (88). Si fecero poi diverse descrizioni

delle antichit di Roma negli stessi primi anni di questo secolo: ma

pi per giovare a coloro che amano avere una superficiale conoscen-

za delle antichit romane che per promuovere lo studio su di esse,

Ritma 1790. Furono in essa raccolte le memorie delle scoperte romane del

Vacca, dell'Aldroandi. del Ficoroni, del Winckclmann e del Bartoli. Dei

diritti del principato sugli antichi monumenti di Roma. L'integrit del Pan-

teon. Iscrizioni di monumenti pubblici. Notizie degli scavi sull'anfiteatro

Flavio e foro Trajano. Prodromo di nuove osservazioni e scoperte delle

antichit di Roma. La basilica di Costantino sbandita dalla via Sacra.

Frammenti dei Fasti consolari. Ragionamento sopra il tempio di Venere e

Roma e fori di Domiziano e di Augusto. Indicazione del foro Romano e

sue adiacenze. Storia della scoperta deWacqua di Mercurio. Della casa

aurea di Nerone e della torre Cartulario,. Storia delle acque antiche.

Nuova descrizione di Roma antica e moderna pubblicata da Angelo Ronelli.

Miscellanea Filologica critica antiquaria pubblicata dopo la sua morte.

Roma dal 1783 al 1836.

(87) Guattani Giuseppe Antonio. Monumenti antichi inediti, ovvero noti-

zie sulle antichit e belle arti di Roma. Dall'anno 178 al 1805. Memorie

lieiclopedidie Romane sulle belle arti ed antichit. Dall'anno 1806 al 1810 e

poscia dal 1816 al 1817. Roma descritta ed illustrata. Roma 180o.

(88 1 l ggeri Angelo. Tra le diverse pubblicazioni di questo autore me-

ritano considerazione per la topografia e per gli edifizj antichi di Roma, le

Miglienti opere: Descriptum des ninnami nix it pian de In ville de Rome.

Ichnagrapitie mi pian des ed'jices anti<pns. Fdijices anliques V et *2
C
par-

ili'. Lilifces unti quei des cmes cunsidaircs. Capo di R<>vc et valle des

( iimnes. // Foro Trajano. Opera pubblicala in ultimo ed a ine diretta,

l'ali pubblicazioni ehbero luogo dall'anno 1801 al 1837.
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come tali sono quelle del Vasi (89), e del Dalmazzoni (90). Alquanto

pi pregevoli per erudizione sono le descrizioni dell' Hobhouse (91),

del Burton (92) e del Sachse (93). Ma maggior utilit recarono alla

pi precisa conoscenza dei monumenti antichi di Roma le pubbli-

cazioni imprese a farsi, per cura dell incisore Fcoli, dall architetto

Giuseppe Yaladicr e dall archeologo Filippo Aurelio Visconti (94).

Come pure dagli architetti inglesi Taylor e Cresy, in generale sui

pi cospicui edifizj (95); ed in particolare sul teatro di Marcello da

Vaudover (9G), e sul foro Romano e sue adiacenze da Caristie (97),

insigni architetti francesi; e quindi dall architetto De-Romanis sulle

terme di Tito (98), e dal rinomato architetto russo Costantino Thon

(89) Vasi Mariano. Itinerario istruttivo di Roma. Opera cognita per

molte edizioni italiane, francesi ed inglesi, e rinnovata' dal prof. Nibby nelle

ultime edizioni, e poscia emendata nelle successive variazioni da Agostino

Valentini, che continua a riprodurla. Essa ebbe principio col cominciare di

questo secolo sulle basi di quella precedentemente pubblicata nel secolo pas-

sato da Vasi Giuseppe, e continua a pubblicarsi sino a questi ultimi tempi.

(90) Dalmazzoni Angelo. L'antiquairc ou le guide des lravgers pour le

cours des antiquils de Rome. Rome 1804.

(91) Hobhouse Giov. Dissertations on the Ruins of Rome. London 1818.

(92) Burton Eduardo. Description of the antiquities and other curiosities

of Rome and its encirons. Oxfort 1821. London 1823.

(93) Sachse. Gesch. und Bcschr. der Stadt Rum. Hanov. 1824.

(94) Feoli A incenzo, A aladier Giuseppe, Visconti Filippo Aurelio e Sa-

ponieri Francesco. Raccolta delle pi insigni fabbriche di Roma antica e sue

adiacenze, lloma 1810-1836. Opera lasciata incompleta.

(9o) Taylor Giovanni Lodovico e Cresy Eduardo. The architectural An

tiquities of Home. London 1822.

(96) \ audoyer Antonio Lorenzo. Description da theatre de Marcellus.

Paris 1804. Huyot. Pian d'une partie de Home ancienne. Non per por

tato a compimento di pubblicazione.

(97) Caristie Augusto. Pian et Coup d'une partie du Forum Romain.

Paris 1821.

i OS) De-Romanis Antonio. Le antiche Camere Esquiline, ditte comune-

mente Ir Tirine di Tifo. Iloma 1822. Pianta di Roma coli' indicazione delle

reliquie ila monumenti antichi, e diviso, nelle quattordici regioni per servire

all'edizione dilla Roma antica del Aardini, pubblicata nell'anno ISIS.
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sul palazzo dei Cesari con erudite illustrazioni di Vincenzo Bal-

lanti (99). Tra le pubblicazioni sui particolari monumenti di Roma

inerita pure molta lode quella di Blouet sulle terme di Antonino Ca-

racolla; perch ha servito per conoscere con pi precisione l'archi-

tettura di s grande edilzio 100
);

e similmente quella di Hikter sul

foro Trajano esposta con una illustrazione di Antonio Grifi 101 .

Come ancora merita menzione la pianta del foro Romano e sue adia-

cenze di Angelini e Fea (102). Ma di maggior considerazione sono

le grandi pubblicazioni dell architetto Rossini 103 . Giovarono a

determinare con alquanto pi di corrispondenza del vero gli studj

archeologici falli dal Piale su varj argomenti controversi sulla topo-

grafia della citt antica (104). Ma di molto maggior importanza sono

(99) Thon Costantino e Ballanti Vincenzo. // Palazzo dei Cesari. Ro-

ma 182S.

(100) Blouet Abele. Rcstauration des thermes de Caracedla. Paris 1835.

(101) Rikter Federico e Grifi Antonio. Il ristauro del foro Trajano.

Roma 1839.

(102) Angelini Giovanni e Fea Antonio. Pianta del foro Romano e sue

adiacenze. / monumenti pi insigni del Lazio distribuiti ii Vie. Roma 1836.

(103) Rossini Luigi. Tra le diverse sue grandi pubblicazioni sono im-

portanti per la maggiore conoscenza dei monumenti antichi di Roma le se-

guenti opere: Le antichit di Roma. I sette colli di Roma. Gli archi

trionfali di Roma e dell'Italia. Roma dall'anno 1826 al 184.

(104) Piale Stefano. Oltre a quanto venne da esso esposto nell'edizione

falla per sua cura della descrizione di Roma del Venuti, si hanno diverse dis-

sertazioni pubblicate eoi titolo: Sopra alcuni monumenti di Roma antica. Delle

piali meritano considerazione per il nostro scopo le seguenti: Della fondazione

di Ruma, dil pomerio e porte di Romolo. Del secondo recinto ili Roma fatto

da ^iiina. Delle porte settentrionali del recinto di Servio. Delle porte

orientali, delle meridionali e di quelle del monte Acculino della stessa cinta.

Dei tempj di (nano v della porta Januale. Della grandezza di Roma al

tempo di Plinio. Di I corpo rotondo del Panteon. Del tempio volgarmente

ditto ih \ est. Di! tempio d Matti' Ultore e dei tre foci di Cesare, Au-

gusto e j\crva. Delle terme Trajane. Degli antichi ponti di Roma.

Digli antichi tempj di \ espasiano e dilla Concordia. Del foro Romano.

Dilla basilica (ndia. Dell'antica Sahara. Delle mura Aureliane e degli

ant-lii Arsi nuli detti Xurulia. Moina dall'anno t S20 al 1X35.
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per lo stesso scopo i molti studj e le erudite pubblicazioni fatte dai

Nibby (105). Per parziali studj meritano considerazione quei fatti dal

Gerhard sopra la basilica Giulia del foro Romano; perch per il

primo dimostr la importanza dell iscrizione Ancirana per la topo-

grafia di Roma antica (100). Sono egualmente di molta utilit le il-

lustrazioni del Kellermann sulle iscrizioni dei Vigili (107). Ed anche

pi sono apprezzate le erudite ricerche del Bunscn sui tre principali

fori di Roma (108). Parimenti meritano considerazione le osserva-

zioni del Miillcr sulla situazione dell'antico Comizio romano (109.

Cos pure il dottor Mommsen ha esposto erudite notizie sul foro

Romano spiegando quanto si riferiva al metodo tenuto dai romani

nei comizj (110). Ed eziandio altre memorie furono esposte nel

tempo stesso dal dottor Horkel nelle sue ricerche sulla situazione

dei tre simulacri cogniti col nome delle tre Parche che stavano pure

nel foro Romano (111). Ma meritano maggiore considerazione tutti

gli eruditi studj e le accurate ricerche che furono esposte nella vo-

luminosa descrizione di Roma pubblicata per cura del Platner, del

(105) Nibby Antonio. Del foro Romano e della via Sacra. Roma 1819,

Le mura di Roma disegnate da Sir VUlam Geli. Roma 1820. Analisi

Storico-topoejrapco-antiquaria della carta dei Contorni di Roma. 1837 e 1838.

Roma nell'anno MDCCCXXXYW. Parte Antica. 1838 e 1839. Iti-

nerario di Roma e suoi contorni redatto su quello di Mariano Vasi. Roma

dal 1830 al 1850.

(106) Gerhard Eduardo. Sulla basilica Giulia ed alcuni luoghi del foro

Romano. Nelle Effemeridi Romane dell'anno 1823.

(107) Kellermann Olao. Vigilum Romanormn Lati retila duo Coelimon-

tana. Romae 1835.

(108) Bunsen Carlo. Lea forum de Rome rcstaurs et eccpliqus, Lettre

adrcsscc M. Canina, aree Planches. Rome 1837.

(109) Miiller Odofredo. Sulla situazione d< ITantico Comizio. Bollettino

dcirinslitnlo Archeologico. Anno 1839.

(110) Mommsen Teodoro. De Camillo Romano, Curii [(inique tempio.

Negli Annali deirinslituto Archeologico. Tomo XII. Anno 185 '(.

(Ili) Horkel (imanni. Discorso sulle Trio Fata. IJullcttino dell'Insti

dito Archeologico. Aimo 1 S 5.
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Bunscn, del Gerhard, del Rostcll e di seguito dalf Urlischs (112).

Quindi il Becker pubblic in un opuscolo alcune sue opinioni sulle

mura e porte della citt; e poscia le estese in un grosso volume su

Roma antica in generale (113). Tale pubblicazione diede motivo

che si scrivessero dal dottor Urlischs alcune erudite memorie che

ebbero per titolo La Topografia di Roma in Lipsia, ove fu per pi

gran parte composta 1 opera anzidetta del Becker (114). Al dottor

Preller si va debitore di avere con valevoli documenti dimostrato la

poca autorit dei cataloghi delle antiche regioni di Roma, che co-

nosconsi con il titolo di P. Vittore e di S. Rufo, e dichiarato quanto

d importante si deduce dai cataloghi cogniti col titolo Curiosimi

e Notitia; percui il suo libro giustamente si deve considerare per

il pi utile che si sia pubblicato in (mesti ultimi tempi sulla to-

pografia di Roma antica (115). Parimenti meritano considerazione

le memorie esposte dal Bunbury (116) e dal Burgcs, sulle antichit

di Roma (117). Ed anche pi quelle del Melchiorri per le sue pi

precise conoscenze dei monumenti romani e per i suoi studj fatti da

varii anni su di essi (118). Nelle varie descrizioni di Roma, che si

(112) Platner Ernesto. Bunsen Carlo. Gerhard Eduardo. Rostell Gu-

glielmo e Urlischs Lodovico. Bcsclircibung dcr stadi Iom. Stuttgart 1830-1 812,

Nei primi volumi di tale ampia opera vedesi annoverato tra i collaboratori

Sarti Emiliano, ma egli molto promise e nulla fece.

(113) Becker Guglielmo Adolfo. De Romac veteris muris atque pnrtis.

Lipsac. 18-12. Handbuch dcr Romishcn AUerthimer nach dm Quelle

lcarbeiter. Leipzig 1853. Zar Riimischcn topographie Anhcort an Hcrm
l rlischs. Leipzig 1815.

I
I 1 i Urlischs Lodovico. Riimisltc topographie in Leipzicj. I. Stuttg. 1845.

//. litmu 185.

1 1 5 1 l'rellcr L. Die Regioncn dcr Stadi Rom. Jena 1 SKi. Zur geschi-

rhle und
ftipngrtipliir (Ics Rimaniseli Capitols. Jena 18(>.

(11(1) Biinhun E. 11. Olitile topograpluj nf Rome. The ('tossirai Muschi.

Land 1810.

! 17 BurgesRicc. ThcTnpographij and antiquities ofRome. Londonift'ii

MS Melchiorri Giuseppe (nula melodica di Roma e suoi contorni

I'. una 1S 'i r ISS
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riproducono sovente per servire d istruzione ai fuorestieri, tra le

quali annoverasi quella di Pistoiesi, oltre le altre gi accennale, si

trova fatta menzione di alcuna notizia sui monumenti antichi (119).

E parimenti si accenna la importanza degli studj sui monumenti an-

tichi di Roma in quelle erudite descrizioni che espongonsi a guisa

di romanzi per servire di utile istruzione delle pratiche tenute dagli

antichi romani, tra le quali si annoverano in questi ultimi tempi

quelle che son cognite col titolo Palazzo di Scauro, Roma al secolo

di Augusto e Proho (120). Diverse memorie, sulle scoperte fatte

recentemente nel suolo occupato dalla citt antica, si trovano rife-

rite in quelle recenti periodiche pubblicazioni che hanno per scopo

di giovare agli studj archeologici, tra le quali meritano considera-

zione quella cognita col titolo Memorie romane di antichit e belle

arti, che fu fatta, per alcuni anni, per cura di Cardinali Luigi, nella

quale sono inserite diverse memorie di Piale, Uggeri, Visconti e

Melchiorri, non che alcuna mia sul frammento delle lapidi capito-

line riconosciuto appartenere alle terme di Tito (121). Quindi quella

pi importante sulle dissertazioni della pontificia accademia romana

di Archeologia, in cui sono comprese diverse erudite memorie sulle

antichit romane, ed in particolare quelle relative alla topografia

della citt antica furono da me stesso esposte (122). E parimenti ci

emerge da quelle ampie ed utili pubblicazioni delllnstituto archeo-

logico che da pi anni si espongono, con assiduit e cura, per far

conoscere quanto di pi importante ne ridonda per lo studio delle

antichit in generale dalle pi accurate ricerche e scoperte che si

(119) Pistoiesi Erasmo. Descrizione di Roma e suoi contorni. Roma uri

Tanno 1846 e 1830.

(120) Mazois Francesco. Lv }>aais de Scaurus. Paris 1 82 j . Dezoliry

Carlo. Rome ati siede d'Auguste, ou voyaijr d'ini (raulois Rome. Paris 183<i.

Probus or Rome in the lliird erniari/. Ncic-York I S3S.

(121) Memorie Romane di antichit < belle arti. Konia 1823-1827.

(122) Dissertazioni dilla pontificia Accademia Romana di Arelieoloijia.

Dall'anno 1X2! al i S 2. Tomi dicci,
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promuovono dagli amanti di tali studj d'ogni nazione pi eulta (123 .

In fine mi sia lecito d accennare che non inutili furono i diversi

studj, che si fecero da me stesso per pi di venti anni, ed in par-

ticolare dopo che ehhi il favore di potere prender parte alla dire-

zione di tutto ci che viene promosso dal governo Pontificio per

1 incremento delle antichit romane (124).

FRAMMENTI DELI;ANTICA PIANTA DI ROMA. Siccome

hanno servito di autorevole documento per determinare la topo-

grafia di Roma antica i frammenti della pianta, scolpita in marmo

al tempo di Settimio Severo della stessa vetusta citt, che ora esi-

stono sulle pareti della scala del museo Capitolino; cos avendo

creduto opportuno di delinearli intorno alla pianta topografica, che

serve di dimostrazione a questa stessa esposizione, si rende pure ne-

cessario d indicare il luogo del loro scuoprimcnto e come essi sono

stati conservati. La corrispondenza dcllepoea anzidetta, in cui fu

scolpita tale pianta, dichiarata da quanto leggesi nel frammento

riconosciuto appartenere al clivo della Vittoria, in cui incisa la

indicazione di severi . et . Antonini, avgg. n. n.; cio Severi et An-

tonini Augustorum nostrorum. E sapendo che oltre i grandi ristabi-

limcnti degli edilizj
di Roma fatti da Settimio Severo ed Antonino

Caracalla, si riedificarono quasi tutte le fahhriche collocate in vi-

cinanza del detto clivo della Vittoria, che erano state distrutte nel

grande incendio accaduto sotto Commodo, deve credersi cos essere

i 12:$) liullvtttno ed Annali dell' Institula di Corrispondenza Archeologica.

Roma dall'anno 1829 al 1850. Volumi venti di Bullcltini e di Annali.

(12 li Canina Luigi. Simo relative alla topografia di Roma antica ed ai

suoi monumenti Inseguenti pubblicazioni: Indicazione topoepafica di Roma

aulica. H',1'2. 1 SIM e 1841. Esposizione storica e topografica del foro Ro-

mano e sur adiacenze. IH'.W e 185. Cenni storici e ricerche topografiche

sul teatro di Pompeo. 1 H!{.'i. Sul tempio di (tiare Capitolino. \X:'-i. Sul

luoijo
di nominato la Spiritica Vecchia. 1S:U). Suoli antichi edifizj (/ih

esi-

sti itti nel luogo arrapato dalla chiesa di s. Martina. IS'il). Sul circo di

Allenino. 1 S i . Supplemento all'opini di Desfjodetz. Esposizione topo

'/rafiea di Roma antica. ISii. (ili
edifizj ili Roma antica. 18i8 e 1850.
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stata tal pianta scolpita precisamente per dimostrare le grandi opere

fatte dai medesimi principi, e collocata l'anzidetta indicazione ove

corrispondevano le principali fabbriche da essi riedificate, come pu

contestarsi da alcuni edifizj in essa rappresentati e da varii altri do-

cumenti (125). Il luogo poi, in cui furono rinvenute le dette lapidi,

dichiarato dal Gamucci essere una parete dell edilizio consacrato

ai ss. Cosma e Damiano e volgarmente denominato il tempio di

Romolo e Remo; ed aggiunse egli tale scoperta essersi fatta da

Antonio Dosi di San Geminiano architetto molto studioso dei mo-

numenti antichi, il quale dovette evidentemente ritrarre i primi

disegni che si conservano in un codice della biblioteca Vaticana gi

appartenente a Fulvio Ursini (126). Si conosce poi da diversi altri

(125) I grandi ristabilimenti fatti alla citt da Settimio Severo e da An-

tonino Caracalla suo figlio, sono indicati da varie iscrizioni e da Sparziano

fin Settimio Severo, e. 23.) Quindi a contestare vieppi la stessa corrispon-

denza di epoca servono le seguenti iscrizioni :

. . . VERO . PIO . PERTINACI IMP. CAES. M. AVRELIO . ANTONINO . PIO . FELICI

.... MAXIMO . FORTISSIMO AVO. TRIP-. POTEST. UH. COS. DESIGNATO . l'ROCOS

. . . TRID. POT. Vili. IMP. XI. IMP. CAES. !.. SEPTIMI . SEVERI . P1I . PERT1NACIS . AVC. ARAI?.

III. PROCOSS . PP. ADIAB. PARTII. MAX. FORTISSIMI . FELICISSIMI . FII.IO

. . . 51. FILIO. DIVI. COMMOD. DIVI .M. ANTONINI . P1I . CER. SARM. NEI'. DIVI. ANTONINI

... I. HADRlANI .PRONEP. DIVI PII . PRONEP. DIVI . IIADRIAN. ABNEP. DIVI . TRAlANI

. . . RVAI- . ADNEPOTI. PARTIIIC ET . DIVI . NERVAE . ADNEPOTI

. . . I . YURI SACRAE . REG. XIIII.

La prima di esse appartiene a Settimio Severo, e la seconda ad Antonino

Caracalla: e sembrano essersi collocale in qualche monumento eretto ai me-

desimi principi per avere ristabilite diverse fabbriche delle quattordici regioni

di Roma. Tali iscrizioni furono rinvenute unite nel cemeterio di Comodilla e

riferite dal Muratori alla Pag. CCXLVI. N. 3. sull'autorit del Boldctti: ed

ora esistono nel corridore delle iscrizioni del museo Vaticano.

(126) 11 Gamucci. parlando del tempio creduto di Romolo e Remo, ri-

feriva: Si ritrovato tiri tempi nostri per il/. Giovanni Antonio Dosi da

San Giminiano, giovane virtuoso, architetto <<I antiquario di non poca espi-

lazione, dentro al detto tempio una facciata, nella (piale era il disegno della

pianta dilla citt di Roma con parte degli edifizj pi antichi di
(pici tempi, la

ipiale imn si potala sino ad ora ritrarre compiutamente, u ritrovare comi'

'sm vtasseio ldi''orili ne ilei Imo silo, per essere quella e dal tempo e dal fuoco
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frammenti che in tale pianta erano state segnate non solo le l'orme

degli edifizj pubblici, ma ancora quelle dei privati; e perci, rico-

noscendo in essa un prezioso monumento, sarebbe stata del mag-

gior soccorso che si fosse potuto avere, per determinare in ogni

sua parte la topografa della citt antica, se nella sua integrit

fosse a noi pervenuta; ma invece, spezzata nei tempi della distru-

zione degli altri insigni monumenti, ne sono rimasti soltanto pochi

frammenti e molto consumati; e quindi ancora maggiormente spez-

zati per negligenza, dopo il suddetto ritrovamento. Facendo parte

dell'edilzio, in cui furono rinvenuti, il tempio rotondo, creduto

essere stato dedicato a Romolo e Remo, si giudicato che tale

pianta fosse stata scolpita per servire di pavimento al medesimo

tempio: ma ci con nessun documento pu stabilirsi. Per non

trovo improbabile il supporre che fosse la medesima pianta a tale

uso destinata nell occasione del restauro fatto al tempio stesso sotto

1 impero di Settimio Severo, come un oggetto che molto conveniva

al fondatore della citt, a cui I edilizio era in parte consacrato.

Essendo poi tale luogo, come sacro rispettato, non fu soggetto ad

essere il suo pavimento molto calpestato. E d'altronde se si consi-

dera che gli antichi formavano i loro pavimenti con musaici ed

(afta .stata consumata. (Gamucci, Delle antichit della citt di Roma. Lib. 1.

Pag. :)'.). Lo stosso ritrovamento ('(intestato da Flaminio Vacca nella prima

memoria dello scoperte falle al suo tempo. Anche pi circostanziato notizie

furono riferite dal Panvinio nella prefazione generale di tutto lo suo opere,

dicendo: Severi impcratoris yriticipatii , ut ex marmorea inscriptionc liquit ,

Inpuh ts tabulis accurata} totius irbis ichnographiam incidcrunt, quae postico

templi l ibis liomae lonrjo tempore afjixa, cani imperli et urbis inferita, iejivs

vi eoiscissa corruit. tuius infinita paene marmorea frustala, et aliquid tabula s

triennio unir in campo, qui basilicar sanctorum Cnsmav et Damiani adiacet ,

(piani l ibis timplum f'uisse printer sc.rijdnram auctoritatem, co ctiam testimonio

cnnfirmari putest, rudcrtbus alte
cfjcstis , casa aliquid fossori s ti trae risar

lucri caussti perscrutantes invenere. lui j'ratpnenta a Torquato corniti,, campi

possessore , Alexandro ( arili nidi Farncsio dono data, in eius aedibas me cu-

stode ildiiieidir atlsi rvantur : quibus certo in mea Ime Irbis tojioqraphia mirimi

in mulinili sdibratus sud'. Mai, Spicilerjium Kom. Tom, Vili. Paq. (lofi.
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altre opere preziose, non si trover fuori di proposito il credere,

che questo lavoro fosse per tal uso impiegato. Infatti se fosse stata

la stessa pianta collocata sopra qualche parete, non si sarebbero

potute per bene, a motivo della sua grandezza, distinguere tutte le

parziali piante che vennero scolpite nelle singole tavole, di cui essa

venne composta. Ne poi ragionevole il supporre che tale pianta

fosse distribuita in tante tavole divise tra loro quante erano le re-

gioni; imperocch essa non avrebbe mai presentato completa idea

della forma generale della citt, al quale uso dovette esser destinata.

I frammenti rinvenuti, dopo di essere stati per qualche tempo

incrostati nelle mura del cemiterio, annesso alla detta chiesa ove

furono trovati, si trasportarono sotto il pontificato di Paolo III ne-

gli edifizj Farnesiani; e quindi sotto Benedetto XIV vennero situati

nel museo del Campidoglio, ove servono d ornamento alla principale

scala. Offrirono primieramente argomento di molto studio a tutti i

dotti che vissero nell'epoca del loro ritrovamento; ed i disegni, che

evidentemente furono fatti dal Dosio, dovettero servire alla prima

pubblicazione che s imprese a fare nell'anno 1G73 con una dotta

illustrazione del Bellorio. Poscia vennero pubblicati nella raccolta

delle antichit romane del Grevio; e dopo l'ultimo loro trasloca-

melo apparvero di nuo\o alla luce con 1 aggiunta di sei tavole, con-

Icncnti diversi piccoli frammenti che si dissero inediti, ma che effet-

tivamente il maggior numero di questi altro non sono che piccole

parti appartenenti a quei gi ben cogniti 1-";. Imperciocch nei

suddetti traslocamene, essendo slati maggiormente danneggiati, e

non trovandosi tutti i pezzi che erano stali disegnati dal Dosio, fu-

rono molli di essi o per intiero o in parte rinnovati. Quindi i fram-

menti veri, ridotti in pi minuti pezzi, si posero alcuni nelle sci

(127) Fragmenta vestigli vetcris Romae c.r lapidibus Farncsianis, mine

printnm in uccm alila cimi notis Jn. Pctri Bcllorii. Koma 1(>7.'J. Successiva-

mente furono pubblicati nel Tomo IV del Tesoro del Grevio. e quindi nel-

l'anno 1 T(> i dalla Calcografia Camerale con raggiunta delle sei ultime tavole

< con illustrazioni dell'Amaduzzi. Furono anche pubblicati dal Piranesi.
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tavole aggiunte, ed altri non conosciuti s innestarono con quei che

furono meno guasti, o si collocarono nelle tavole unitamente ai me-

desimi come frammenti nuovi; percui alcuni ora trovatisi replicati.

Quegli ancora che furono per intero rinnovati, siccome erasi per-

duta cognizione di quanto stava inciso nelle lapidi originali, vennero

cos le loro rappresentanze tratte dalle figure disegnate per cura

del Dosio; e non essendo queste ridotte ad una uniforme gran-

dezza, accadde che alcune fatte di nuovo sono riuscite due volte o

tre ancora pi grandi di quanto erano scolpite nelle lapidi antiche.

Quindi che consiglio coloro i quali vorranno prendere cognizioni

delle fabbriche, che trovansi rappresentate in tali marmi, per rin-

tracciare la posizione e forma degli antichi edifizj romani, a prestar

soltanto fede a ([nei frammenti che si conoscono essere interamente

antichi; onde non esser indotti in inganno, come avvenne a diversi,

che si sono occupati di trarre alcune cognizioni dai medesimi, ed

;i me stesso nelle prime volte che impresi ad esaminarli. Giova

inoltre avvertire che, per la sovraindicata innovazione di alcuni

frammenti fatta con varia dimensione, si viene a conoscere non

aver mai i frammenti superstiti appartenuto a due piante diverse,

come si suppose per trovare ragione delle differenti dimensioni;

perch si vede la variet esistere soltanto nei pezzi fatti di nuovo.

Poich furono conosciuti tutti i danni, che vennero recati a

tali frammenti dopo la loro scoperta, onde riportarli con quella

maggior esattezza che si potesse avere, furono disegnali tutti egual-

mente ;illa decima parte pi in piccolo, osservando in tale riduzione

le proporzioni che si sono potute rintracciare dai veri frammenti

antichi, e non da quegli stati interamente rinnovati a caso. Con tale

operazione si conobbe esser stata la pianta, scolpita nelle lapidi anti-

che, circa la duecentocinquantesiina parte del \ero; ed essere i varj

edifizj, che in essa si vedono, non grafiti in modo dimostrativo, come

si suppose, ma lieiisj ridotti ad una (piasi uniforme proporzione; la

qualcosa ci la conoscere maggiormente la preziosit di siffatto mo-

numento topografico. Tali frammenti tutti, trasportati sulla indicata



3(1 ROMA ANTICA.

eguale dimensione, vengono ad essere in proporzione doppia della

pianta di Roma; poich, essendo questa ridotta su di una scala della

cinquemillesima parte del vero, ed essendo le cose disegnate sulle

lapidi la ducccntocinquanlcsima parte, si trova essere il decimo di

questa determinazione precisamente la met della cinquemillesima

parte del vero. Ho riportati poi tutti quanti quei frammenti, che

si trovano collocati nelle venti tavole capitoline, oltre ad alcuni di

([liei,
che stanno nelle sei tavole aggiunte, e che ho giudicato poter

essere di qualche interessamento e non avere appartenuto agli altri

frammenti gi cogniti, escludendo per tutti quei che ho ritrovati

essere stati nella rinnovazione ripetuti. Sono quindi nella seguente

descrizione della pianta di Roma distinti quei frammenti che si

conoscono avere appartenuto ad un qualche edilizio cognito.

Infine necessario di far conoscere che le lettere scolpite nelle

medesime lapidi, in seguito di diligenti ricerche, si sono trovate di-

sposte su di un sol verso, e nel modo che potevano leggersi dalla

parte rivolta a settentrione. Quindi che similmente si sarebbero

dovuto disporre in corrispondenza della presente pianta, se non vi

fosse stato obbligo d uniformarsi al sistema stabilito di mettere la

parte settentrionale in capo della tavola; perci si dovettero disporre

in altro senso i frammenti scritti, affinch si fossero potuti leggere.

VETUSTE MURA DI ROMA. Prima di parzialmente descri-

vere le fabbriche che si possono appropriare alla citt di Roma,

credo opportuno di premettere alcune poche notizie intorno la suc-

cessiva ampliazionc della citt stessa. E ci espongo a solo motivo

di esibire una breve indicazione tanto delle suddette prime cinte di

mura, quanto delle successive; poich in modo pi ampio si dimo-

strano le diverse disposizioni, che si diedero alle mura della citt,

nella esposizione topografica che relativa alle epoche anteriori a

((nella ora considerata. La prima citt, che fond Romolo o altri

prima di lui. secondo le varie opinioni, era posta sul solo monte Pa-

latino; e Romolo ne determin primieramente i conlini con un solco

i li egli form intorno al colle seguendo il rito etrusco. Questo solco
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fu cominciato, secondo la descrizione di Tacito, dal foro Boario, ove

fu quindi posto un toro di bronzo in memoria di essere stato questo

animale in allora sottomesso ali aratro; ed ivi fu rinchiusa nell inter-

no del perimetro Tara grande di Ercole. Quindi Romolo, piantando

a certe distanze delle pietre per le falde del Palatino, giunse sino al-

l'ara di Conso che stava presso al circo Massimo; e poi passando vi-

cino alle Curie vecchie, pervenne al sacello dei Lari ed al foro Ro-

mano. Con tale solco si prescrisse quel limite sacro della primitiva

citt che ebbe il nome Pomerio, col quale eziandio si stabilirono i

confini della citt nei tempi successivi. Le mura per della stessa ve-

tusta citt stavano sull alto del colle, ed erano state disposte in forma

quadrata, perch la citt si distinse con il nome di Roma quadrata,

e corrispondeva solo in una ristretta parte del colle, la quale sol-

tanto erasi potuto in quei tempi cingere di mura. Nello stabilire la

medesima cinta e fortificarla con mura e torri, onde porre al sicuro

Roma dalle armi dei sabini, come scrisse Dionisio, tre porte si co-

nosce da Plinio esservi state praticate, delle quali a due soltanto si

sa ora precisarne il nome, cio della Mugonia, e della Romanula. La

prima di queste porte si pone in corrispondenza di qucll accesso che

fu stabilito ove Romolo cominci il solco per determinare la cinta

intorno la citt, e la seconda nel mezzo del Iato orientale del colle.

Per la convenzione fatta dopo la guerra sabina tra Romolo e

Tito Tazio, alla Roma quadrata ed al colle Tarpeo, che erasi unito

itila citt, si congiunse parte degli altri due colli, 1 uno detto Qui-

rinale e laltro Celio. Quest'ultimo colle lo ebbe Romolo col Pala-

lino; ed il Quirinale col Tarpeo fu assegnato a Tito Tazio. N'uma

Pompilio ampli il giro delle mura comprendendovi quella parte

del Quirinale che era stata abitata da Tazio, e che non era siala an-

cora cinta da mura. Il Celio poi. gi abitato dal tempo di Romolo, fu

tinto di mura da Tullio Ostilio successore di Ninna, allorch, dopo
li aver distrutto Alba, condusse

gli albani ad abitare la sua citt;

e perch il monte fosse
pi frequentato. Tullio \i pose la reggia e

\i liss la sua dimora Mediando Anco Marzio, narrano Dionisio e
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Livio, che si un alla citt l'Aventino; e circondandolo di mura e

fosse, fu abitato dalla gente trasportata da Tellene, Politorio e da

altre citt in allora soggiogate. Sotto allo stesso Anco Marzio si

cinse ancora di mura quella parte del Gianicolo che rivolta verso

l'Aventino, onde formare ivi un luogo forte per servire di difesa a

quei che navigavano sul fiume contro le infestazioni degli etruschi,

e si congiunse tale luogo alla citt col mezzo del ponte Sublieio.

Siffatte cinte tutte, essendo state costrutte evidentemente con

poca solidit ed in modo grossolano, come venne accennato dal me-

desimo Dionisio, indussero Tarquinio Prisco ad imprenderne la ri-

costruzione con grandi pietre tagliate a forma regolare ;
ma ne fu di-

stolta 1 esecuzione prima dalla guerra che ebbe coi sabini, e quindi

dalla sua morte. Servio Tullio, che successe a Tarquinio, non solo

port a compimento quanto era stato divisato a farsi dal suo ante-

cessore, ma aggiunse ancora alla citt il Viminale e lEsquilino, con

quella parte del Quirinale che non era stata rinchiusa nella prima

cinta di Numa, come si deduce dalle notizie riferite da Dionisio,

Strabone e Livio. Fu questi l'ultimo re che ampli il circuito della

citt; e congiungendo ai cinque colli Palatino, Capitolino, Aventino,

Celio e Quirinale, i due altri Viminale ed Esquilino, venne a rendere

la citt stessa composta di sette monti, non comprendendo per in

tale numero la parte del Gianicolo rinchiusa da Anco Marzio, la

quale solo, come una semplice fortezza, sembra che si considerasse

nei primi tempi di Roma. Per conoscendosi essersi il colle Aven-

tino, quantunque cinto da mura sino dall' indicata epoca, solo con-

siderato unito alla citt nei primi anni dell impero, si potr con

molta probabilit sostituire il Gianicolo all'Aventino nel numero dei

sette colli, che componevano la citt prima dell'epoca imperiale.

Il giro, che facevano le indicale mura, edificate da Servio

Tullio, importa moltissimo di conoscere per poter rintracciare la

posizione dei diversi edilizj
antichi appartenenti pure ali epoca im-

periale; imperocch la citt, propriamente detta, non fu cinta da

altre mina >e non nel tempo della decadenza dell impero romano
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sotto Aureliano. Dionisio, nel descrivere la difesa che fecero i ro-

mani contro la scorreria degli equi e volsci, osservava essere stata

tale cinta situata sopra il ciglio dei colli e sopra rupi scoscese, for-

tissime per natura e bisognevoli di poca difesa; e 1 altra parte della

citt, collocata lungo il Tevere, era assicurata dal medesimo fiume.

Il luogo poi, che era pi facile ad attaccarsi e che occupava lo

spazio tra la porta Esquilina e la Collina, era stato reso forte col-

i'arlc: imperocch si era scavata una fossa larga, dove era meno

grande, pi di cento piedi e profonda trenta. Sopra questa fossa poi

ergevasi un muro addossato ad un terrapieno alto e largo in modo

che non poteva n essere scosso dagli arieti, n scavando le fon-

damenta esser distrutto. Tale luogo aveva una lunghezza di circa

sette stadj. Altrove il medesimo scrittore, a riguardo dell estensione

di tale cinta che circondava la citt al suo tempo, osservava che se

si voleva prender norma per giudicare della sua grandezza dalle

mura, veramente difficili a distinguersi per le molte case che cranvi

state fabbricale intorno, ma che conservavano in diversi luoghi

qualche vestigia della loro costruzione, onde farne il confronto colla

cinta delle mura di Atene, avrebbe trovato il circuito di Roma che

non mollo eccedeva quello della nominata citt della Grecia. Quindi,

conoscendosi da Tucidide essere stata la cinta di Atene, non com-

presi i lunghi muri del Pireo, che non facevano parte del circuito

della citt e che erano al tempo di Dionisio in gran parte distrutti,

li sessanta stadj, considerandovi per lo spazio tra il muro del Pireo

e quello del l'aler, si viene a determinare il circuito di Roma, do-

vendo esso sorpassare di poco quello di Atene, essere stato di circa

sessantacinque stadj. ossia di otto in nove miglia.

Prendendo a considerare la situazione dell'indicata cinta se-

condo le esposte notizie, e primieramente cominciando dalla estre-

mila posta verso il Tevere sotto il Tarpeo, si trova che le mura

avevano principio Ira il ponte Emilio, ora dello Rollo, ed il teatro

di .Marcello; poich si hanno bastanti memorie per determinare che

il nominato teatro slava fuori della citt nel Campo marzio, e che
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il dello ponte metteva nell interno della citt verso il l'oro Romano,

In tale prima parte di mura, che dal fiume giungeva sino sotto al

colle Capitolino, si giudicano esservi state tre porte distinte. La

prima di esse, situata verso il fiume e che metteva evidentemente

in una via che passava dietro la scena del (eatro di Marcello, si

dimostra con alcuni passi di Livio, in cui descrisse diverse inonda-

zioni ivi succedute, essersi denominata Flumentana. La seconda,

che corrispondeva probabilmente nel mezzo del foro Olitorio, e

che quindi metteva nella parte posta avanti al medesimo teatro di

Marcello e portico di Ottavia, si crede essere stata detta Trionfale

dall ingresso che per essa facevano i trionfatori nella citt. La terza,

situata ai piedi del Tarpeo, si denominava Carmentale dal tempio

o ara di Carmenta madre di Evandro che
gli stava vicino; e dalla

indicazione, che Livio ci ha tramandata sulla spedizione dei Fabj

contro Yeii, si deduce essere stata fatta a due fornici.

Da tale luogo poi le mura di Servio salivano sul dorso setten-

trionale del Tarpeo, ed unitamente alla rupe, che si conosce es-

sere stata in quel lato del colle molto scoscesa, formavano la cinta

intorno all'Arce posta sullo stesso colle. Costeggiando quindi 1 altra

elevazione del Campidoglio, su cui stava il gran tempio di Giove,

discendevano evidentemente vicino al luogo ove sta posto il sepol-

cro di Bibulo, il quale, secondo il costume che avevano i romani di

non seppellire entro la citt, serve di chiaro documento per dimo-

strare essere stata tale posizione fuori della cinta. Questo sepolcro,

con laltro che gli
sta vicino, indicano esservi passata vicino una

pubblica via, e per conseguenza esservi stata una porta nelle mura

in corrispondenza di tale via. Ed una tale porta si giudica essere la

Ratumena che
gli

antichi scrittori pongono vicino al Campidoglio.

Nella valle, che sta tra il Campidoglio ed il Quirinale, prima

che Trajano, per formare il suo foro, tagliasse 1 elevazione indicala

dalla colonna coclide ivi innalzata per dimostrare il lavoro fatto, le

mura di Servio, seguendo evidentemente la direzione di tale eleva-

zione, salivano sul dorso del Quirinale vicino al luogo ove Trajano
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fece edificare quelle grandi fabbriche che, mentre erano di decoro al

suo foro, servivano ancora di sostegno al monte. Quindi seguendo

la forma del colle, passavano lungo la parte superiore dei giardini

Colonna, ove le sostruzioni, che reggevano il recinto del gran tem-

pio col situato, ne segnano il luogo. Similmente le grandi mura,

che racchiudono la parte settentrionale dei giardini del palazzo Pon-

tificio cretto sul Quirinale, dimostrano la direzione che ivi tenevano

le mura di Servio. Dalla estremit orientale di tale luogo, passando

lungo il lato del circo di Flora, situato sotto il palazzo Barberini,

giungevano nella posizione gi occupata dai celebri orti Sallustiani

al di sopra del circo in essi collocato; nel qual luogo, trovandosi

un piccolo avanzo di muro costrutto con pietre quadrate, si crede

avere esso appartenuto a tali mura. In tutto il giro che facevano

queste mura lungo la descritta parte del Quirinale, tra le diverse

porte che vi dovevano essere, per comunicare col Campo marzio,

si distinguono specialmente la Sangualc e la Salutare. La prima

delle quali, che traeva il nome dal sacello di Sango che le stava

vicino, si pone a capo dell'attuale salita di monte Cavallo: e la Sa-

lutare, che similmente, per la vicinanza del tempio della Salute,

con tal nome era distinta, viene situata a capo dell altra salita del

Quirinale verso il luogo detto le Quattro fontane.

Vicino allestremit superiore del circo Sallustiano, il Quirinale

unendosi al colle degli orti ed al Viminale, cessa di farsi distinguere

per elevazione; e perci ivi doveva aver principio il celebre argine

di Servio. Precisamente nel luogo stesso di comune accordo si pone
la porta Collina in corrispondenza della via antica, che, passando

lungo il lato settentrionale delle terme Diocleziane, si dirigeva verso

la porla Xomentana della cinta Aureliana, e per una diramazione

giungeva alla Salaria della medesima cinta. Dionisio e Strabone

dimostrano aver cominciato l'argine dalla nominala porta Collina,

ed aver terminalo alla Ksquilina, ed essere stato della lunghezza

di sci in selle stadj. Da tale luogo, percorrendo tutto il tratto, die

giunge sino ali arto di Callidio, ove si situa la porla Esquilina. e
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seguendo la direzione, che si conosce dalla prominenza rimasta aver

tenuto l'argine, si trova essere tale distanza precisamente tra i sei

ed i sette stadj. Col consenso dei nominati scrittori si stabilisce

esservi stata nel mezzo del medesimo argine la porta che, pren-

dendo il nome dal colle Viminale, sul quale veniva ad essere si-

tuata, Viminale si diceva.

Dal luogo, in cui si pone la porta Esquilina, a giungere sino

sul Celio, essendo diverse le elevazioni che presentano le varie parli

dell Esquilino, non resta cos ben detcrminato il giro che facevano

le mura di Servio, come si riconosciuto nelle (inora descritte po-

sizioni: ma considerando che da tale cinta non era certamente stata

esclusa quella parte del Celio, su cui ora sta posta la basilica La-

tcranense, che la pi elevata del colle, e considerando d'altronde

che due sole sembrano essere state le sommit dell Esquilino, luna

detta Oppio e l'altra Cispio, che furono da Servio incluse nella sua

cinta, ci porta a credere che le mura dalla porta Esquilina, costeg-

giando il clivo nella seconda elevazione dell Esquilino, secondo la

direzione che si vede indicala dai resti di antiche sostruzioni, giun-

gevano a traversare la via ora denominata Labicana nel luogo pi

stretto della valle posta tra 1 Esquilino ed il Celio. In tale valle, co-

noscendosi esservi stato un'accesso alla citt, si trova conveniente

di stabilirvi la posizione della porta Querquentulana, la (piale era

in tal modo denominata da un querceto che
gli stava vicino.

Le mura di Servio, salendo dalla descritta valle sullalto del

Celio, giravano intorno alla anzidetta parte posta avanti la basilica

Eatcranense, la di cui elevazione era evidentemente pi distinta

prima che il luogo, situato verso la porta di San Giovanni, l'osse slato

innalzato con terre trasportate, come si conosce dalla situazione

dell antica porla Asinaria, che si trova ora internamente interrata

a molla altezza. Quindi seguendo il ciglio del Celio sino sodo la

chiesa di s. Stefano rotondo ed alla villa
gi

dei Malici, secondo la

dilezione che si vede tracciata dai resti di antiche sostruzioni che

esistono in vaij luoghi, e di cui alcuni sembrano aver appartenuto
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alle slesse mura, giungevano sino nel luogo pi stretto della valle

die separa il Celio dal! Aventino, ove si stabilisce essere stata la

porta (-apena. In tale tratto di mura, che stava collocato sul Celio,

dalla nominala porta Capena alla Qnerqucntulana, Ira le altre porte

che si credono esservi state, si pone la Celimontana che traeva il

nome dal colle, su cui era situata.

Dalla porta Capena le mura salivano sull'Aventino evidente-

mente sotto la chiesa di s. Balbina, ove il detto colle si avvicina

di pi al Celio, ed ove rimangono resti di sostruzioni antiche che

devono aver appartenuto alle medesime mura di Servio. Da questa

localit, seguendo una piccola elevazione che separa tale parte del-

1 Aventino da quella lingua, corrispondente al di sopra delle terme

Antoniniane, le mura pare che giungessero sino sotto la chiesa

di s. Sabba nella valle che divide l'Aventino in due parti distinte.

Ivi rientrando un poco sino a trovare il luogo, ove le due elevazioni

dell Aventino si avvicinano di pi, dovevano le mura continuare a

seguire la sinuosit dell Aventino propriamente detto, ed andavano

a terminare al Tevere vicino al ponte Sublicio, ove stava la porta

Trigemina. Nel descritto giro, che facevano le mura di Servio in-

torno alle due elevazioni dell'Aventino, primieramente nella parte

contenuta nella duodecima regione si pongono le due porte che

sono nominate di seguito da Vairone, luna chiamata Nevia e 1 altra

Rauduseulana. La prima di queste sembra potersi stabilire al di

sopra delle'lerme Antoniniane nella congiunzione della via Avenlina

con quella di s. Balbina; e l'altra accanto alla chiesa di s. Sabba,

ove I,) sinuosit del monte pare denotare esservi stalo un accesso

alla citt. Nella v;illc, che divide le due sommit dell'Aventino poi,

>i trova conveniente di stabilire la porta Lavernale che traeva il

nome (bill ara di Laverna, e che sembra dedursi dal medesimo

\arrone essere siala vicina alla Rauduseulana. Quindi nell'accesso

alla citt, che esiste presso il bastione di San-Callo. si pone la porta

denominala Navale dai navali, ai
(piali questa metteva. I

-

] nellalto

del colle vicino al l'rioralo la .Minucia. che prendeva il nome da
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un'ara o sacello di Minucio, secondo la spiegazione di Festo. Per

di queste due ultime porte si trovano solo notizie pi indecise per

poter determinare le loro situazioni.

Nel Trastevere poi la cinta fatta primieramente da Anco Mar-

zio per stabilire un luogo fortificato sul Gianicolo in difesa di quei

che navigavano sul fiume, sembra che dal ponte Sublicio in corri-

spondenza del termine che avevano le mura nella parte opposta

vicino alla porta Trigemina, si dirigessero nel piano verso la salita

di s. Pietro in Montorio; e dopo di avere circondata quella som-

mit del Gianicolo, che resta quasi disgiunta dal rimanente del colle,

e su cui si giudica esservi stata l'arce Gianicolense, discendevano

evidentemente nel piano verso il ponte Palatino. In tali due bracci

di mura, che stavano nel piano, essendo questi solo necessarj per

mantenere libera la comunicazione della suddetta arce colla stessa

citt, sembra che vi sfassero soltanto alcune porte secondarie, e

perci non bene si conosce ora la loro propria denominazione.

Per nel lato meridionale pu determinarsi avere corrisposto la

porta Piacolare che dava accesso alla via Campana, nel lato opposto

la Settimiana, e sull'alto del colle lAurelia che metteva alla
pi

vetusta via in cgual modo denominata sino dall epoca repubblicana.

Tutto il descritto giro, che si stabilito aver l'atto la cinta

delle mura di Servio, si trova precisamente avvicinare alla misura

di circa settanta stadj, che corrisponde a quella dedotta dal riferiti

confronto fatto da Dionisio colla cinta di Atene. Queste mura du-

rarono a prescrivere i limili della citt propriamente della, bench

ricoperte in gran parte dalle fabbriche edificate intorno, sino al

tempo che i romani per la loro grandezza e possanza non ebbero

a temere alcune invasioni straniere. Lo slato, in cui si trovava

la citt al tempo di Augusto, ci venne rappresentalo dal nominalo

scrittore dicendo che tutte le fabbriche suburbane, costrutte in-

torno alla medesima cinta, erano abitate, e queste ciano molte:

ma senza essere circondale da mura, e facili ad esser prese nelle'

scorrerie dei nemici. Quindi aggiungeva che se alcuno, vedendo
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quelle fabbriche, voleva calcolare la grandezza di Roma, avrebbe

certamente errato; poich non avrebbe trovato alcun segno certo

da distinguere fino dove la citt si estendeva, e dove questa termi-

nava: cos bene quel suburbano si univa a Roma che presentava

agli spettatori l'idea di una citt protratta ali infinito.

MURA DI AURELIANO. Conoscendo Aureliano lo stato, in

cui venne ridotto il circuito delle mura di Servio, per l'ingrandi-

mento della citt, incapace di alcuna difesa, e vedendo la necessit

di assicurare gli
abitanti da qualunque invasione nemica, si deter-

min di far costruire un nuovo giro di mura, che comprendesse la

maggior parte delle abitazioni. Questa cinta, ristabilita per in varj

(empi, quella stessa che cinge la moderna Roma al di qua del

Tevere. Le mura di Aureliano, che solo sono state portate a com-

pimento da Probo, e la di cui corrispondente estensione verr di-

chiarata in fine di questa esposizione topografica, furono edificate

con costruzione laterizia a differenza delle primitive che erano di

pietre quadrate; e furono, per risparmio e per sollecitudine di la-

voro, incorporate in diversi luoghi di esse alcune parli di altri edifizj,

come si trova praticato nel lato settentrionale del colle degli Orti.

ove servirono di mura della citt le soslruzioni che in tempi assai

anteriori furono costruite per sostegno del monte; un lato degli

alloggiamenti dei Pretoriani, e quindi tutto il loro giro esterno fu

ridotto a far parte delle mura. Verso la porta Preneslina gli archi

dell'acquedotto Claudio, e delle acque Marcia, Tepida e Giulia, con

l'anfiteatro Castrense, il sepolcro di C. Ceslio, e diversi altri mo-

numenJi antichi furono compresi nella (ostruzione delle medesime

mura, come chiaramente si conosce tuttora.

Le porle che furono sostituite alle antiche della cinta di Ser-

\i( nelle descritte mura di Aureliano intorno la citt, sono le se-

guenti; la Flaminia che stava situata sulla via dello stesso nome, e

che specialmente dalla direzione che teneva tale \ia indicala dalla

situazione del ponte Milvio. al (piale andava direttamente a riferire,

sembra clic fosse situala a poca disianza dall'attuale porla del Popolo
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verso il Pincio. A questa porta, rivolgendosi verso oriente succede

la Pinciana, che prendeva il nome dal colle su cui fu posta, e che

attualmente chiusa. Dopo questa si trova la Salaria situata sulla

via dello stesso nome. La Nomentana, dalla quale usciva la via che

conduceva a Nomcnto, trovasi posla a poca distanza dalla moderna

porta Pia verso gli alloggiamenti dei Pretoriani, e murata sino dal

tempo che si apr la anzidetta porta moderna. Dove le mura si

congiungono a quelle del lato meridionale degli alloggiamenti Pre-

toriani, esiste un'altra porta, la quale, per essere stata chiusa da

gran tempo, vien denominata comunemente porta Chiusa. La porla

San Lorenzo, che si vede formata in un arco del monumento delle

acque Marcia, Tepida e Giulia, per la via che attualmente conduce

a Tivoli, creduta essere stata detta Tihurtina dagli antichi. La

porta Maggiore, che si trova formala similmente della antecedente

in uno degli archi maggiori del monumento delle acque Claudia e

Aniene Nuova, si crede essere stata detta Preneslina dalla via che

tuttora esce dalla medesima verso Palesi rina o Preneste. A questa

porta succedeva da vicino nell'altro arco dello stesso monumento la

porta denominata Lahicana dalla via che vi transitava, e che si di-

ramava dalla Preneslina. Dopo la moderna porla di San Giovanni

trovasi I Asinaria, cos denominata dalla via Asinaria che vi usciva

prima che fosse chiusa. Dove ora entrano in citt le acque cos delle

della Marrana esiste una porta antica, che si conosce essere stala

della nei tempi medj Metrovia, ma non considerala tra le prin-

cipali. Dopo questa si trova la porta Latina, che sta\a sulla via di

questo nome. A poca distanza dalla Latina vi la porta denominala

San Sebastiano, che si trova essere la slessa di quella della dagli

antichi Appia dalla celebre via di tal nome, che dalla porta Capena

della prima cinta a questa dirigevasi. Vicino poi al sepolcro di Cajo

Cestio \i la porta ora della di San Paolo, ma che primieramente

si diceva Ostiense dalla \ia che portava ad Ostia. Nel Trastevere

poi \i era primieramente quella denominala Porluense dalla via

che conduce a Porlo, la quale fu distrutta allorch si ricinse con
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nuove mura il Trastevere. Sull'alto del Gianicolo, dove ora sta la

(torta moderna di San Pancrazio, esiste vicino l'antica porla Aurelia.

cosi detta dalla via di egual nome. Nell'altra parte delle mura, che

stanno nel piano, si trova esistere ancora la porta che fu fatta da

Settimio Severo, e perci detta Settimiana. Quindi nel tratto delle

mura, che erano lungo il fiume dal ponte Gianicolcnse alla porta

Flaminia, vi doveva essere primieramente una porta nell'ingresso

del ponte Trionfale, che col medesimo nome sar stata distinta, e

quindi un altra in principio del ponte Elio detta Aurelia da Proco-

pio, e cognita poscia colla denominazione di porta San Pietro.

DIVISIONE DELLA CITT IN QUATTORDICI REGIONI.

A norma di quanto si stabilito per fordinamento della enunciata

esposizione topografica, si segue quella divisione che venne posta

in uso nella citt dopo che in essa crebbe grandemente la popo-

lazione e che non furono pi sufliccnti a contenerla le fabbriche

disposte nelle quattro regioni primieramente stabilite, che erano

distinte con i nomi Suburana, Esquilina, Collina e Palatina, alle

quali si aggiunse pure per quinta regione quella trib urbana che

corrispondeva nel Trastevere e che era denominata Romilia, come

da Vairone venne dichiarato, e come ampiamente si prende a di-

mostrare nella esposizione relativa ali epoca anteriore a quella ora

considerata. La divisione delle quattordici regioni si conosce essere

stata stabilita da Augusto, allorch, come scrisse Svetonio, egli di-

vise la citt in regioni e vici: ma, non indicando egli il numero del

suddetto riparto, ne supplisce Dione col dichiarare essersi nel me-

desimo ordinamento divisa precisamente la citt in quattordici re-

gioni. Ed una tal divisione si mantenne in lutto il tempo dell'impero

romano, come attestato da Tacilo in corrispondenza dell'epoca

Nerouiana, e da Plinio di quella di Vespasiano. Quindi rimane un

importante documento, che conlesta la sussistenza dell'ordinamento

stesso ;il tempo di Adriano, (piale Li base che sosteneva una sta-

tua di questo principe creila col concorso dei vicomagistri dei vici

delle quattordici regioni, e che ora conservasi nel museo Capitolino.
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E si da questo monumento che si conoscono gran parte dei nomi

appropriati a mi delle regioni I. X, XII, XIII e XIV 128 .

Si hanno poi alcuni cataloghi delle intere quattordici regioni

che servono ad indicare gli oggetti di maggiore considerazione che

in esse esistevano nel finire dell impero romano, i quali si cono-

scono luno col titolo Curiosimi e l'altro Nolitia. Del primo di essi si

ha un codice dell'ottavo secolo, e del secondo del nono; e s luno

che l'altro semhrano avere avuto una stessa derivazione da un ori-

ginale composto alcun poco tempo dopo 1 impero di Costantino;

poich, oltre ali essere in essi annoverato larco e le terme erette da

questo imperatore, vedesi in quello della Notizia indicata la basilica

di Costantino, che stava nella regione quarta, mentre nel Curiosimi

i,l "28) Spatium Irbis in regiones vicosque divisti: insttiuitque ,
ut Mas

annui magistratus sortito tuercntur, hos magistri e plebe cuiusque vicinine cheti.

Adversus incendia excubias nocturnas vigicsque commentus est. (Svetonio, in

Augusto, e. 30. Se in questo documento non determinato il numero delle

regioni, che componevano il medesimo nuovo ordinamento di Augusto, trovasi

per dichiarato da Dione, indicando che i magistrati da esso stabiliti dovevano

aver cura delle quattordici regioni, nelle quali era in allora la citt divisa:

r.'jv.j ~h'J tJjIv ; o-xK77c?.ca
\>'

lp f' vEU-ccscray yj'c.M npozTuyJivruv. o v.%1 v-jv

ytyvETt. Dione. Lib. LV. e. 8. Tacito, prima dell'incendio Neroniano. indi-

cava: et tactac de cacio quatuordecim urbis regiones. Annu. Lib. XIV. e. 12.

\\ poscia nel narrare quanto venne stabilito da Nerone dopo il grande incen-

dio, contestava essersi la citt divisa in quattordici regioni: quippe in regiones

quatuordecim Roma dividitur. Annoi. Lib. XV. e. 50. E cos da Plinio in cor-

rispondenza del tempo di Vespasiano: completa montes septem ipsa dividitur

in regiones quatuordecim. ?\at. Llist. Lib. III. e. 9.' Ma pi autorevolmente

ci contestato dalla iscrizione esistente nella base che doveva sostenere una

statua eretta dai magistrati dei vici delle quattordici regioni ad Adriano, che

ora conservasi nel museo Capitolino: poich espressa nel seguente modo:

IMI'. CAESARI . DIVI
|

TRA1AM . l'ARTIIICI . 111..
|

DIVI . NERYAE . NEI'OTI
|

TRAIANO .

UADRIANO
|

AVC. l'OMir. MAXIMO
|

TRI1WNIC. IH) 1 1 > I Al. \\.
|

1MP. II. COS. III. V. 1\
|

MAGISTRI . V1CORVM . VRB1S . REGIONYM . XIIII. (rilttlO. Pag. CCXLIX. A. 8.

I nomi dei vici, che si leggono nella parie posteriore e nei lati della stessa

base, servono di valido documento per determinare (pianto concerne il mede-

simo ordinamento di \ici delle regioni I. V. XII. XIII e XH . dei (piali solo

ne "-odo rimaste notizie nello slesso monumento.
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la stessa basilica dicesi Nuova; e cos simili altre particolarit che si

prendono nel seguito ad esaminare. Si conoscono per essere state

fatte alcune aggiunte posteriori; e dallo stile, con cui sono scritti, si

dichiarano redatti anche alcun tempo dopo della delta epoca 129 .

Due altri simili cataloghi, che sono cogniti col nome di Sesto Rufo

e Publio Vittore, andarono soggetti nei primi anni del secolo deci-

mosesto a tante aggiunzioni clic perd crono ogni autenticit. Siffatte

aggiunzioni non erano fatte gi a capriccio: ma erano il frutto dei

molti studii che si facevano dai dotti in quellepoca sulle antichit

romane in modo tale che si composero tali interpolazioni colle pa-

role stesse che si rinvennero impiegate, o dagli antichi scrittori o

dagli altri documenti, per denotare alcun oggetto appartenente alle

anzidette regioni. E perci, tanto per la indicata autorevole corri-

spondenza, quanto per la considerazione dei sullodati dotti interpo-

latori, si tennero per autentici da tutti coloro che impresero sino a

questi ultimi tempi a descrivere le antichit di Roma, nonostante

che si convenisse generalmente su moltissime aggiunzioni fatte in

particolare ai cataloghi appropriati a Publio Vittore da Pomponio

Leto, da Fulvio Ursini e dal Panvinio. Ed soltanto dopo i
pi

accurati studj fatti ultimamente che si giunse a conoscere con pi

precisione come avessero origine i medesimi cataloghi interpolati;

e ci si deve principalmente agli studj del professore Prellcr (130).

(129) I cataloghi del Curiosimi, estratti dal endice pi vetusto del Vati-

cano dell'ottavo secolo e distinto con il N. 3321. furono primieramente pub-

blicali dal Muraioli nel Tom. IV. Pag. MMCXXVI, unitamente a quegli

appropriati alla Nolilia, secondo la pubblicazione di Filippo Labbe. 1 mede-

simi cataloghi, unitamente alla notizia delle dignit ed amministrazioni degli

imperii orientale ed occidentale, furono illustrali da Andrea Alciali. da (uido

Panriroli. ed ultimamente dal dottor Eduardo Docking. Quindi i due libercoli

furono con pi erudizione illustrati dal dottor L. Prcller nella sua recente

pubblicazione intitolala Die Hvifioncn (ter Stadt Hnin. Jviia 18 iti.

(130) Come accadesse la pubblicazione dei cataloghi dei regionari, co-

gniti col titolo di Sesto Rufo e Publio \ ittore. e come l'ossero successivamente

interpolati, e stato dimostralo ampiamente e con erudite ricerche dal dottoi

Plebei' negli articoli | . 2 e 3 della sua gi citata opera intitolala Die rt/iotrn
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Quindi dai medesimi sludj si derivata la conoscenza che le regioni

si distinguevano quasi unicamente con il semplice numero progres-

sivo; e clic i nomi, con cui furono distinte in alcune memorie anti-

che, devonsi credere aggiunti solo per pi gran parte dopo la caduta

dell impero; perciocch se diversi dei nomi appropriati alle stesse

regioni, si possono riconoscere di tanto vetusto stabilimento quanto

quello delle stesse quattordici regioni, alcuni nomi poi, come per

esempio quello di Tempio della Pace, attribuito alla regione IV,

apparisce chiaramente essersi potuto introdurre solo dopo la edifica-

zione del tempio consacrato da Vespasiano a tal divinit. Infatti nelle

iscrizioni antiche in particolare si trovano sempre le stesse regioni

accennate con il semplice loro numero; ed da credere tali nomi

fossero slati imposti per solo motivo di meglio far conoscere il luogo

in cui stavano collocate le varie regioni. Laonde siffatte indicazioni

dovettero andar soggette a variazioni a norma di quanto si presen-

tava nei varii tempi di maggior considerazione in ciascuna regione;

e cos per esempio quella anzidetta del Tempio della Pace, pot es-

sere sostituita a quella di Via Sacra ridotta a minore rinomanza nel

tempo medio dell impero. Quindi nella esposizione delle successive

der Stadt Rnm. V, per contestare siffatta circostanza baster il far osservare

che in principio delle indicazioni delle cose memorabili appartenenti alle re-

gioni I. X. XII. XIII e XIV. si trovano annoverati i nomi dei vici che sono

registrati nella base Capitolina, elicer gi cognita nel tempo in cui s'impre-

sero a fare tali aggiunzioni, come pu dedursi da (pianto i'u esposto dal Ma

zocclii. sull'autorit di Pomponio Leto, e dall'Albertino nella sua pubblica-

zione dell'anno 151 \ . intitolata De Rama Prisca et Nova, Varii auctores, in

seguito <li studii gi impresi a fare nel 1500. allorch si dice l'atta la prima

pubblicazione del libello di Publio Vittore in Brescia per cura di dio. Fran-

cesco Concoreggio : poscia riprodotti nell'anno 150!) in Venezia con gran nu-

mero delle indicate aggiunzioni. Con assai minori interpolazioni, ed anzi man-

cante in molle parli, si e conservalo il catalogo che si attribuisce a Sesto Rufo,

come in particolare e dimostrato nella pubblicazione fatta coli autorit di Ono-

frio Panvinio dal dottor (uglielmo Minimeli in Anovera nell'anno 1815, col

titolo. Serti Hu
fi

de Rcrjionibus Irbis Ramar, Libvllum, nel mule si dichiarano

mancare per intero le descrizioni delle regioni X. XII. XIII e XIV.
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ricerche sulla topografia dell'antica citt, a norma dell ordinamento

prescelto, mi atterr unicamente a quanto venne esposto nelle pi

accurate lezioni dei cataloghi cogniti con i titoli Curiosi/in e Notitia.

IDEA GENERALE DELLA CITT. Non si potrebbe me-

glio porre termine a queste notizie preliminari, se non trascrivendo

ci che scrisse Strabone allorch egli visit questa citt nei suoi pro-

speri tempi dei primi anni del governo imperiale. Osservava egli

su tale argomento che Roma la pi'ima citt situata entro terra, che

lungo il Tevere sta posta dopo Ostia. Essendo essa in tale posizione,

collocata non per elezione, ma per necessit, ne avvenne nel seguito che

coloro, i quali accrebbero in qualche parte gli edifzj, non ebbero libert

di appigliarsi al meglio: ma furono costretti ad adattarsi a tutto ci che

prima si trovava disposto. Imperocch i primi romani, avendo edificalo

sul Campidoglio, sul Palatino e siri Quirinale, lasciarono tanto facile

l'accesso al Campidoglio che, venendovi Tito Tazio per vendicare l'in-

giuria del rapimento delle vergini, lo prese al primo assalto. Ed avendo

quindi Anco Marzio trovato i monti Celio ed Aventino con la pianura,

che era tra loro, divisi non solo l'uno dall'altro, ma pure da tutti gli edi-

fizj primieramente ivi innalzati, li congiunse assicurandoli con mura;

poich gli pareva che non fosse bene di lasciar fuori dalla cinta quei

colli cos fortificati per chi designasse di avere qualche fortezza: ma

non ebbe per potere di condurre tale muro sino (d Quirinale. A questo

difetto suppl Servio, il quale compiendo il muro, vi aggiunse il colle

Esquiiino ed il Viminale; e contuttoci, rendendosi ancora facile l'ac-

cesso ai iemici, fece scavare una profonda fossa, e gettandosi dai lavo-

ranti di dentri) la terra, formarono un argine lungo sei stadi e vi fab-

bricarono sul ciglio interno della fossa un muro con le sue torri, che

chiudeva lo spazio posto tra la porta Collina e la Esquiliua. Mei mezzo

dell argine truci la terza porta delta Viminale dallo stesso nume del colle

su cui staci collocala. In lai modo erano disposte le fortificazioni intorno

la citt, la quale era priva di altro riparo. Ed a ine sembra che quei

primi romani tenessero la medesima risoluzione lauto per riquardo a

tiro stessi quanti) ai loro posteri, eme che ai romani si convenirli ottetteri
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la sicurezza e l'abbondanza, non con le fortificazioni, ma con le armi

e col proprio valore; e stimavano che non le mura dovessero difendere

gli uomini, ma gli uomini le mura. Trovandosi perci la regione fer-

tile ed ampia al d'intorno di Roma da principio occupata dagli stra-

nieri, e per altra parte il terreno dei romani inai sicuro, non potevano

sperare di conseguire prosperit a cagione di tale posizione. Ma essen-

dosi essi col valore e con la fatica fatti signori della suddetta regione, si

videro ben tosto apparire molti benefizj, che sorpassarono tutte le bont

naturali. Per la qualcosa la citt, cresciuta a tanta grandezza, si man-

tiene ancora di vettovaglie, di legnami, e di pietre da fabbricare; poich

di continuo cadono, ardono e si mutano gli edifzj ; ed tale mutamento

una volontaria rovina, tanto allorch si minano per ricostruirli quanto

per rimutarli da una maniera in un'altra secondo le disposizioni di chi

fabbrica. A queste cose apportano maraviglioso apparecchio s la grande

quantit dei metalli e del legname, s i molti fumi per i quali si posson

condurre i materiali. Il primo fiume l'Amene, che, scendendo da Alba

citt Latina posta vicino al paese dei Marsj, scorre per le pianure sino

a che si congiunge al Tevere; quindi il Naro ed il Tenea, i quidi pas-

sando per l'Umbria, riescono pure nel Tevere, ed il Cleoni che passa per

la Toscana e per il territorio di Clusio. Ora per porre rimedio ai difetti

della citt Cesare Augusto ha usato gran diligenza; poich ordin delle

coorti di liberti per soccorrere i cittadini negl' incendj. E per evitare le

rovine, lui fatto togliere le maggiori elevazioni <d di sopra dei tetti sugli

ediftzj mairi, ed Ita vietato che lungo le vie pubbliche non si potessero

alzare le fabbriche pi di settanta piedi. Avrebbe nondimeno poco gio-

cata questa saggia disposizione, se la citt non fosse stata soccorsa dai

metalli, dai legnami, e dalla facilit di condurci i materiali. Queste sono

le felicit che riceve Roma dalla buona natura del paese; alle (piali ag-

giunsero iraniani ci che con l'industria e con l'urte si poteva ottenere.

Imperocch, essendo stati reputati i greci abili nel fabbricare felicemente,

per aitr essi assai bene intesa la costruzione delle mura e dei porti, e

per la
fertilit del paese; i romani invece usarono studio in ci che dai

qrec era stato principalmente poro curato; siccome fu nel lastricare le
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rie, nel condurre (e acque, e nella formazione delle cloache per potere

scaricare le immondezze della citt nel Tevere. Lastricarono ancora

delle vie per il territorio, tagliando e spianando monti, riempiendo e

(dzando i luoghi bassi, affinch vi potessero passare i carri che traspor-

tavano i generi dalle navi; e formarono delle cloache con volta di pietra,

nelle quali vi poteva passare un carro di fieno. E tanta era l'abbondanza

delle acque condotte per gli acquedotti, che questi parevano fiumi che

scorressero per la citt e per le cloache; e poche eran quelle case che

non avessero conserve, condottare e fontane abbondanti. Nelle quali cose

Marco Agrippa us grande diligenza, avendo con molti altri ornamenti

resa pi bella la citt. Veramente gli antichi romani furono tanto in-

tenti alle cose di maggior conseguenza che poco si curarono della bellezza

della citt. Ma i loro successori, e quelli principalmente dei nostri tempi,

non solamente non sono stali negligenti in questo, ma hanno riempita la

citt di molti e nobilissimi ornamenti. Poich Pompeo, il divo Cesare,

Augusto, i figliuoli, gli amici suoi, la moglie e la sorella hanno impiegato

lutto lo studio, e la spesa che si avesse potuto usare in questi apparati.

Di ci ne prova il Campo marzio, siccome quello clic oltre l'amenit,

the
offre naturalmente il suolo, dotato di artificiali ornamenti. Impe-

rocch la sua ammirabile grandezza offre libero spazio (dia immensa

moltitudine che concorre ivi ad esercitarsi nei giuochi della corsa dei

carri e dei cavalli, della palla, del circo e della lotta. Le fabbriche poi

che lo circondano, l'erba che perennemente lo cuopre, e le colline che

lo coronano nella parte opjiosta del fiume, porgono uno spettacolo, dal

quale difficilinenie il fuoraslierc pu distaccarsi. Vicino a questo Campo
miche un (diro ri si trova, con molti portici intorno, boschi sacri, (re

[nitri . un anfiteatro, e tempj sontuosi l'uno a l'altro cos congiunti che

si sarebbe giudicato essere stala ivi, come un'aggiunta alla citt stessa.

Pertanto, reputando tale luogo sommamente sacro, vi edificavano i se-

polcri digli uomini e delle danne pi illustri ; tra i quali il piti celebre

quello che si chiama Mausoleo
edificato su di un'alta base di candititi

pietra passo le
spanile ilei fiume, e tutto adombralo fino alla sua som-

mit di alluri sempre verdi. Al di sopra di questo ri la statua ili
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Cesare Augusto fatta di bronzo, e sotto il tumulo sono i sepolcri di lui.

dei suoi parenti e famigliari. Nella parte posteriore vi un grande

//osco con strade maravigliose da passeggiarvi. Sta nel mezzo del Campo

un luogo chiuso, nel quale Augusto fu abbruciato dopo la sua morte, e

questo ancora di pietra bianca circondato da cancelli di ferro, con al

di dentro molti pioppi. Se il fuorasticre poi, entrando nel foro antico,

vorr considerare la corrispondenza dell'una e dell'altra fabbrica, i

portici, ed i tempj, e contemplare il Campidoglio con le opere che ivi

stanno innalzate, come pure quelle situate sul Palatino e nel portico di

Livia, si potr facilmente dimenticare le cose esterne. Tale era Roma

poco dopo la morte di Augusto, allorch fu da Strabone visitata.

Nel seguito poi venne maggiormente adornata di pi magnifici edi-

li/),
che la rendevano superiore a tutte le altre citt che stavano

nelle regioni soggette al dominio romano.

Dalle cose accennate potr conchiudersi che Roma stava posta

primieramente sopra il solo colle Palatino, e quindi si estese sul

Campidoglio, Quirinale, Celio, Aventino, Esquilino e Viminale,

occupando pure gran tratto del piano posto lungo il Tevere verso

settentrione, nel quale stava il celebre Campo marzio. La citt nel

crescere di popolazione dalle quattro regioni urbane di Servio, si

estese ad averne quattordici nel tempo di Augusto. Queste regioni

furono dallo stesso imperatore suddivise in vici, dei quali ora non

bene possono conoscersi le rispettive posizioni; e tanto le regioni,

quanto i vici, avevano ispettori deputati a mantenere il buon or-

dine, denominati curatori, denunciatori, e vicomagistri, come sono

indicati nei cataloghi dei regionarj. Il numero delle quattordici re-

gioni si mantenne sino negli ultimi anni dell impero, allorch la

citt fu circondata con nuove mura; e venivano queste, oltre il nu-

mero progressivo, distinte con i seguenti particolari nomi: Regione i

l'orla Capena, li Monte Celio. IH Iside e Serapide, IV Tempio

.Iella Pace. V Esquilie, VI Alta Seniila. VII Via Lata, \ III Foro

Nomano, IX Circo Flaminio, X Palazzo, XI Circo Massimo. XII Pi-

scina Pubblica. XIII Aventino e XIV Translevere.
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PORTA C A PENA

BASE CAPITOLINA

HEG. I. CVR. DENVNCIAT. VICO CAMENAUVM. VICO

DRVS1ANO. VICO SVLPICI VLTERIOR. VICO SVLPICI CITER10R1S.

VICO FORTVNAE OBSEQVENT. VICO PVLVERARIO. VICO 1LONOR.

ET VIRTVT. VICO TRIVM ARARVM. VICO FABRIC1.

CURIOSUM URBIS

(IKIOSI M URBIS ROttAE REGIONLM QUATL'ORDECIM CI M BREVIAHHS SLIS

Regio Prima. Porla Capena.

(OntilICt AEDEM HONORIS ET VIRTUTIS, CAMENAS, LACUM PROMETHEI,

UALNEUM TORQUATI, THERMAS SEVERIANAS ET COMMODIANAS, AREAM

VPOLUXIS ET SPLENIS, VICUM V1TRARIUM, AREAM PANNARIAM, MU-

lATORICM CAESARIS, BALNEUM ABASCANTIS ET MAMERTIM, AREAM

CARRL'CAE, AEDEM MARTIS, FLUMEN ALMOMS, ARCUM DIVI VERI ET

IRAIAM ET DRUSE VICI X, AEDES X, VICOMAGISTRI XLV11I. Ci-

ni AE II. INSULAE IIICCL, DOMOS CXX, HORREA XVI, BALNEA LXXXVI,

LACOS LXXXI, PISTRINA XX. CONTINE! PEDES XII. CC. XI. S.

NOTITIA

UEGIONES IRBIS ROMAE COI BREVIARIO SI I-

Jteyio Prima. Porta Capena.

contine! vedem honoris et virtutis, camenas, laccm promethel

IIAI.NKI.M ninni ATI ET VESPASIANI, THERMAS SEVERIANAS ET COM-

MODIANAS. VREAM APOLL1MS KT SPI.EMS ET CAI.I.ES. MCI Al VITR V-

RH'M. Vi'.EA.M PVNNARIAM, MITATORI l M CAESARIS, BAI.NEI M ISOLANI

FI' MAMERTIM. AREAM CARRl'CES. BALNEl'M ABASCANTI ET AVI IO

CUIAM. VEDEM MAR US II MINERVAE II I K.MPES 1 AUS. ILCMEN M

MOMS. VRCI'M DIVI VERI PVRTIIICI II DIVI IRAIAN1 E'I DIUSI
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VICI X, AED1CULAE X. Y1COMAGISTR1 XLVIII. CURATORES II, 1NSULAE

I1ICCL, DOMOS CXX. IIORREA XVI, BALXEA LXXXVI, LACOS LXXXI. 1>1-

STUINA XX. COXTINET PEDES XII. CC. XI.

! limiti dell enunciala prima regione, denominata Porta Capena

dalla porta di simil nome situata nel recinto di Senio, sono molto

controversi; imperocch si vedono da alcuni topografi protratti sino

al luogo denominato volgarmente la Caffarella, posto alla distanza

dall'attuale porta della citt di circa due miglia, onde includervi

alcuni edifizj
antichi che stanno in quel d intorno. Ma trovandosi

nei surriferiti cataloghi dei regionari prescritto il perimetro di

questa regione di dodici mille duecento e undici piedi, si deduce

che dal luogo ove stava I antica porta Capena, il quale si stabilisce

di comun consenso sotto la villa gi dei Mattei prima di giungere

alle terme Antoniniane, la regione non poteva stendersi nella sua

maggior protrazione pi lungi della porta Appia o di s. Sebastiano.

Sembra inoltre potersi dedurre sulla stessa prescrizione di peri-

metro che tale regione si trovasse interamente situata fuori del-

I antica cinta delle mura di Servio, ma per fosse contenuta in

quella di Aureliano occupando nel basso lo spazio corrispondente

tra il luogo, in cui si trovava l'anzidetta porta Capena e quello

della sussistente porta Appia. e noli alto alcuna ragguardevole parte

dei due monti che s innalzano a lato di tale situazione al di l

delle terme Antoniniane.

PORTA CAPENA. La situa/ione della porta Capena. che

diede il nome alla regione, venne determinata con precisione dalla

scoperta, che si ice:, nel finire del decimottavo secolo alcun poco

fuori della porta Appia. della colonna milliaria denotante il primo

miglio, la (piale ora conservasi in Campidoglio; perciocch dall in-

dicato luogo, in cui. secondo le notizie esposte dal l'abietti, dal

Kicoroni, dal Valesio e dal licvillas, fu rinvenuta detti! colonna

milliaria. corrispondente a (irci cinquecento palmi fuori Iella porta
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Appia, ora detta di s. Sebastiano, trasportando la misura prescritta

per un miglio antico, trovasi riferire precisamente nel luogo ove

maggiormente si avvicinano tra loro le sommit dei due colli

Celio ed Aventino; cio tra lorto superiore annesso al monastero

di s. Gregorio ed i terreni appartenenti alla chiesa di s. Balbina,

ove le mura di Servio dovevano distaccarsi dalle dette pi pros-

sime naturali elevazioni e congiungersi nella valle intermedia ai

lati della porta Capena, ed ove aveva principio la celebre via

Appia, dalla quale, dopo breve tratto, si diramava la via Latina.

Secondo la spiegazione, che trovasi esposta da un antico scoliaste

di Giovenale, denotando ci che questo poeta scrisse nella sua

terza Satira, si conosce che il nome di tale porta erasi derivato dal

tempio o bosco delle Camene, che si trovava ad essa vicino, men-

tre comune opinione che sia stato dedotto da Clima o da Capua.

ove metteva la via Appia che usciva dalla slessa porta. Da quanto

poi vedesi indicato dallo stesso Giovenale si viene [(recisamente a

conoscere esser\i passato sulla stessa porta un condotto di acqua

che rendevala umida. Ed infatti da Frontino si dichiara avere so-

pra la stessa porla avuto termine 1 acquedotto dell acqua Marcia

dopo di avere transitalo il Celio. Da (pianto inoltre Cicerone scrisse,

in una lettera diretta ad Attico, vedesi dichiaralo essere stati in-

torno alla medesima porla Capena di\ersi tempj, i gradi dei quali

potevano contenere molle persone ad ammirare chi faceva solenne

ingresso nella citt. Ino dei medesimi tempj dovette servire per

le riunioni del senato temile all'oggetto particolare di discuttere

.liciti) aliare relati\o ali esercito romano che veniva da quella parte,

come trovasi indicato da Livio; pernii Ira i diversi senaculi di

iioina si annoverava da lesto per secondo quello esibente in vi-

cinanza della porta Capena I .

1) Sulist/hl mi nhiis ai'cus iiuiiIhIii mijih (.(ijivikuii.

Gmrnmlr. Sul. III. r. II.

(
iijh ita i/nutdi pm hi

ijiiu filmi ijiiltu.

Mai zmh. ili. III
i,i. 57.
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FONTE E TEMPIO DI MERCURIO. Uno dei primi edilizi

ehe diconsi posti vicino alla porta Capena, doveva essere quello

consacrato a Mercurio che stava probabilmente vicino alla celebre

fonte dell acqua di Mercurio, di cui Ovidio, tra
gli

altri scrittori

antichi, ne dimostr la vicinanza alla medesima porta (2). Bench

siffatta notizia sia poeticamente esposta e senza essere contestala

da altri documenti, pure importante di essere presa in conside-

razione per le seguenti notizie.

Per alcune scoperte fatte tra i resti di un'antica fabbrica, esi-

stente nella vigna dei pp. Camaldolesi di s. Gregorio, si rinvenuta

una sorgente che si creduta appartenere ali enunciata acqua; e

dallo stesso ritrovamento si dedusse che il tempio dovesse slare

vicino a questo luogo. Infatti in tale localit furono scoperti dal Pi-

ranesi gli avanzi di una doppia arcuazione, che si sono creduti aver

appartenuto alla anzidetta porta Capena, a cui l'acqua di Mercurio

stava vicino. E se tali arenazioni non erano precisamente quelle

della porta suddetta, poich ben determinato che essa doveva

trovarsi pi verso all'attuale strada che conduce alla porta s. Seba-

stiano, sembra almeno che facessero parte dell acquedotto dell acqua

Marcia o dellAppia; giacch secondo Frontino, l'acquedotto della

prima di tali acque terminava sopra la porta Capena stessa, e quello

Marcia autem finitur supra portavi Capenatn. (Frontino, De Aqnedact.

Art. XIX.) Perci era denominata la stessa porta dal citato antico scoliaste

di Giovenale Arcus stilluns. Da Cicerone poi si dichiara la esistenza dei varj

tempj in vicinanza della porta Capena con queste parole: Quum cenissetn ad

portam Capenatn, (padus tetnplorutn ab infiniti plebe compiiti ira ut. (Cicerone,

Epistole ad Attico. Lib. IV. Epist. 1. Nel catalogo degl'imperatori romani

edito dairCccardo si annovera la porta Capena tra le opere riedificale da

Domiziano. Da Feslo pag. 3i7 indicato il Senaculo di porta Capena cos

alternili ad portam Capenatn. F le notizie di Lmo sullo stesso oggetto sono

riferite Lib. XXIII. e. :V2, Lib. XXXIV. e. 7 e Lib. XXXVI e. <.

("2) Est input Merendi portai; ciana Cupenne.
Si inent ej/intis iti dece, nunien liuhet

Oddio, Fasti. Lib. V. e. Mi!)
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dell altra passava da virino; e per lai cagione, rendendola umida,

aveva presso gli antichi acquistato il nome di bagnata, come fu ac-

cennato nella precedente indicazione della stessa porta. Furono poi

scoperti alcuni resti della continuazione dell acquedotto dell acqua

Appia alle radici del vicino Celio, come si asserisce dal Fabretti

nella sua opera sugli acquedotti. Gli avanzi adunque, che si rinven-

nero, ove fu scoperta la sorgente dellanzidelta acqua di Mercurio,

dovevano appartenere o alla fonte stessa, o ad una qualche cinta

del tempio. Tra i frammenti della pianta capitolina uno ne esiste

nella Tav. IX. e da noi distinto col numero LXIV, nel quale

scolpita una specie di ara rotonda unitamente a poche lettere che

sono comunemente attribuite alla indicazione dell area di Mercurio;

e siccome si trova accennato nei citati versi di Ovidio che si pol-

lavano i mercanti a fare in ogni anno sacrilizj sopra di un ara, cos

e da credere che la stessa area avesse corrisposto avanti al tempio,

nel di cui mezzo stava la descritta ara.

TEMPJ DELL ONORE E DELLA VIRT. Stavano pure

collocati vicino alla porla Capena i tempj dellOnorc e della Virt,

che in alcuni cataloghi dei regionari vedonsi registrati uniti per il

primo edilizio della regione, come in particolare contestalo dal

vico, egualmente denominato dellOnorc e della Virt, che si trova

scolpito nella base capitolina. Siffatta coincidenza di luogo si dimo-

stra da Livio, parlando delle spoglie siracusane portate in Roma

da .Marcello; ed il medesimo scrittore ci assicura, che un sol tem-

pio a questa divinit era sialo volato da Marcello nella guerra

gallica; ma poscia i pontefici ne avevano impedita la dedicazione,

sostenendo che non poteva consacrarsi una sola cella a due diversi

Dei: perci In in seguilo aggiunto un altro tempio per la Virt con

sollecito lavoro .'{ . Tale aggiunzione, si dimostra con una lettera

(li Lino. Uh. XXV. r. 50, Uh. XXVII. e. 25 e Uh. XXIX. r. <>.

Altro notizie si lumini sul medesimo tempio dell'Onore e della Virt da (j

crune. Di t\,it. Dio,. Uh. II. v. _>:{. in V, ne. Art. II. Ltb. IV. e. 5 , 55 ,

e cosi il,i Valerio Massimo Uh. I e 5 . e da Plutarco ni Monello, e. 'IH.
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di Simmaco, essere stata fatta col mezzo di un altra cella posta in

modo da rendere il tempio doppio, come si conosce essersi prati-

cato in quello di Venere e Roma edificato da Adriano (4). Ma

per se questo tempio, dedicato ali Onore ed alla Virt, era lo

stesso di quello citalo pi a olle da Vitruvio, ed edificato con buona

architettura da Cajo Muzio, doveva avere le due celle, denominale

dal medesimo Marcelliane dal nome del loro edificatore, congiunte

I una nell'opposto lato dell altra, e cinte insieme da un portico a so-

miglianza dei tempj peritteri, senza per che questo portico girasse

nella parte posteriore, come si trova dal detto scrittore indicato (5 .

l'ero di tutte siffatte deduzioni non si rinvengono autorevoli docu-

menti per determinare con certezza e senza incontrare opposizione

nelle varie interpretazioni dei passi degli antichi scrittori, che sono

comunemente appropriati allo stesso edilizio.

FONTE E TEMPIO DELLE CAMENE. Dalla poc'anzi citata

lettera di Simmaco si conosce avere corrisposto da vicino ai descritti

tempj dell Onore e della Virt la sacra l'onte delle Camene, la quale,

unitamente allo speco celebre di Egeria, si dimostra, specialmente

con i ben cogniti versi di Giovenale della terza Satira, essere stata

collocala a poca distanza dalla porla Capena. Quindi da credere

che slassc nella valle che comincia di prospetto alle terme Antoni-

niane vicino alla chiesa di s. Sisto, e non in quella denominata della

Cantarella, che si trova a molta distanza dal luogo ove stava la porta

Capena, come si stabilisce da diversi topografi. Perci anche il tem-

pio delle Camene, registrato nei surriferiti cataloghi dei regionari

col vico dello pure delle Camene, sembra che dovesse essere si-

(4) Simmaco, Lettera <td Ausonio. Lib. I. e. "2o e s. Agostino, De Civ.

Pei. Lib. V. e. 12.

(5) Vitruvio. Lib. IH. e. 1. e Lib. MI. Praef. Questo tempio doveva

d;ni' il nome ad uno dei vici cito si trovavano in questa regione: poich

nei surriferiti cataloghi, come pure nella baso capitolina, si trova registrato

il vico in tal modo denominato: e questo si doveva evidentemente trovare

presso al medesimo tempio.
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tuato in tale posizione, e l'orse dove ora sta la fabbrica anzidetta di

s. Sisto. La selva sacra alle medesime Camene, menzionata nei versi

di Giovenale, stava evidentemente vicino al tempio, ed ai piedi del

prossimo monte, nel quale pare che esistesse il cotanto contrastato

speco di Egeria 6).

MUTATORIO DI CESARE. In un frammento della pianta ca-

pitolina esistente nella Tav. XI e da noi riferito al N. LYI, si trova

un indicazione del Mutatorio di Cesare registrato dai regionari nei

cataloghi di questa regione ; e siccome nel medesimo frammento.

vedendosi pure disegnata I area Radicarla, che stava nella duodecima

regione, e non trovandosi luogo pi opportuno per adattare ci che

\i rappresentato nel frammento sul conline delle due regioni, di

(6) L;i situazione della cotanto celebrata selva delle Camene, con la

valle e speco di Egeria, vien determinata principalmente dai seguenti versi

di Giovenale della Satira 111. v. 10-20:

Sed dum luta domus teda componitur una

Substitit ad veteres arcus madidamque Capenam,
/Ite ubi nocturnae JSama constituebat amicai'.

Nunc sacri fontis nemus, et delubra Incantar

Judacis quorum cophinus, foenumque suppellex,

Omnis enim populo mercedem pendere lussa est

Arbor et eiectis mendicat sylva Camenis,

In valli'in Egeriae desccndtmus, et speluneas,

Dissimdes veris. Quanto praestantius essct

ISumen aquac, viridi si maripne chiuderei undus

i/erba, me tnijenuuin vtolarent marmorei tnphwn'/

Ma siccome dal luogo delia valle Egeria, ove nano discesi Embrico e dio

venale per aspettare sino a lauto che si caricasse il carro. a\c\ano essi in

le>o avvicinare i cavalli, come si dimostra coi versi :t 1 -S t 31(> esposli in

fine della stessa Salir 111 :

llis alias poteram et plures subnectere cuusas

Sui luminili rneiint, et sul inclinai: emuli ni e-'

cos si deduce che la valle, con In speco ili Kgeria. non slasse mollo di

scoslu d;i||;i via Appia che usciva dalla porla Capena. V. cos si trova anche

dimostrali) da un aulico scoliaste ili dimenale in spiega/ione ai surriferiti

versi: Stetti i.vpeclitns eludimi, ubi solini prunnisides mini: m ria .ip/ini ud

finitimi (
iijn nani, ni est mi ( uno ini*
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quello situato tra la dotta porta Capena e la fabbrica di s. Sisto, ove

passava I antica via Appia, come pure una via trovandosi tracciala

nel medesimo frammento, pu stabilirsi cos che il Mutatorio di

Cesare dovesse corrispondere alcun poco discosto dall'antica via

Appia verso l'anzidetta fabbrica di s. Sisto. Ci che fosse poi questo

Mutatorio chiaramente non si conosce, e nel frammento non bene

indicata la sua forma; per da alcune iscrizioni antiche si conosce

che eranvi persone impiegate nel servizio di tale edifizio (7).

TEMPIO DI MAI1TE. Nei surriferiti cataloghi dei regionari

prima di ogni altro edilzio si registra in questa regione il tempio di

Marte, il quale si addita in particolare da Servio, nei commenti del

primo libro dell Eneide di Virgilio, nella via Appia fuori della citt

in vicinanza della porta Capena; ed in vista di questa porta Ovidio

ancora lo dimostra nei suoi versi (8). Bench al tempo di Servio

(7) La citata iscrizione, relativa al Mutatorio di Cesare, riferita dal

(indio pag. 199. N. 7. Ce notizie, che si hanno nel libro dei Mirabilia sulla

corrispondenza del medesimo edifizio nella chiesa di s. Sabina, quantunque

si \oglia correggere con s. Balhina, pure sono sempre assai incerte: come

eziandio assai incerta la corrispondenza nel luogo occupato dalla chiesa

di s. Cesareo, compreso nello spazio assegnato a questa prima regione, del

iWuguratorio di Cesare, registrato nello stesso libro: giacche un tale edilizio

si conosce essere stato collocato nella regione decima.

(8) Deniqnc in urbe duo eius tempia sunt .... alimi ih Appia ne extra

nrbem prnpe portavi, (piasi befataris iti est Gradivi. (Servio, in Viraifin,

Aewid. Uh. I. e. ->9(i.

Lux eadem Alarti festa est, (pieni prnsptctl ipsa

Aifpositnni teetae porta Capena eiae.

(Gridio, Fasti. Lib. VI. r. 191.'

\ aria l'opinione presso gl'interpreti della voce teetae. compresa nei Mini

l'etili \ersi: giacche da alcuni si crede doversi sostituire quella di reetae, ed

anche secondo alcuna particolare opinione si volle credere essere stato scritto

dextrae: ma da (pianto venne spiegato da un antico scoliaste si trova contestata

la indicata prima voce teetae: Ti infilimi Martin stat reeta fronte cantra Capi

nani pi nia ni et l'sl apposi! ani extra ad nani (edam auac il badie est [fornai.

l'ero da questa slessa spiegazione ben pu dedursi che meglio conveniva

1 allnl'irione di via retta che quella (li via coperta: giacchi"' il tempio di
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gi esistesse la cinta delle mura di Aureliano con la porta Appia.

pure la detta indicazione doveva ancora riferirsi alla porta Capena.

come si riferiva la notizia di Virgilio, di cui diede spiegazione, e

come anche si trovano appropriare le altre notizie degli antichi

scrittoli. Per da molti documenti di et posteriore si conosce che

il medesimo tempio si trovava pure fuori della porta Appia 9).

Marte si dico avere corrisposto in linea diretta con la porla Capena. Ma

qualunque sia la vera lezione . sempre si deduce che il tempio di Marte

stava fuori dell" indicata porta, come pure si contesta da Properzio (Lib. IV.

Satira. III. v. 71 e 72; e da Livio (Lib. VII. e. 23.;

(9) Le notizie, che servono a dimostrare essere stalo il tempio di Marte

non solamente posto fuori della porta Capena. ma pure dell*Appia, si conten-

gono nei seguenti passi degli atti dei ss. Martiri: Jussitquc cum duci ad T. Mar-

tin et ibidem dieta sententia capite truncari si non acquiesceret adorare nefandi

Martis simulacrum. Tane h. Stephanus ductus a militibus foras muros Appiae

portae ad T. Martis iterimi saerifieent. (Atto di s. Stefano e s. Giulio.)

Et dadi foras murum portae Appiae coepit b. Sijxtus dicere diacones

daxerunt in elicimi Martis ante teinpum et ibidem decollatus est. Atto ih

s. Sisto.' Quindi in quel ben noto libro intitolato Mirabilia, che stato ri-

prodotto in diverse edizioni, secondo quella pi comunemente approvata e

ristampata dal Montfaucon nel Diarium Italicum pag. 283. si legge nell'arti

colo delle passioni dei Santi: Haec sunt loca qua e inceniuntur in passionibus

sanctorum foris portimi Appiani, ubi bealas Sijxtus decolaius fot, et ubi Do-

inimia apparuit Petra, Domine (pio \adis? //;/ teinpum Martis, intus portimi

arcus Sijllae. Inde rapo Fastidiar ad sanctum bercimi; ficus (ananas, ad

salutimi (corrpum. Quanto poi concerne l'arco antico, che esisteva inori

della porta Appia. in vicinanza della chiesa di s. Liso, come indicato nei

citato libro dei Mirabilia all'articolo degli archi trionfali con questi
1

parole.

ad s. I rstiin foris Appiani portimi ad teinpum Martis, \i palese confusione

con quello die esisteva in \icinanza della chiesa di s. Celso nella \ia che

metteva al ponte di Adriano, di cui rimangono certe memorie che appaile

ne\a agi imperatori Teodosio. Valentiniano e (iniziano, e the si prender

nel seguito a considerare. Pertanto d'uopo aggiungere al presente oggetto

clic si conosce dalle citale memorie che Inori della porta Appia esisteva an

cura nel medio e\o un arco antico, che non pu confondersi con quello tuttora

superstite alcun poco prima di giungere alla stessa porta entro la citta, che si

suol denominare di Druso. e che nelle notizie del Mirabilia e detto di Siila,

l'.d in altre memorie il lem pio di Marte s'indica Inori della porta s. Sebastiano.
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Essendosi poi trovato a destra fuori della porta s. Sebastiano nella

vigna Naro un'antica iscrizione, risguardante uno spianamento fatto

nel clivo di Marte, si venne a dedurre che il tempio doveva essere

situato in tal parte (10). Ma in seguito delle pi accurate ricerche

si pu stabilire con molta probabilit che il clivo, distinto con il

nome di Marte, consisteva solo in quella parte della via Appia che

dalla porta, detta pure Appia, discendeva sino al fiume Aimone; per-

ciocch come parte di tale via pu dimostrarsi con diversi documenti

antichi essere stato lo stesso clivo (11). Cos, bench la iscrizione

(t0) La iscrizione risguardante il ristabilimento del clivo di Marte, clic

esisteva nel suo luogo lungo la via Appia, sino allottavo secolo, come si

attesta dall'anonimo del Mabillon, e che venne poscia trasportata nel museo

\ aticano, scritta nel seguente modo:

SENATVS

POPVJ.VSQVE

ROiMANYS

CL1VOM

MARTIS

PECVNIA . PVBUCA

IN . PLAN1TIAH

HEOIGENDVM

CVRAV1T

11 ridurre un clivo in piano un problema che non pu risolversi altro che

col supporre la sussistenza di una elevazione, intermedia a due piani, da

potersi facilmente togliere: ma in questo caso non si trova esistere tale con-

dizione: perch il luogo occupato dal tempio di Marte, secondo i surriferiti

documenti, si trova sempre corrispondere in un piano inclinato. Percui non

iii un piano perfetto deve credersi essere slato ridotto il clivo suddetto, ma

in una regolare declivit che offriva uno spianamento pi agiato del primi-

tivo clivo. Altra iscrizione trovasi riportata dal Grutcro risguardante lo stesso

clivo di Marte ed la seguente:

( l.l\ \ M . MAKTIS . 1T( . I'\ l'.I.ICA

IN . P1AN1C11 M . KEDEGEIWNT . . .

S. P. o. 1!

(Il) Oltre alle indicazioni esposte nelle surriferite iscrizioni relative ai

lavori eseguiti nel clivo di Marte, che si concordano con quegli appartenenti

alle opere pubbliche, comi' era la via Appia. si trova contestata la stessa per-
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suddetta si sia rinvenuta a destra della via Appia, non pu dedursi

the il tempio stasse dalla medesima parte. Ed anzi siccome il luogo,

in cui esisteva il medesimo tempio, era denominato ad Martis, tro-

vasi cos contestato essere stato il tempio stesso collocato a sini-

stra, come dichiarato dalla iscrizione di Salvia Marcellino con cui

si dimostra la situazione del collegio di Esculapio e di Igia lungo

la via Appia presso al tempio di .Marte tra il primo ed il secondo

miglio a sinistra di coloro che vi andavano dalla citt \'l . Alcune

tinenza in rxirticolare da Livio noi dire che nell'anno 459 di Roma idi edili

curali fecero lastricare con selci la via che dal tempio di Marte giungeva a

Boville, che era precisamente l'Appia: Eodem anno ab aedilibus curulibus

ria a Martis silice ad liovillas perstrata est. [Livio. Lib. X. e. \~. E cos

pure per il tratto precedente dalla porla Capena al medesimo tempio si trova

contestata la stessa pertinenza dalle seguenti altre notizie di Livio: semitamque

saxo quadralo a (Alpina porta ad Martis straverunt. Lib. X. e. '2.*}. 1 inni

silice sternendam a porta Lupaia ad Martis locava unt. Lib. XXXVIII. e. 28.

Si contesta eziandio lo stesso dalla seguente notizia che ci ha tramandato Ci-

cerone: Romae et maxime Appai ad Martis mira pmluvies. Crassijwdis am-

bulatili aliata, finiti, tabernae plurimae, magna vis aquac usque ad Piscinam

pnblicam. Cicerone, ad Quint. fr. Lib. III. ip. 7. Quindi lo stesso si deduce

itali indicazione del bosco che era annesso allo stesso tempio esibita da mio

scoliaste di (iovenale: Lucum Martis dicit qui Itamar est in Appia, in quo

svlebant recitare pinta. 'Scoliaste di Giovenale. Sul. I. r. 7.

\I2 La surriferita iscrizione che si dichiara esistere nel palazzo Barbe-

rini, fu riferita dallo Spon pag. 52. dal Fabretti C. X. N.
f
i \'i e dal Marini.

'I rateili Arridi, pag. 8
, ma pi esattamente ed anche pei' intero dal Fabretti

Inscr. pag. 72 5. .\. '.i e cos ancora dal Marcelli
l'Jpiq.

Tom. I. paq. 321.

L la prima parli' di (ale importante iscrizione e cos espressa:

I 1\ . ( Oi.lJi.l . \IS(.\ I.U'II .11. Il'il.l u

-\i\i\ i. i. M\r.( 1 1 i.iw (in mi.mdkiwi ri. woi.i.om imioc. vi., mi imi \ v\\\

(Olili US 11 ( UMIOMS \\i;. !.. \1)|\ KM 1

,.

I l\ ~- M Milli -\ I (PCI IMI l'Ilei MI III IN \ M DI III I < HI I ! *',!!> \I-SC.V l.VI'l II IIM.I \l I OC\ M

M DM \ I \l < \ M li l',i;\ I \ IT SII.WM M \r,MU|',| \ M M-s('\ i.M'l II :-lll \IU\ M l'H.IVM

l\M.I\M IN.

'.''"li i'oi>\i\- (dilli, i s-. ii'uivni; iium i -i i\ \i\ viti \ \d m\i,ii> imtiv

MIIII\III\M I. Il II. M. VI'.UI UMILI- l'Mlll l\l\\ IMI II MHIM- MI'.INM

i w i ii u r.vM ii l'uri i \ .i uni . .
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importanti scoperte poi, fatte ultimamente entro la vigna Marini,

situata pure a sinistra della stessa via, alcun poco dopo la porla

s. Sebastiano, hanno fatto conoscere che esisteva nel luogo stesso

un nobile edilizio sacro; perdio si sono rinvenuti grandissimi fram-

menti di corniciameli ti di marmo, ebe io stesso ho procurato che

fossero conservali unitamente ad alcuni sepolcri antichi ivi pure

discoperti. E dovevano siffatte reliquie appartenere o allo stesso

tempio di Marte, o a quello di Esculapio, a cui era congiunto il

letto collegio; giacche precisamente lo stesso luogo si trova avere

corrisposto tra il primo ed il secondo miglio dalla via Appia. E se

il tempio di Marte era edificato in tanta ampiezza, (pianta indi-

cata dalle dette reliquie, poteva benissimo servire per contenere

le adunanze del senato, ed essere perci stato considerato per (pie!

secondo scnaculo che, secondo Pesto, esisteva in vicinanza della

porta Capena.

SEPOLCRO DEGLI SCIPIONL Dalla via Appia, che usciva

dall'antica porta Capena, dopo breve tratto si diramava la Latina

alla (piale succedeva una porta, egualmente denominata, nelle mura

Aureliane. Lungo la parte della via Appia. che dopo tale dirama-

zione giungeva sino alla porta, distinta con egual nome, e precisa-

mente nella vigna gi Sassi, negli ultimi anni del secolo passato fu

filila 1 importante scoperta del sepolcro appartenente alla famiglia

celebre degli Scipioni. Questo sepolcro fu ritrovalo essersi inca-

vato nel tufo, e con la fronte adornata a nonna di quel primo

siile proprio dei romani, che di pi si avvicinava alla maniera

greca. Era esso uno di quei sepolcri pi rinomali che esistevano

Altre iscrizioni furono discoperte ;> poca disianza dallo stessi luogo clic ap

partenevano al medesimo tempio di Marie, e tra le quali si cita ([nella riferita

dall'Amaduzzi (Nov. Lrft. Fiorai!. Anno 1786. N.-'t.: ma sono ili nessun

interesse per la topografia. Per merita considerazione quella esposta dal

trulero alla pag. LVI. N. 7: perch si dice rinvenuta fuori della porla

Capena. cio di s. Sebastiano, ed contenuta in queste poche parole: maimii

M. CI..V\ 1)1\ S M. I. C.ONiiOI.. 1)11)11.



REGIONE I. Ci

fuori della porta Capcna, come in particolare venne dichiaralo da

Cicerone, annoverando lo stesso sepolcro degli Scipioni unitamente

a quelli di Calatino, dei Servilii e dei Metelli. E da Livio si cono-

sce essere state poste sulla sua fronte le statue di Publio e di

Lucio Scipione unitamente a quella del poeta Quinto Ennio (13).

Le iscrizioni, rinvenute in questo sepolcro, furono trasportate nel

museo Vaticano, e nel monumento si posero invece alcune copie

per conservarne memoria. Avanti l'ingresso di questo sepolcro poi

si rinvennero tracce di una via antica che fu giudicata aver servito

per comunicare dalla Appia alla Latina.

TEMPIO DELLA TEMPESTA E DI MINERVA. Tra le iscri-

zioni, rinvenute nel descritto sepolcro degli Scipioni, si comprende

quella di L. Cornelio Scipione figlio di Barbato, la quale serv per

verificare 1 antichit di altra iscrizione di questo stesso Scipione,

conquistatore della Corsica e della citt di Aleria, ritrovata ante-

riormente nello stesso luogo, e risguardante l'edificazione da lui

fatta di quel tempio della Tempesta (14), che si vede registrato

(13) Ah tu egrcssus portaCapena quum Calatini, Scipionum, Serviliaruin,

Mrtellorum scpidcra vides miscros putas illos? (Cicerone, Tuscul. Lib. I. e. 7.)

I.l Ittwtae extra -portanti Capenam in Scipionum monumento tres statuite sunt,

(pia rum dune P. et L. Scipionum dicuntur esse, tertia positae Q. Ennii. (Livio.

Ld>. XXX \ III. e. (.( Tutta l'architettura del sepolcro degli Scipioni di

mostrala nella classe XIV della mia grande opera sugli edifizj di Roma antica,

l'.d a riguardo della posizione occupata dal medesimo sepolcro opportuno
osservare che si do\cva corrispondere vicino quel sepolcro della sorella degli

Orazj. che fu uccisa dal superstite (rateilo: perch da Livio si dimostra pie

i isamente po>to avanti alla porla Capena (Livio. Lib. I. e. 'iliJ

t li i La iscrizione di Lucio Cornelio Scipione, che ricorda il tempio

della l'empesta. anche interessante per lo stile con cui fu scolpita:

II'IV <1MI . l'I.OIKVME . CONSENT1UNT .!(....

I)\ unii], il
. ul'lA MO . 1 \ Itbli . VIUO

i \<iDM m ii'iom . i ii. iu^ . i;Ai,i;An

i unsoi. . < I v-oii . unni.- . un . I \ li a . .

nei ci imi ( ijusk \ . muiAnv i . \ ma

III 1)1 I 11 MI-I .-I \ llli\ NIDI . MIHLHI
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nei surriferiti cataloghi di questa regione. Da un tal ritrovato pu

dedursi ancora essere stato- quel tempio situato a poca distanza

dal luogo ove fu scoperta la detta iscrizione; cio lungo la via Appia

a poca distanza dal medesimo sepolcro. Del tempio poi di Minerva,

che vedesi unitamente registrato nei medesimi cataloghi, non se

ne conoscono certe notizie per determinarne la sua posizione: ma

da credere che eziandio corrispondesse lungo la via Appia nello

spazio compreso in questa regione.

SEPOLCRI DELLA FAMIGLIA FURIA E DELLA MANI-

LIA. Quasi di prospetto al sepolcro degli Sci pioni nella vigna Mo-

roni furono scoperti due altri sepolcri antichi, i quali, dalle iscri-

zioni ritrovate, si riconobbero luno aver appartenuto alla famiglia

Furia, e l'altro alla Manilia (15). Altri resti di sepolcri furono sco-

perti lungo la medesima via prima di giungere alla porta s. Seba-

stiano: ma non fu ben conosciuto a quale famiglia avessero appar-

tenuto quantunque presentassero una certa nobilt di costruzione.

Ora siffatti monumenti sono
pi cogniti per le pubblicazioni parti-

colarmente fatte dal Tiranesi, Bianchini e Labruzzi. che per pro-

prie reliquie, essendo state per incuria interamente distrutti.

SEPOLCRO VICINO ALLA PORTA LATINA. Nella parie

superiore della stessa vigna Codini ed assai vicino alla porta Latina

fu scoperto ultimamente altro sepolcro assai ben conservato, il

quale, per le pi antiche iscrizioni ivi esistenti, e per lo stile della

sua architettura, pu riconoscersi essere stato formato nel tempo,

in cui Roma era ancora sotto il governo della repubblica, o al pi

nei primi anni dell impero; poich una delle iscrizioni, che ivi si

leggono . appartiene ad una ornatrice della figlia di Augusto. Que-

sto sepolcro mollo interessante, lauto per la sua integrila, (pianto

per la sua disposizione, la quale venne peraltro conturbata nei

tempi successivi coli aggiunta di altri depositi. Vicino a questo se-

polcro si sono scoperti resti di diverse fabbriche, le quali, dai marini

il.">i (iitiittnr, Monuntviiti inediti. Aimo 1 787 r I 7HS
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pi rari rinvenuti, possono giudicarsi essere state assai riccamente

adornate, ed innalzate in tal bella posizione nel tempo degli impe-

ratori. Anche vicino al medesimo sepolcro si sono rinvenute tracce

di una antica via, la quale dovea comunicare coIlAppia, e cor-

rispondere evidentemente con quella scoperta vicino al sepolcro

degli Scipioni.

SEPOLCRI COMUNI. Sono solo pochi anni che vennero sco-

perti altri tre sepolcri disposti in forma di colombaj a poca distanza

da quello degli Scipioni e compresi in particolare nella vigna Codini,

i quali per provvide disposizioni del Ministero, a cui spetta la dire-

zione dei monumenti antichi, furono da me stesso fatti custodire

con valide opere murarie onde poterli conservare nel miglior modo

possibile e procurare che possano essere visitati dagli amanti delle

cose antiche. Essi contengono diverse iscrizioni sepolcrali, dalle

quali, per la loro pertinenza a diverse persone, si conosce che i se-

polcri stessi furono edificati da qualche intraprendente, che faceva

commercio de loculi per depositarvi le reliquie di quelle persone che

non avevano o non potevano procurarsi un particolar sepolcro (1G).

Vicino ai medesimi sepolcri si sono scoperti avanzi di altri colom-

baj. ma per assai scomposti dalle scavazioni abusivamente fatte nei

tempi anteriori alle dette ultime scoperte; pernii non fu possibile

di procurarne la conservazione.

Nel formare il nuovo muro di cinta intorno all'arco di Druso

sonosi pure scoperte altre reliquie di sepolcri che corrispondevano

lungo la via Appia: ma nulla si rinvenuto per poter stabilire la

Hi Si dell antecedente sepolcro scoperto vicino alla porla Latina, s

dei suddetti, dissotterrati nei [tassali ultimi anni, ne scrisse dotte disserta-

zioni il romiti. Campana, il quale li l'inventore dei medesimi monumenti

ed ebbe cura di conservarli. Le sue cure furono da ine slesso grandemente

coadiuvate col procurare che fossero stabilmente assicurati con muramenti

onde unii accadesse quanto avvenne (lei molli altri simili sepolcri scoperti

nel passalo secolo entro i limiti della medesima prima regione, i (piali furono

interamente distrutti.
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loro pertinenza; rimangono per tali reliquie visibili nel muro li

tinta costrutto nel lato sinistro del detto arco.

Da tutte le indicate scoperte, ultimamente fatte sul piccol

monte, che s'innalza tra la via Appia e la Latina e compreso entro

le mura di Aureliano, si conosce che venne esso, particolarmente

negli ultimi anni della repubblica e nel principio dell impero, ri-

dotto a servire di ccmiterio comune; perciocch si rinvennero mol-

tissime reliquie appartenenti a sepolcri diversi, i quali per una

parte corrispondevano nel lato destro della via Latina, e per altra

parte nel lato sinistro della via Appia. Queste due vie si dirama-

vano a poca distanza dalla porta Capena, come si poc'anzi indi-

cato, e dopo breve tratto mettevano alle porte Latina ed Appia

della cinta di Aureliano.

ARCO DI DRUSO ED ALTRI ARCHI DETTI DI VERO
E DI TRAJANO. Poco prima di giungere alla porta Appia, ora

detta di s. Sebastiano, si trova un arco antico in gran parte con-

servato, il quale si giudica comunemente essere quello che, se-

condo Svetonio e Dione, fu innalzato dal senato a Druso nella via

Appia e che era stato ornato con scolture rappresentanti trofei (17).

Trovandosi principalmente nella iscrizione della base capitolina,

tra i diversi vici di questa regione, registrato il Drusiano, da

credere che il vico, con tal nome distinto, corrispondesse vicino al

surriferito arco. Sopra questo monumento rimangono visibili tracce

di un acquedotto formato nei tempi posteriori alla sua costruzione

per portare evidentemente (acqua alle terme Antoninianc, come

pu dedursi dalla continuazione del medesimo acquedotto che esiste

(17) Praeterea senatus aitar alia compiuta marmai eum arcuili c.um ho

phacis via Appia decrcvit. (Scetonio, in Claudio, e. 1 v. Dione. Lib. L V. e 2.)

Al medesimo arco di Druso si attribuisco quanto vodesi rappresentato in una

aulica medaglia di Claudio che viene distinta eolla epigrafe miiu . ci \\ni\>

dhvs. oei.man. imi', s. e. . e che oIlVc l'aspetto di un arco precisamente ornato

con diversi trofei, h esposta l'architettura di quest'arco nella ('lasse \II della

mia opera siigli Kdilzj di Uoma antica
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pi
in alto verso il monte. Visibili tracce di questo acquedotto si

sono scoperte ultimamente nei lati dell'arco slesso. Degli altri archi,

che nei surriferiti cataloghi sono indicati col nome del divo Vero

e Trajano, non se ne hanno alcune precise notizie; e soltanto pu

credersi che fossero posti in quel tratto della via Appia, che si

conteneva tra la porta Capena e l Appia, per essere essi stati com-

presi nella regione prima egualmente contenuta in tali limiti. Per

aldine tradizioni del medio evo per indicato avere esistito un

arco trionfale in vicinanza del tempio di Marte fuori della porta

Appia. il qual luogo era pure compreso nella regione nonostante

che di poco si discostasse dai delti limili; ma siffatte notizie non

sono abbastanza precise per potere determinare tanto la situazione

dei medesimi archi (pianto hi loro pertinenza (18).

TERME SEVEMANE E COMMODIANE. L'anzidetto ac-

quedotto portava forse ancora l'acqua alle tenne Commodiane e

Se\eriane che si trovano registrate in questa regione concordemente

in tutti i surriferiti cataloghi dei regionari, e che dovevano essere

collocate in quel d'intorno: ma non rimane di esse per pi alcun

resto per potere ritrovare la loro vera posizione. Vicino al descritto

arco di Druso nella tigna Casali furono scoperti e distrutti i

pilastri

che reggevano gli archi della continuazione dell'anzidetto acque-

dotto, che serve di unico documento per stabilire la corrispondenza

nel luogo slesso delle indicate terme 19 .

ilSi Degli altri due archi, annoverati nei cataloghi di questa regione

cui titolo ili \ ero e ili Trajano. non se ne hanno notizie: per la indica/ione

'li un arco Inori della pinta Appia in \icinanza del tempio di Marte, che

leggesi nei Mirululiu, inni pu riferirsi all'arco di Teodosio. \ alcntiniano e

(iniziano che sla\a sitino alla chiesa di s. deisti nella regione nona, come si

e creduto, ma hen>i ad altro uno incognito che esisteva in \ieinanza alla

chiesa di s. [ [su: e cosi |;i slessa notizia pu limitarsi ,i tpiesle parole: mi

s. I esimi finis .ij)jim:ii jimluui mi fi tapinili Mnlis.

il
(
.)i Vnulli, Deserizimi ili limi, a milieu, l'urie II. e. I. Delle anzi-

dette tenne (nnnioiliaiie e Severi, ine. olire all' indicala notizia riferita nei

cataloghi dei regionari, si conosce particolarmente da Eusebio e ila (.assiti
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BAGNI DI TORQUATO ED ALTRI DIVERSI COMPRESI

NELLA REGIONE. Bench eziandio non si abbiano precise no-

tizie dei bagni registrati sotto il titolo di Torquato ed anche di

Vespasiano in principio dei cataloghi di questa regione; pure tanto

per la considerazione in cui si vedono essere tenuti, quanto per

potere ricevere facilmente 1 acqua necessaria alluso pubblico, a

cui erano destinati, da credere che fossero collocati su quella

elevazione che corrisponde nel lato destro della via che mette alla

porta s. Sebastiano e che si trova posta assai da vicino all'anzidetto

acquedotto. Nulla poi di positivo pu determinarsi sugli altri bagni

che con i nomi di Abascante, Manierimi o Antiochiani sono regi-

strati nei medesimi cataloghi.

FIUME ALMONE. A poca distanza dalla porla Appia, ora

s. Sebastiano, s'incontra un piccol fiume, che ha origine verso il

principio della valle della Cantarella, e che sbocca nel Tevere vicino

al primo miglio della via Ostiense. Esso viene considerato essere

[Aimone registrato in questa regione nei cataloghi dei regionari.

L antico suo corso doveva avvicinarsi forse di alcun poco pi alla

citt, allineile avesse potuto partecipare di questa stessa regione.

doro, nelle respettive loro leggende croniche, che le primi; furono edificate

da Commodo nel tempo che furono consoli Mentilo ed Elliano, e le altre da

Severo mentre erano consoli Fabiano e Mudano. Parimenti da Lampridio.

rispetto a quelle di Commodo, nella di lui vita e. 17. si dice: Opera cius

prackr lavacrum, quoti Cleander nomine ipsius fecerat nulla cx&tant ; e per

riguardo a quelle di Severo, pure nella sua vita e. 19. scriveva Sparziano:

Opera jmblica praeeipue cius e.vtant, srptizonium et thermue Severianae. Ma

poi nessuna precisa notizia si rinvenne sulla loro situazione n alcuna certa

reliquia pu loro appropriarsi: imperocch assai incerte sono le notizie re-

gistrate nel libro dei Mirabilia con queste parole: Sancta Sabina fitit imita-

rium Caesaris, ubi fuere thermae Sererianae et Commodianae; poich anche

si voglia sostituire il nome di s. Balbina a quello di s. Sabina, sempre si tro-

ver avere la detta localit corrisposto fuori lei limiti prescritti a questa

prima regione, ed d'altronde assai improbabile che nel ristretto luogo occu-

palo dalla chiesa di s. Balbina esistesse tanto il Mutatorio di Cesare, (pianto

le terme Cnmmodianc e Severianc,
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secondo i limiti di sopra indicali. Era questo liumicello celebre

presso gli antichi; perch le sue acque servivano a lavare il simu-

lacro, e gli utensili addetti al culto della dea Cibele (20). ben

probabile che vi fosse alcuna edicola o immagine relativa allo stesso

liumicello, come pu dedursi dalle citate memorie, e forse soltanto

a tale monumento si riferiva la suddetta indicazione: ma poi non

sembra potersi con nessun autorevole documento appropriare alla

stessa destinazione quel monumento di opera laterizia che esiste

nell anzidetto luogo denominato la Caffarella. come fu creduto;

perch corrispondeva fuori dai limiti prescritti.

MONUMENTI POSTI FUORI DEI LIMITI DELLA REGIO-

NE LUNGO IL PRLMO TRATTO DELLA VIA APPIA. Ador-

navano poi la celebre via Appia, che usciva dall indicata porta

distinta collo stesso nome, gran quantit di sontuosi sepolcri, dei

quali ne rimangono ancora diverse reliquie; ed in ispecie di quello

ben noto di Cecilia Melella. Vicino a questo sepolcro esiste pure

in gran parte conservato il circo detto comunemente di Caracalla.

ina da alcune iscrizioni, rinvenute ultimamente, si riconosciuto

essere stato pi verisimilmente edificato, oppure in gran parte

rislaurato. dall imperatore Massenzio. Di questi monumenti e di

alcuni altri, che si trovano collocati nello stesso luogo, non pu

tenersene discorso in questa esposizione della citt; giacch essi

>i trovavano interamente fuori dai limiti ad essa prescritti. Per

>i crede opportuno per semplice indicazione accennare che per

primo monumento esistente oltre I Alinone ed in vicinanza della

piccola chiesa delta Domini' quo Va<lis. un rudero di sepolcro

clic si volle credere essere stato quello di Priscilla di cui Stazio ne

ha tramandala la descrizione indicandolo precisamente in\icinanza

c20) /:.-/ Incus, iti Tiberini qua lubricus influii Almo,

l'A iiniucu imii/nn /uniti uh aitine mutui.

Ulte purpurea cauus cimi resti' saeertlns

Almntts ilnini nani sacratpie lari! aquis.

(h;,li. Fasti. Lib. l\. e. X\l e Marziale. Lib. III. Kpttp-. i 7.
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dell'Alinone 21). Succede a poca distanza il colombajo che comu-

nemente viene attribuito ai liberti di Augusto senza per potere

siffatta pertinenza convalidare con autorevoli documenti. Con pi

certezza si determinata la pertinenza ai liberti di Livia Augusta

dell altro colombajo che di seguito tu discoperto, come venne dichia-

rato nelle grandi pubblicazioni fatte in particolare dal Bianchini,

dal Gori e dal Tiranesi. 11 tempio rotondo, che si rinviene entro

ad una grande cinta prima di salire sulla prima maggiore eleva-

zione della via Appia, dcvesi per la sua forma riconoscere dedicato

a pi divinit venerate nel luogo a guisa del Panteon ed anche per

servire ali apparecchio delle pompe che avevano luogo nel vicino

circo. La pertinenza del sepolcro, che sovrasta sulla indicata ele-

vazione, abbastanza dichiarala dall'iscrizione che si legge tuttora

sulla sua fronte a Cecilia figlia
di Metello Crctico moglie di Crasso:

caeciliae q. CHETICI . f. metellae . crassi. E similmente venne

dichiarata la pertinenza del grande circo che si stende in tutta

la sottoposta valle, ali imperatore Massenzio e la dedica al suo

figlio Romulo, da una iscrizione ultimamente rinvenuta in vicinanza

(21) Est locus aule Urbcm, qua primum nuscilur inycis

Appia: quaque Italo gcmitus Aimone Cybele

Ponit, et idacos iam non reminiscitur amnes.

Ihc te Sidonio velatati) mollitcr ostro

Eximius coniux, i>ee enim funai ut la busta

Clamoremque rogi potuit perfine, beato

Compostili, Priscilla toro

(Stazio, Sili'. Lib. V. A. J. v. 21.

Si e confermata la stossa pertinenza dalla scoperta fatta nell'anno 1 TT.' ili

alcune iscrizioni di certo Epafrodito liberto di Abaseantc e di Priscilla, che

furono pubblicate in tale epoca dall Amaduzzi Aneddoti Ititi cara. Foni. I

jitu/.
\~\ e Tom. II. pag. 577 e preso a considerare in particolare dal Nibln

Analisi dei contorni di Homo. Tom. III. pai/. o.'J. Quindi si deduce che i

surriferiti bagni, distinti con il nome di Abascante e registrati nei cataloghi

dei regionari, lusser slati stabiliti dal (ladrone del suddetto liberto e l'orse in

quella parie della regione che corrispondeva pi da vicino al luogo occupato

dal dello sepolcro.
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dell arco aperto nel mozzo della parte semicircolare; e questo cirro

importante tanto per la conservazione delle carceri quanto per

la sussistenza della spina e di altre parti che rimangono perdute

in altri
pi

nobili circhi di Roma (22). Rivolgendosi dal medesimo

circo verso la valle volgarmente detta di Egeria o della Cacarella, si

trovano tanto il tempio denominato volgarmente del dio Rediculo,

quanto quello detto di Bacco con lo speco cognito pure con il

volgare nome di Egeria. Quanto sia insussistente lappropriazione

del tempio del dio Rediculo all'edilzio di opera laterizia che esiste

in bella conservazione in tale luogo, dichiarata solo dalla notizia

riferita da Plinio che dimostra tale tempio posto a destra della via

Appia di chi usciva da Roma, e non a sinistra come si trova esistere

il detto monumento. L appropriazione di tempio di Bacco ali edilizio

ora dedicato a s. Urbano sostenuta solo dal nome di Apromano
lerofante al fuocolare di Bacco che si legge in caratteri greci su di

un'ara ivi esistente. Quanto poi sia insussistente lappropriazione

di speco ili Egeria al residuo di una fonte o ninfeo abbastanza

dimostrata dalle precedenti osservazioni.

l"22 La citata iscrizione fu rinvenuta nell'anno 182o e collocata per cura

del Nibby nell" indicato arco, e si contiene in queste parole:

DIVO . ROMVI.O . N. M. V.

cos. onn. il. ii no

D. \. m wrvrii i\\ n i.

MIO II l'I.l',!'. VVO. M'I'Oil

I. I)l\l . MAXIMUM . SIA.

OiilS . ve

La edificazione del medesimo circo a Massenzio dichiarata in particolare

ila quanto lesesi nel catalogo viennese degl'imperatori romani pubblicato
dall Lccai'do. in cui tra le altre opere di Massenzio si annovera il circo

nelle catacombe, curimi in aittiaimbas, perch in (ale luogo etlettiv amente

corrispondevano le grandi catacombe che ora si dicono di san Sebastiano.

'Lmlo I architettura del medesimo circo quanto quella dei tempj esistenti

nello stesso luogo e del sepolcro di Lei alia Metella e dimostrata ampiamente
nelle classi IL \lll e \l\ della mia grande opera sugli edilizj di Roma
antica esposti nella loro intera architettura.
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VICI E AREE DELLA REGIONE. Nella importante iscri-

zione della base capitolina sono registrati i nomi di nove dei dieci

vici che sono appropriati a (mesta prima regione nei surriferiti ca-

taloghi, cio delle Camene, Drusiano, Sulpizio ulteriore, Sulpizio

Citeriore, della Fortuna ossequente, Pulverario, dell Onore e della

Virt, delle Tre Are e Fabricio. Il decimo poi annoverato nei

cataloghi dei regionari col titolo di Vitrario, seppure non lo stesso

di quello dello Pulverario nella iscrizione anzidetta; giacch in altra

iscrizione antica trovasi fatta menzione di un maestro del vico de-

nominato del Ciclope indicato nella prima regione. 1 medesimi vici

dovevano essere divisi dalle vie che trasversalmente ali Appia di-

videvano la regione nell indicato numero di parti, come ne furono

scoperte alcune tracce. Il primo di essi doveva corrispondere nel

luogo ove si determinato essere stato collocato il tempio delle

Camene, dal quale ne riceveva il nome. Cos il secondo, distinto

con il nome Drusiano. da credere che stasse vicino ali arco di

Druso. Siccome detto da Lampridio che le terme Antoniniane

corrispondevano nel vico Sulpizio, come verr dimostrato nella re-

gione Xir. alla quale appartenevano le stesse terme; cos i due vici,

denominati in tal modo e distinti coir indicazione di citeriore ed

ulteriore, dovevano essere posti palesamento prima e dopo del luogo

posteriormente occupato dal suddetto edilzio; e la stessa distinzione

doveva essere relativa soltanto allessere Inno succeduto ali altro

lungo la via Appia, e non essere stali posti Inno entro la porla

Capena e l'altro fuori di essa, come fu creduto; giacch la regione

corrispondeva interamente fuori di ch'Ita porla. Ad uno dei me-

desimi viti >i suol appropriare un piccolo frammento delle lapidi

capitoline, esposto nella Tav. XXVI, che conserva unicamente le

lettere svi ma senza per potere contestare siffatta per-

tinenza con altre indicazioni. Sui vici denominati della Fortuna e

Pulverario nulla si pu indicare; ma di quello detto dell Onore e

della Virt pu convenientemente stabilirsi che stava in vicinanza

del tempio e<j,ualmenle denominato. Di quegli indicati col titolo
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dello Tre are e Fabricio, ed anche del Vilrario dei regionari, nulla

di ben cognito pu determinarsi; per il primo di essi doveva pale-

samento trovarsi vicino al tempio di Mercurio ove credonsi essere

state collocate diverso aro in vicinanza della porta Capena 23).

Sul suddetto vico del Ciclope poi, d'uopo osservare che, siccome

nella regione seguente appropriato l antro distinto con lo stesso

nomo del Ciclope; cos da credere che osso si trovasse iella re-

gione prima disposto in modo da poter comunicare con la regione

seconda nel luo^o in cui stava il detto antro; e siffatta determi-

nazione vedesi in particolar modo indicata da una iscrizione rela-

tiva ad un certo Curtilio maestro del medesimo vico del Ciclope

esistente nella regione prima 1\ . Le aree, che sono registrate nei

medesimi cataloghi di questa prima regione con variet di nome,

cio Arcam Apollinis et Sphnis, Arcani Pannariam et Arcani Cor-

rncac, non si [tossono determinare con precisione. Ma mentre non

si conviene nella vera lozione dello stesse indicazioni, non si tro-

tino neppure autorevoli documenti per contestare la loro precisa

collocazione, al quale singolare scopo sono le nostre ricerche ri-

volto in questa esposizione topografica.

:\> La seguente iscrizione, riferita dal Fahretti alla pag. 718. N. 3 (J7.

e dal .Muratori alla pag. CMLXXXII. \. <). ricorda il suddetto vico delle

Ire are in questo modo: (. \iwi\s . e. i. \\vni\s . carfentaniv s . \ . mi.

in. \u\u. Onesta lapide unita ad altra di Vennonia.

"2 i \ i; in. i\s ui:r,M(iu

i i.i li sua i i

i \ i;i 11.1 VI ILLIUDI

CONISI, I SVAK CAHISSIMAl

i-i ina Kris i.iurin \r.\so\i

svis i'osti:iuso\i: ixiiivm

MA(,ls'Ii:u \ III \n ( .*,(. I.UI'IS

m.cioN. i-m. i vili i;. viti a \i \ia\>

finiteli,, ihilln Smrzin. Pmj. I)(XXI.<\. t. La conferma poi del titolo di

questa prilli.
i regione e delle persone deputale alla sua dire/ione e princi-

palmente indicala dall'iscrizione di M. Vibio riferita dal l'aimnio e dal (ini

teio alla pag. DCXWI. N. _>.
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VI N T E C E L I O.

CURIOSUM URBIS

Regio Sccundn. Caelimontium

contine! claudium, macellum magmtm, lupanarios, atrium cy-

CLOPIS, COIIORTES V. VIGILI M, CAPUT AFRICES, ARBOREM SANCTAM,

CASTRA PEREGRINA, DOMUM PIIILIPPI, VICTILIANA, LUDUM MATUTI-

XUM ET DACICUM, SPOLIARIUM, SANIARIUM, MICAM AUREAM. VICI

VII, AEDES VII. VICOMAGISTRI XLVIII, CURATORES II. IXSULAE IIIDC.

DOMOS CXXVII, HORREA XXVII, BALNEA LXXXV, LACOS LXV, PISTRIXA

XV. CONTINET PEDES XII. CC.

NOTITI A

Regio Secunda. Caelimontium

COIltinCl TEMPLUM CLAUDII, MACELLUM MAGNUM, LI PAXARIOS. AN-

TRUM CYCLOPIS, COHORTEM V. YIGILUM, CASTRA PEREGRINA, CAPUT

AFRICAE, ARBOREM SANCTAM, DOMUM PIIILIPPI, VICTILIANA, LUDUM

MATUTINUM ET GALLICUM, SPOLIARIUM. SANIARIUM, ARMAMENTARIO!,

MICAM AUREAM. VICI MI. AEDICULAE MI. VICOMAGISTRI XLVIII.

CURATORES IL INSILAI. IIIDC, DOMOS CXXVII. HORREA XXVII, BALNEA

LXXXV. LACOS LXV, PISTRIXA XV. CONTINET PEDES XII. CC.

Il perimetro della regione (listini.) coli indicato titolo dal nome

del monte Celio, su cui era situata, viene ad essere determinato dalla

l'orma dello slesso monte: imperocch il giro di questo colle si trova

incirca corrispondere ai dodici mille e duecento piedi, che dai re-

gionari ad essa si prescrivono. Perci rimane escluso quel! altro

monte, situato verso la porta Latina e considerato aver fallo parte

della regione antecedente, che diversi topografi lo hanno creduto

il Celiolo degli antichi; e cosi anche non pu esser compreso in
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questa regione il piano posto verso l'Esquilino, noi quale, secondo

la opinione di altri topografi, si stabil esservi stata l'antica Su-

Imra s grandemente rinomata, che con pi probabilit si attribuisce

alla regione quarta. /

TEMPIO 1)1 CLAUDIO, ACQUEDOTTO CLAUDIO E

LUDI DAC1CO, GALLICO E MATUTIXO. La situazione di quel

tempio di Claudio, che da Svetonio dicesi fatto edificare da Vespa-

siano sulle tracce di ([nello cominciato da Agrippina e da Nerone

distrutto 1 . ci insegnata da Frontino nel dire per ben due volte

che gli
archi Xcroniani dell acqua Claudia dalla Speranza vecchia.

diriggendosi sul monte Celio, terminavano per appunto vicino a

questo tempio "1 . Ora rimanendo sul Celio molti resti degli archi,

che sosteneviino tale acquedotto, e conoscendosi che questi anda-

vano a terminare nella parte superiore dell orto unito al convento

dei ss. Giovanni e Paolo, si viene a stabilire essere stato in tale

luogo il tempio di Claudio. Infatti si trovano nella stessa posizione

molti resti, che indicano essere stato quel luogo circondato da una

grandiosa fabbrica destinata a diversi usi. Secondo (pianto trovasi

narrato da Svetonio. sembra potersi stabilire che nella parte media

di tale posizione l'osse stato [tosto da Agrippina il primo tempio, e

che Nerone, innalzandovi molti edifizj, che venivano a corrispondere

intorno al suo lago situalo dove fu poi edificato l'anfiteatro Flavio,

e rendendo quel luogo ad uso di qualche ninfeo, o di altro nobile

edilizio per ricevere e far figurare l'acqua da lui [toriata, avesse

distrutto ci che era slato comincialo da Agrippina. Vespasiano poi,

(1 i l'ini il unni opera, tempum Paris foro pr.minuti, Diriipiv Clamili

ni (urini munir, coiplmn (putii in ab Agrippina sul a IScrmw, propv fiin-

thlits, ih struttimi. Snidino, in Vespasiano, r. !>. Da Marziale si la men-

zione del portico che circondava lo stesso tempio di Claudio. De Sperine,

l/iist. Il ni Aurrlin Vitine,, l)r (iars. e. '.).

1 III tltrrrti per ( orli uni munti in, in. ehi /empiitili Diri (Inutili terini-

imiititr Si il ptisttptam Acro impirator Clniiiliatn opere arcuato alttits

e.rreptam nstptr mi teniphun Din ( Imitili pininni. Frontino, Dr Atptethtrl.

e. -20 e 71'..
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che si prevalse in diverse circostanze dei luoghi gi occupati dalle

fabbriche Neroniane per situare i suoi edilzj, da credere che

avesse ivi riedificato il tempio di Claudio che i regionari hanno re-

gistrato. In tale bella situazione il tempio, essendo slato evidente-

mente circondato da un nobile portico, collocato sopra le grandi

opere di sostruzionc che cingevano la stessa elevazione, doveva pre-

sentare un maestoso aspetto, ed era forse uno dei pi grandi edilizj

di Roma. Lungo la parte inferiore di tale localit, che rivolta verso

il Palatino, si conosce dai resti, che esistono sotto il convento dei

ss. Giovanni e Paolo, esservi stati edificati dm? ordini di arenazioni,

nelle (piali fu riconosciuto essersi formalo un serraglio per contenere

le bere che venivano destinate alle caccie esposte nel prossimo an-

fiteatro specialmente nel tempo di Domiziano. Ed in tale luogo deve

credersi che corrispondesse l'uno dei due ludi che sono registrati

nei cataloghi di questa regione con i titoli diDacico, o Gallico eMatu-

tino; perch ivi si trovavano posti assai da vicino all'antiteatro Flavio.

Nel mezzo del medesimo lato, dai resti che rimangono disgiunti dal

rimanente edilzio, si vedono essere state formate delle grandi scale,

che discendevano dal piano superiore nella valle posta tra il Celio ed

il Palatino; come ancora pi visibilmente si trovano simili scale essere

state praticate nel mezzo del lato rivolto verso l anfiteatro Flavio. U

questa parte evidentemente uscivano le acque Claudie, che. dopo di

avere fatta bella comparsa, andavano primieramente a rendere pi

abbondante lo stagno o lago di Nerone, e posteriormente servivano

agli usi dcll'anli teatro eretto nel luogo stesso. Neil altro lato di tale

posizione, che rivolto verso oriente, si trovano grandi reliquie di

absidi semicircolari e quadrangolari alternativamente disposte, che

servivano al certo per ornamento dello stadio, che si giudica essere

stato formato nella piccola valle sottoposta, come lo dimostra la

forma che conserva il luogo ed i resti di una meta ivi scoperta con

molli nitri oggetti antichi. Lo stesso stadio doveva evidentemente

costituire l'altro dei suddetti ludi, ed in particolare
il Gallico; per-

ch le indicate reliquie si conoscono avere precisamente servito
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per esercizj ginnastici di varia specie a guisa di scuole come sono

accennate in una antica iscrizione relativa allo stesso ludo (3). Nel

lato meridionale poi della medesima localit, ove venivano a termi-

(3) Venuti, Descrizione di Roma antica. Parte I. e. 8. Per contestare la

sussistenza dei surriferiti ludi cogniti con i titoli di Dacico, o Gallico e Matu-

rino, si riferiscono diverse iscrizioni antiche, le quali si leggono particolar-

mente nelle raccolte del Grutcro. Fabretti. Muratori ed Orelli. Ma poi da

esse in nessun modo pu dedursi la vera situazione degli stessi ludi; giacche

non indicano che persone deputate alla loro direzione. Per merita conside-

razione principalmente quella relativa al ludo Gallico esposta dal Panvinio:

perch indica in certo modo esservi stato in tale ludo un portico con essedre.

come infatti si trovano sussistere nel lato orientale della surriferita posizione

occupata dal tempio di Claudio, ove si rinvennero reliquie di uno stadio:

SILVANO SANCTO

0. AVSTNRMVS MEDI

CVS LU. GALLIO

l'ORTICVM JT FM'lM

IT SION. AIA

VOTO SVSCKTT

I . M

nr.nic. kai. mai

i. marcio . 11

SL\. IVI. IO . cos

Altra iscrizione pure relativa allo stesso ludo Gallico si rinviene in Muraioli

pag. DCXX. n. 2 in cui si accenna nvakivs procvr. lvo. gallic. Anche mag-

gior numero d'indicazioni si trovano nelle antiche iscrizioni a riguardo del

ludo Maturino, (re delle quali sono esposte dal Panvinio nella sua descrizione

di Konia alla regione li. Nella prima di esse si accenna essere stato F. Flavio

imuic. i\ni mvcai iM'.oc i.\di MMM'iM. Nella seconda frammentata si dice in-

ni iu diwu unnici i'rocu vioiu-s in;, com. indi maiuim caesmus.

\: nella terza si dimostra essere un certo Enrico meoicvs indi matvtim. Il Gl'u-

tero, riportando la stessa iscrizione alla pag. CCCXXXV. ne riferisce altra

greca di certo .Wlepiade pure medico dello stesso ludo Maturino. Altra re-

lativa, tanfo al medesimo ludo che al .Magno, riferita dal Muratori alla

pag. CCL\ III. i\. t. in cui si dice di certo M. Antonio essere stato procvratob

imi. muvitm . l'Hoc, i.ui. >i\(.\. Di un certo Agatocle pure medico dello stesso

ludo si riferisce dall'Orelli pag. 2'j'i. In line da osscnare che la edifica-

zione di (piatir ludi attribuita a Domiziano nel catalogo viennese degli

imperatori romani edito daH'Fccardo.
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nare gli ardii dellacquedotto Neroniano, a me sembra che assai con-

venientemente possa supporsi esservi stato edificato ci che si trova

scolpito nel frammento della pianta capitolina compreso nella Tav. N
ed esposto al N. LVII, in cui sta indicato un acquedotto sostenuto

da archi con delle grandi mura nel mezzo, che dovevano comporre il

piantato di un nobile prospetto fatto per far ligurare lo sbocco delle

acque, quale precisamente conveniva al nominato magnifico acque-

dotto. Questo frammento non mai poteva rappresentare il settizonio

Severiano, come credesi comunemente; poich non conviene ad esso

n la forma di ci che vi rappresentato, n il modo con cui si trova

collegato il grande edilzio collacquedotto che vedesi chiaramente

disegnato. D'altronde si dimostrer nel seguito che al medesimo

settizonio appartiene altro frammento che si congiungeva a quegli

appartenenti al circo Massimo precisamente nel modo che viene

indicato dalle reliquie dei diversi ediizj antichi scoperti nel luogo

stesso; mentre in conferma della surriferita opinione si prestano

le reliquie delle soslruzioni scoperte sull indicata elevata posizione.

ARCO DI DOLABELLA E SILANO. La moderna via di

s. Stefano rotondo sembra conservare la stessa direzione di un'an-

tica via, alla quale si univa il clivo volgarmente detto di Scauro. e

ci unicamente per tradizione del medio evo senza poterla conte-

stare con alcun autorevole documento. E quando si \olesse collegare

ad alcuna memoria antica, si dovr credere che fosse in tal modo

denominato per essere stato da Scauro lastricato, come erano dette

ali re antiche vie dal nome dei loro ristauralori; e non perch ivi

fosse situata la casa di lui, come si creduto da alcuni scrittori,

poich tale casa stava sul Palatino. D altronde poi anche nelle stesse

memorie invece di Clivus Saturi dicesi anche Clivus Tauri, ci che

rende sempre pi incerta la della pertinenza. La continuazione

poi della suddetta via antica si vede indicata dalla direzione del

descritto acquedotto Neroniano. A traverso di questa via. vicino

ali ingresso della villa gi dei Mattei, si trova esistere un antico arco,

il piale dalla iscrizione scolpita sopra la sua fronte si conosce essere
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stato edificato sotto il consolato di l'. Cornelio Dolabella e di C.

Giunio Silano, flamine Marziale, il qual consolato, corrispondendo

nell'anno di Koma 764, dimostra essere stato eretto l'arco slesso

avanti la costruzione dell anzidetto acquedotto:

P. CORNELIVS . P. F. DOLABELLA

C. IVMVS . C. F. SILANVS . FLAMEX. MARTIAL. COS.

EX . S. C.

FACIVNDVM CVRAVERVNT . IDEMQVE . PROBAVERVNT.

A quale uso fosse destinato il medesimo arco nella sua costruzione

originaria non bene detcrminato; giacch palese dalla stessa

sua forma e da quanto indicato nella iscrizione, che non poteva

avere servito per conservar memoria di alcun trionfo, come erano

destinate le altre simili opere dei romani. Dal vedere il suddetto

Giunio Silano qualificato flamine Marziale si volle credere avere

servito il medesimo arco a dare accesso al campo Marziale che

stava sul Celio e che suppliva al campo Marzio quando esso andava

soggetto ad essere coperto dal Tevere in tempo delle inondazioni:

ma tale opinione non pu contestarsi con alcun altro autorevole

documento ed altronde il detto campo Marziale sembra essere stato

collocato pi da vicino alla basilica Lateranense, come nel seguito

verr dichiarato, l'ero pu stabilirsi un tale arco, dalla stessa sua

forma e collocazione, avere servito per dare unicamente accesso

ad una qualche grande area cinta da regolari opere ed evidente-

mente ad alcuno degli alloggiamenti militari che di seguito si pren-

dono a considerare. Ci che ben palese si che sopra questo

stesso arco Nerone lece [tassare il suo acquedotto, come chiara-

mente si conosce dalla sua particolare costruzione, e dai piedritti

degli archi che nei due lati continuavano a sorreggerlo.

AKCIII NfliOMAM. Traversavano quasi per intero la re-

gione Cclimontana g indicati archi Nerouiani, che sorreggevano il

condotto che trasportava una parie dell acqua Claudia dal luogo

denominalo la Speranza vecchia sino vicino al pocanzi descritto
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tempio di Claudio, come venne da Frontino dichiarato. Questi archi

si vedono dall'arco di Silano e Dolabella diriggersi verso la basilica

Lateranense, ove dicesi aver sussistito sino ai tempi non molto re-

moti un arco avanti l'ospedale di s. Giovanni, sul quale leggevasi

una iscrizione indicante aver Lucio Settimio Severo e Marco Au-

relio Antonino suo figlio ristaurati
gli

archi celimontani in molti

luoghi rovinati (4).

ALLOGGIAMENTI DEI PEREGRINI. E TEMPIO DI GIO-

VE REDUCE. Prima di giungere al descritto arco di Silano e Do-

labella laequedotto, formando un giro in modo da lasciarvi nel

d'avanti un grande spazio, ci porta ci a credere che tale arco fosse

stato edificato in origine per ornare 1 ingresso di qualche luogo

cinto da una grande fabbrica, e forse appartenente agli alloggia-

(4) La suddetta iscrizione venne trascritta nel seguente modo dal Gru

tero alla pag. CLXXXVII. N. 3:

blP. GAES. DIVI . M. ANTONINI

IMI . GERM. SARM. FILIVS . DIVI . COMMOD1

FRATER . DIVI . ANTONINI . l'II . NEI. DIVI

HADRIAM . PRONEP. DIVI . TRAIANI

PARTHICI . ANNE!'. DIVI . SERVAE . ADNEPO>

L. SEPTIMIVS . SEVERVS . PIVS

PERTINAX . AVO. ARAB1C. ADIAB. PARTH1C

MAX. PONT. MAX. TRITI. POI. Villi. IMI. NI

COS. II. 1'. 1'. PU . COri . IT

Imi, caes. l. septimi . severi . imI

l'ERTINACIS . AVO. \RAB1C. ADIAB

PARTII. MAN. Ili. DIVI . M. VNTONINI

PlI . GERM. SARM. NEI. DIVI . VNTONINI

PlI . PRONEP. l)l\ I . IIADRIVNI . U'.NEP. I)l\l

rRAlANI . PARTHIC. ET . DISI . NERVAE . U)NLP

M. AVRELIVS . ANTONIXVS . PIVS

FELIX . AVG. IR I 11. POTEST. UH. PRO . (<>.-

\RCVS . COELIMONTANOt . PLVRIFAR1AM

VETVSTATE . CONLAPSOS . ET . CONRVPTOt

\ . SOIO . 3VA . l'ICVNIV . REST1TVFRVNI
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menti dei militi Peregrini, che si trovano registrati dai regionari;

poich nella vigna Casali, ivi situata, si sono rinvenute diverse

iscrizioni antiche risguardanti questi alloggiamenti. Come pure da

un altra iscrizione trovata da vicino verso la piazza di s. Maria

della Navicella 5 . si conosce esservi stato un tempio di Giove Re-

duce adornato da Domizio Basso, ed eretto dai medesimi soldati

Peregrini. Si conosce inoltre dalle memorie del Sante Bartoli, che

(o) Cardini, Roma antica. Lb. IH. e. 7. Tra le diverse iscrizioni rin-

venute in tale localit ed appartenenti agli alloggiamenti dei soldati Pere-

grini, o fuorestieri. ve ne esiste una che sta ora collocata nell'edilzio del

collegio Romano, e che molto interessante: perch indica alcune attribu-

zioni di un edile addetto a questi alloggiamenti:

GEMO . SANCTU

l'.ASTRORVM

PEREORINORVM

\\ l. VLEXVNDEH

CANVI 1CI.AR1VS

lA(U) . PEREGRI

C.ONSTITVTVS . VOVII

unir, castnouvm

\()T\ M . I.IRLNS . SOIA n

Le seguenti altre iscrizioni si dicono essersi rinvenute vicino alla chiesa di

s. .Maria in Dominica. La prima viene riferito essere stata scritta cos:

\ (il I.S VOT1S

\. VWM.II. CIMI . .-MAH . Il . RI i)ll\ . I). N. IMI'. l'AESYRIS . \N. ANNALI I'.

n ih un; l'io . filici . ni.nini;

IWH.I'd . \\o. noMinvs . IIASSVS . Eli. ALIAS

V K I . CIUNC.UMS . l'I-.REGRINURN M . ITA1ITAM . IOVIS . REDVCIS ..!'. OMNI

(A LIA . 1)1 . SVI) . E\ORNA\ IT.

La seconda poi diceva semplicemente:

( MI ( | |\ ~

CAIRN INV S

CRINI

l'LRl'.l.RI

MillN M

Degli stessi alloggiamenti dei Peregrini ci sono esposte diverse notizie da

Annoiano Marcellinu Lih. .VIA e 1 1 ,
e del tempio ili Giove Heduce da

Marzi. de Lih. VII. E,,,,,,.
1 .
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in tali d'intorni furono rinvenuti ai tempi di Clemente X molti

avanzi antichi che furono conosciuti avere appartenuto ai medesimi

alloggiamenti, con altri resti di belle fabbriche, cio di sale, cortili,

portici e colonne preziose. Da queste indicazioni pu dedurli che

gli alloggiamenti dei Peregrini si stendessero dall'arco di Silano e

Dolabella sino lungo facquedotto Neroniano, ed il tempio di Giove

Reduce stasse nel mezzo di tal luogo verso la piazza della Navi-

cella, ove fu ritrovata l iscrizione ad esso relativa.

ALLOGGIAMENTI DEGLI ALBANI. Nella parte superiore

degli orti, appartenenti al monastero di s. Gregorio, rimangono trac-

ce di un lungo muro di costruzione reticolata, che si unisce ad altri

resti di mura situati sotto la villa gi dei Mattei verso l'Aventino,

i quali, essendo di egual costruzione, fanno credere che abbiano

appartenuto ad una stessa fabbrica. La disposizione, che tali resti

presentano, si trova convenire in certo modo con ci che vedesi

scolpito in un frammento della antica pianta capitolina, compreso

nella Tav. IX ed esposto al N. XIV, rappresentante una grande fab-

brica con un cortile nel mezzo circonda!*) da portici. Siffatto grande

edilizio, posto in tale situazione, pu convenientemente stabilirsi es-

sere stato edificato per gii alloggiamenti degli albani, che si trovano

registrati dai regionari. In un lato di questa stessa fabbrica vengono

ad unirsi quei resti antichi appartenenti ad una specie di portico

con botteghe, che stanno posti lungo il clivo volgarmente dello di

Scauro. Sopra una parte di tali resti furono appoggiate nei bassi

tempi delle arenazioni per reggere il banco occidentale della chiesa

dei ss. Giovanni e Paolo. Anche in altro piccolo frammento delle

indicate lapidi capitoline compreso nella Tav. XXVI, leggendosi

M.i! si suole attribuire ai medesimi alloggiamenti, ina nulla poi

esiste per indicare la fonila dell edilizio. Dovevano essere siffatti al-

loggiamenti disposii in circa simil modo di (pianto veniva praticato

dai romani nell'ordinamento dei comuni loro campi militari: ma

non da credere poi che fossero muniti di una cinta fortificala a

guisa del castro Pretoriano che di seguito si prende a descrivere.
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QUINTA COORTE DEI VIGILI. Per essersi scoperte nel-

lanno 1820 entro la villa gi dei Mattei vicino al suo ingresso, ed

a destra della chiesa di s. Maria in Dominica, due iscrizioni, una

delle quali scolpita sopra un piedestallo di statua dedicata ali im-

peratore Marco Aurelio Antonino dalla coorte quinta dei
vigili (6),

(6) La iscrizione scolpita nel sopraindicato piedestallo espressa nel

seguente modo:

IMP. CAES. M. AVRELLIO .

ANTONINO . PIO . FELICI .

AVG. T1UH. l'OT. XIII. IMP. II.

COS. III. PRO . COS.

IMP. CAES. L. SEPTIMI . SEVERI

PlI PERTINACIS AVG FILIO

DEVOTA NVMINI ET MAlESTATI . EIVS.

COH. V. VIG.

C. IV LIO QUINTILIANO PR.

M. FIRMIO . AMYNTIANO . S PR.

I.. SPERATIO . IVSTO . TRIB.

CENTVRIONES.

f:. ANTONIV S>. C. F ANTVLLVS . IERVAE.

IT. CLAVDIVS . TI. F. RVFINVS SAVAR.

M. ANTONIVS . M. F. PAPIR. VALENS . RATIAR

M. MVMM1V S M. F. VERFNVS . PAI'. POETOV

P. AELIVS P. F. AFL. SEPT. ROMVLV S AQVINQ

SEVERVS CAESARIA

1VL1V S SOHEMVS

C RASINIVS lANVARIVS CORNIC PR

P. DECIMVS MACRINVS CORNIC PR

M CLOD1VS VERECVNDVS CORNIC S PR

Fra, Fusti Cornai, r Kellermann, Vigil. Roman, latercula duo Coelimont.)

Nitrii .litri lati del suddetto piedestallo si trovano registrati i nomi dei vi-

gili appartenenti alla (pnta coorte, cos pure nell'altra iscrizione rinvenuta

nello stesso luogo. Oneste iscrizioni tutte con molla dottrina furono illu-

strati! dal kellermann nella citala sua opera. Tanto alla scoperta delle surri-

ferite iscrizioni, quandi alla maggiore considerazione fatta su quelle che gi

erano cognite, si deve il \ero stabilimento delle sette coorti dei vigili, che

stavano disposte nelle quattordici regioni, mentre per lavanti il numero della

loro classilicazione si attribuiva ad altrettante coorti.

ti
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si venne a conoseere che in quel medesimo luogo stava stazionata

la indicata coorte, come trovasi registrata nei cataloghi dei regio-

nari. Sette erano le coorti dei vigili stabilite in Roma, delle quali

una serviva per ogni due regioni, come in particolare venne spie-

gato dal giurisconsulto Paolo (7); ed erano distribuite a norma dei

cataloghi che sono di pi approvati nel seguente modo: cio la

coorte prima nella regione VII, Via Lata, la coorte seconda nella

regione V, Esquilino, la coorte terza nella regione YI, Alta semita,

la coorte quarta nella regione XII, Piscina pubblica, la coorte quinta

nella regione II, Monte Celio, la coorte sesta nella regione Vili.

Foro Romano, e la coorte settima nella regione XIV, Transtcvere.

A ciascuna di tali regioni era appodiata la adiacente per essere

sorvegliata dalle stesse coorti di
vigili, come meglio sar dimostrato

in fine di questa esposizione topografica. Pertanto opportuno os-

servare, a riguardo dell enunciata quinta coorte, che siccome tro-

vasi indicato da Dione che le coorti dei
vigili,

stabilite da Augusto,

stazionavano sulle mura della citt (8); cos trovando nel suddetto

luogo aver transitato da vicino la cinta delle mura edificata da

Servio Tullio, che era quella che si conservava ancora al tempo

di Augusto, si viene a confermare quanto si indicato sulla sta-

zione della suddetta quinta coorte.

MACELLO GRANDE. Bench la chiesa di s. Stefano rotondo

presenti nella sua costruzione evidenti segni di essere stata edificata

con colonne di varia specie, allorch fu dal pontefice Semplicio con-

sacrata, da credere peraltro che in tale edificazione siasi prevalso

del piantato di qualche fabbrica antica di egual forma rotonda. Fra

(7) Itaque septem coliortes opportunis locis constituit, ut binas regioms

Urbis unaquaeque cohors tu<tur, praepositis iis tribunis et super omnes spe-

ttabili viro, qui praefectus Vigilum appcllatur. (Paolo in Dig. I. Tit. 1o,

De officio praefeeti Vigilum.) Le altre notizie sui vigili sono esposte in parti-

colare da Svetonio fin Augusto, e. 3j e da Dione Cassio (Lib. L V. e. '26.)

(8) K
ret^'fl te ii> vi) noku yyjGi y.o pta^v v. to'j 'r/j.osiw tp&ouatv.

(Dione. Lib. L V. e. 26.,'



REGIONE II. s.

le varie opinioni, che dai topografi si sono riferite intorno la qualit

di questo edilizio, a me sembra conveniente di seguire quella indi-

cata dal Nardini, colla quale si stabilisce avere esso corrisposto al

Macello grande: perciocch se tal edilzio quello stesso che si vede

rappresentato in una medaglia di Nerone
(
escludendo per la in-

terpretazione delle lettere scritte nella medesima di Magna Augusti

invece di Macellimi Augusti la forma circolare, che fu conservala

nella costruzione della chiesa di s. Stefano, sembra in certo modo

adattarsi bene con ci che trovasi rappresentato nella stessa medaglia.

La posizione d'altronde, che si vede occupata da tale monumento

vicino agli archi dell acquedotto Neroniano, rende maggior proba-

bilit a questa opinione; poich, sappiamo da Dione, essere stato

dallo stesso Nerone dedicato il mercato dei commestibili chiamato

il Macello grande 9 . Nei lati dell edilzio rotondo, rappresentalo

nella medaglia, pine che vi fossero dei portici, i quali evidente-

mente con le necessarie botteghe dovevano formare la cinta intorno

al mercato a somiglianza di un foro; percui sotto questo titolo si

trova anche indicato nella surriferita notizia di Dione. A questa

stessa fabbrica probabilmente appartenevano alcuni resti di antiche

mura che si trovano situati nella parte orientale della chiesa sud-

detta; cos veniva ad essere precisamente composta una cinta di

fabbrica a guisa di foro, come il suo uso lo richiedeva.

(9) Tv yofav :wv ctywv, to h'm-jq-j wvofiaffpvov , v.o&tiptae. 'Dione.

Lib. LXl. e. 18J Non pu essere questo macello, distinto con il nome di

grande nei surriferiti cataloghi, confuso con quello stabilito nei pi antichi

tempi nelle case di E. Cupedine e di M. .Macello, detto perci ora l'oro Cu-

pedine ed ora Macello; perch stava esso nella regione IV in vicinanza del

loro Piscatorio e dell'area di Vulcano, come meglio saia dichiarato nella de-

scrizione del l'oro Romano, a cui corrispondeva pure da vicino, come gi

e stato chiaramente dimostrato nella mia opera sul medesimo loro Romano

pubblicata nell'anno IS'io. Con nessun autorevole documento pu poi con

testarsi la indica/ione registrata nei Mirabili/i che indica, uhi est s. Stvphanus

rulundus, fmt teniphim Fauni, perche una delle (aule vane tradizioni regi

strale in quel volgare libretto.
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CASA YETTILIANA. Sul declivo del monte, verso le mura

della citt, esistono pochi resti antichi, i quali ora non presentano

alcuna idea precisa della forma degli edifizj a cui appartenevano. Il

Bufalini peraltro, rimanendone al suo tempo forse maggiori tracce,

segn nella sua pianta di Roma in tale localit una specie di sala

con una grande nicchia nel mezzo, che egli credette essere stato il

tempio di Claudio: ma delle cose poc anzi osservate a questo ri-

guardo sembra piuttosto potersi stabilire aver ivi corrisposto qual-

che parte della grande casa Vettiliana che stava in questa regione, e

che si trova ricordata precipuamente a riguardo di Commodo (10).

CAMPO MARZIALE. Poco pi oltre dai descritti avanzi verso

la basilica Lateranense, ed in corrispondenza della piccola chiesa di

s. Maria Imperatrice, esistono alcuni resti di lunghe mura di costru-

zione reticolata, i quali, per la vicinanza alla nominata chiesa che nei

primi tempi era dedicata a s. Gregorio ed era comunemente detta

in campo Marzio, sembrano avere appartenuto alla fabbrica che

formava la cinta intorno al campo Marziale cclimontano, nel quale

si celebravano le equiric a Marte, quando le inondazioni del Tevere

occupavano la parte bassa del campo Marzio propriamente detto (11).

(10) Unitamente alla casa Vettiliana, o secondo altra lezione Vitelliana,

si registra nei cataloghi dei regionari quella di Filippo, la quale avr occu-

pato la posizione indicata accanto a quella di Vitellio, ove esistono diversi

altri piccoli resti di antiche mura. Pertanto all'anzidetta prima casa si appro-

priano queste notizie: De Palatio ipse ad Coelium montem in Vectilianas

aedes migravit, negans se in Palatio posse dormire. (Lampridio, in Commodo.

r. 16.yl
Ad Palatium ergo Pcrtinax profectus, qund mine vacuum erat, quia

Commodus in Vcctilianis oceisus est. [Giulio Capitolino, in Pertinace, e. B.J

(11) Martialis campus in Coelio monte dicitur, quod in eo Equina so-

lebant fieri,
si quando aquae Tiberis campum Martium occupassent. Paolo,

in Festo. Lib. XI.)

Altera grandmo spectabis Equina Campo

Quem Tibris eurvis in latus urget aquis,

Qui tamen ciccia si forte tcncbitur unda,

Coelius accipiat pulccrulcntus equos.

[Ovidio, Fasti. Lib. HI. v. o\).
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CAMPO FONTINALE. Questo campo, dovendo corrispondere

vicino alla porta del recinto di Servio Tullio, che ne aveva ricevuto

o che ne aveva dato il nome stesso, deve credersi situato prossimo

al luogo ove transitavano le dette mura, ed ove rimangono diversi

resti di antiche fabbriche (12).

CASA DI M. AURELIO. Nella parte situata superiormente

a tali resti verso la basilica Lateranense, ove si trovano tracce di

altre antiche mura, esisteva evidentemente la casa privata dell im-

peratore M. Aurelio, la quale si mostra con un passo di Capitolino,

esposto nella vita di Pertinace, essere stala edificata vicino alla casa

dei Laterani (13

CASA DEI LATERANI. E generalmente cognito che la ba-

silica Costantiniana di s. Giovanni fu innalzata sopra la casa dei

Laterani, dalla quale ha tratta la stessa basilica la denominazione

di Lateranense che tuttora conserva. Apparteneva questa casa a

(pici Plauzio Laterano che nella sua elezione al consolato, essendosi

unito nella congiura di Pisone contro Nerone, rimase vittima con

gli altri consocj (LI). Diverse iscrizioni poi ivi rinvenute ne confer-

mano la sussistenza. Nel fare i fondamenti della facciata della mo-

derna basilica si seuoprirono pure diverse camere e bagni apparte-

nenti alla medesima casa (15 ; come ancora al tempo di Flaminio

Vacca si trovarono avanti al coro ed allattare degli Apostoli tre

nicchie assai grandi una incontro ali altra, con alcuni muri che

seguivano la stessa direzione della chiesa; percui si dedusse che

(1*2) Bench dell'enuncia tu campo Fontinale si abbiano puche notizie,

[ture la sua esistenza contestala dalla porta in c^ual modo nominata, di cui

se ne hanno memorie da Vairone Lintj. Lat. Lib. VI. e. 22, da Paolo fin

Fontinnlin ed in una iscrizione riferita dal (inder pag. DCWIV. N. 11.

\\.i I\atus est Marcus Romite VI Kal. Maius in monte ('odio in Imr-

tis lliicatus est ut io Inni, in quo natus est, et in Domo uri sui Veri,

insiti nnlrs Laterani. dtiiho Cu/titolino, in Marco Antonino, e. 1.

(l) Tanto, Annuii. Lib. XV. e. i
(

. e. (>0 ; Giovenale. Satira X. v. 18

ni Aitnlio Vittore, Fpist. e. *20.

ilo) \enuti, Roma antica. I
}nrte I. e. X.
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Costantino nel fabbricare la sua basilica si fosse servito del piantato

della descritta casa (1G). Da queste notizie si venne a conoscere che

I antica casa dei Laterani era collocata sulla stessa direzione della

basilica Costantiniano, e che il battistero denominato di Costantino,

che gli attenente, con i resti di mura situati nel suo d'intorno,

avendo un'altra direzione, siano per intero di costruzione posteriore

ed evidentemente fatta nel tempo del dominio pontificio. A questa

medesima epoca dovevano appartenere quelle mura che si trova-

rono costrutte con diversi frammenti di marmi antichi negli scavi

fatti in questi ultimi anni nella vigna del capitolo di s. Giovanni;

e similmente il grande muro che fu scoperto a traverso del vicino

ospedale in egual modo costrutto, come si trova registrato nelle me-

morie del Vacca. La casa dei Laterani, poi se era passata in potere

degli imperatori e se fu ancora da alcuni di questi principi abitata,

come si crede, doveva avere molta magnificenza e grandezza. 11 suo

ingresso principale pare che fosse dalla parte dell antica via. che

stava lungo la linea dcllacquedotto Claudio.

CELIOLO E SACELLO DI DIANA. Sul declivo del monte,

venendo dalle fabbriche Lateranensi alla chiesa dei ss. Quattro Co-

ronati, si vedono pochi resti di mura, che probabilmente avranno

servito di sostruzione alle abitazioni che stavano ivi situate. La lo-

calit poi in cui sta collocala la detta chiesa dei ss. Quattro Coro-

nali, per la sua elevazione quasi disgiunta per due lati dal rimanente

del colle, sembra che fosse quella parte del Celio denominata dagli

antichi Celiolo, come trovasi registrato in molte memorie, e che

ivi stasse quel sacello di Diana che fu quindi demolito da Pisone,

secondo quanto si deduce da Cicerone 17 .

(16) Flaminio Vacai, Memorie. A". 121.

(17) L. Pisoncm quis nescit liis ipsis temporibus maximum et sanctissi-

mum Dianae saccllum in Codicillo sustulisse? (Cicerone, in Pro Arusp. resp.

e. 11. L'etimologia dell' indicato nome Celiolo si trae comunemente dall'es-

sere sialo questo luogo ima piccola parie dipendente dallo stesso Celio, come

in lai proposilo si (ro\a indicalo da Marziale con i seguenti versi:
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CASA DI FILIPPO. Sulla parte del Celio, che corrisponde

sopra il principio della via di s. Giovanni Laterano, rimangono so-

luzioni di una grande fabbrica, che pu credersi essere stata la

casa di Filippo imperatore registrata in questa regione; perciocch,

conoscendo essere state le terme, distinte col nome dello slesso

imperatore, situate nella regione III, che in tale parte veniva a

corrispondere, da credere che fossero queste diverse fabbriche

tra loro vicine. Pertanto da osservare che le stesse terme, di-

stinte anche col nome di pubbliche, si mostrano dal Piranesi es-

sere state dove la chiesa dei ss. Pietro e Marcellino per avervi

veduti nel tempo, in che si facevano le fondamenta della nuova

chiesa e convento, diversi resti di bagni 18 . Flaminio Vacca nelle

sue memorie registr ancora essersi trovata al suo tempo sotto la

detta chiesa grande quantit di pilastri con volte sopra, che for-

mavano evidentemente delle consene di acqua ad uso delle me-

desime terme.

TEMPIO DI ERCOLE VINCITORE. Per quanto pu de-

dursi dal ritrovamento, fatto nel fine del passato secolo nell'orlo

Campana in vicinanza del palazzo Laterano. di una iscrizione an-

tica di L. Mummio. si pu stabilire avere esistito nel luogo stesso

il tempio di Ercole Vincitore che fu da esso dedicato, come

Dum per limino, te potentiorum

Sudatrix toga vcntilat, vagumque
Maior Coclius et minor fatigant.

(Epigramma. Lib. XII. N. 18.)

Oh indi nc\ienc che. conoscendosi non esservi parte pi distinta siili' indicato

culle, che quella posta verso la chiesa dei ss. Quattro Coronati, da credere

clic i\i l'osse il Celiolo: perci non pu credersi che esso stasse su quel monte

clic, separato dal Celio, s'innalza verso la porta Latina fuori dell'antico re-

cinto di Servio, siccome hanno stabilito diversi topograti. Si dichiara poi

apertamente la congiunzione del Celiolo al monte Celio dalle seguenti parole

di Vairone: De Laeltaiits ipu a suspicione liberi esscid tradurla* in cum locum

qui vocatur ( neliolus, cum Carit nunc coniti uctum. De Lintp Lai. Lib. V. e. 46.

ilH) Punitesi, .intuitila di Moina. Tom. I.
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esposto nella stessa iscrizione quantunque non rimangano autore-

voli documenti per confermare siffatta notizia; ma da credere

pure che fosse un piccolo edifizio, che facilmente pot essere per

intero distrutto (19).

TEMPIO DI MINERVA CAPITA. Di altro piccolo edifizio

consacrato a Minerva, denominata Capita, si trova fatta menzione

nei versi di Ovido dicendolo posto in quella parte del Celio che

declinava verso il piano, ed evidentemente verso il Ceroliense (20):

(19) Se la seguente lapide, che si conservata per lungo tempo nel

giardino Campana situato al di sotto dalle suddette sostruzioni, e che poscia

venne trasportata nel museo Vaticano, fu veramente rinvenuta nello stesso

luogo, come asserisce il Marini (Atti e Monumenti dei fratelli Arcali. Parte I.

Tav. IH pag. 30;',
dovrebbe credersi essere stato ivi un piccolo tempio dedi-

cato ad Ercole Vincitore da Lucio Mummio con semplice struttura fatta di

pietra tiburtina, colla (male fu fatta la lapide stessa, ma con nessun docu-

mento pu contestarsi:

L. MVMMI . L. F. COS . DVCT

AVSPICIO . IMPERIOQVE

EIVS . AC1IA1A . CAPT. CORINTO

DELETO . ROJ1AM . RED1EIT

TRIVMPUANS . OR . HASCE

RES . BENE . GESTAS . QVOI)

IN . HELLO . VOVERAT

HANC . AEDEM . ET . Sli;N\

UERCVLIS . VICTORIS

IMPERATOR . DEDICAT

(20) Coelius ex alto, ruta mons desccndit in acquimi

Hie ubi non plana est, sed prope plana via est.

Parva lieet vidcas Capitai' delubro Minerrae

Quac Dea ISatali cacpit liabere suo.

Oddio, Fasti. Lib. HI. v. 837 e seg.)

A questo tempio di Minerva vuoisi appropriare (pianto e accennato <]a Var-

rone a riguardo del Ceroliense. ma senza alcun
1

altra autenticit di quella

della corrispondenza del vocabolo Minervio: Huic iunetae (orinar et inter

ras (juem locum Cerolicnsem appellatimi apparet, quod primae regionis quar-

tina sacrarium scriptum sic est: Ceroliensis, quarticeps circa Minervium qua e

Ccuho monte iter in Tabcrnola est. (Yarrone, De Line/. Lat. Lib. J. e. \~.
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ma poi mancano precise notizie per meglio determinare la sua

vera situazione. Per siccome il luogo, denominato Ceroliense,

bastantemente determinato da Varrone, col dire che da esso aveva

principio la via Sacra, ci che solo poteva accadere nel piano cor-

rispondente al lato occidentale dell anfiteatro Flavio, ove in circa

si trova esistere la fontana denominata Meta sudante, come di-

mostrato nella regione quarta; cos soltanto verso la stessa parte

doveva esistere il suddetto tempio di Minerva.

SPOLIARIO, SANIAMO ED ARMAMENTARIO. Degli e-

nunciati tre luoghi, registrati in questa regione nei surriferiti cata-

loghi, per quanto concerne la topografia, soltanto pu osservarsi che

dellArmamentario ne esiste una qualche indicazione nel frammento

delle lapidi capitoline esposto nella Tav. Vili e da noi riferito con

quello del N. XV, in cui si vedono sussistere le lettere arm ria,

ma poi nulla pu prescriversi sulla corrispondenza della vera sua

posizione. Sui luoghi poi indicati con i nomi Spoliario e Saniario,

soltanto pu credersi che essi siano stali destinati ad uso di scuole

ginnastiche come diversi simili luoghi esistevano nella stessa re-

gione. Similmente nulla pu dirsi sui Luparii o Lupanarii che si

trovano annoverati nei surriferiti cataloghi dopo del gi descritto

Macello grande 21 .

CASA DI MAMI RRA E DEI TETRICI. Parimenti tanto di

quella casa di Mamurra, in cui secondo Plinio eransi per la prima

Ed in seguito ili questa probabilissima corrispondenza si pu convalidare la

lezioni' ili Capita in vece, ili Capta nel surriferito verso di Ovidio: poich

tale tempio figurava in tal modo precisamente come di capoluogo di una di-

stinta parte della regione deseritta da Varrone.

(21) A riguardo dello Spoliario si riporta una iscrizione aulica di Cn.

\ ocsio. riferita dal (inder, in cui si fa menzione dell'edificazione di un tal

luogo unitamente ad un ludo o scuola per i gladiatori: ma non bene si pu

appropriare a quel ludo clic esisteva in questa regione; giacche la iscrizione

fu rinvenuta a poca distanza da Frenesie: i.vm iiivm ci.miiudrvm

FT SI'llIlVl!. SOLO IMITO S\ A ITOMI 1\1T,Y<I\M PVliUU npTVU.FRIT

firutrm. jiaff . CCCLXXXfX. X. 12.
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volta in Roma ricoperte le mura con lastre di marmo (22), quanto

quella dei Tetrici che, secondo Trebellio, stava pure sul Celio tra

due boschi avanti 1 Iseo Metellino (23), non si possono avere alcune

autorevoli notizie per stabilirne la loro posizione. Quindi soltanto

pu aggiungersi su tali notizie che unitamente alle dette case do-

veva esistere sul Celio 1 edilzio dedicato ad Iside da Metello, avanti

al quale stava la casa dei Tetrici, ma pure senza poterne determi-

nare la posizione.

MICA AUREA. Tra
gli edilizj d incerta situazione, che an-

nero appropriati a questa regione dai surriferiti cataloghi, si anno-

vera la Mica aurea; ci che fosse questo edifizio spiegato chia-

ramente da Marziale nel dire essere stato un piccolo cenacolo in

cui si poteva cenare pensando per alla morte. E se per il tolo

Cesareo, che accennato dallo stesso Marziale, si deve intendere

non alcuno dei sepolcri degli Augusti che stavano dal Celio assai

discosti, ma il gi descritto Macello grande, che effettivamente

era disposto in forma di tolo, si dovrebbe credere essere stato il

suddetto cenacolo posto in vicinanza del medesimo Macello: ma

questa circostanza non pu contestarsi con alcun altro documento.

Per nella cronica regia di s. Pantalcone pubblicata dall Eccardo

(22) Primum Romae parietes crusta marmoris operuisse totius domus

siine in Caelio monti 1 Cornelhts ISepos tradidit Mamurram Formiis natum.

[Plinio, Ifist. Nat. Lib. XXXVI. e. 6J Forse a detta casa doveva apparte-

nere la indicazione seguente rinvenuta in un tulio che dovette avere servito

per portarvi acqua . ni.sr. \iu.. mamviuuyu".

(23) Tel ricontili domus hodicquc extat in monte Caelio intcr duos lucos

cantra, Tsium Metellinum, pulcherrima in qua Aurclianus pictus est. (Trebellio,

in Tvtrico Juniore. e. 24 J Se si fosse potuto determinare con qualche preci-

sione la situazione della suddetta casa dei Tetrici, ne sarebbe anche divenuta

la conoscenza del luogo occupato dal citato tempio d'Iside, e forse questo tem-

pio si sarebbe potuto determinare avere corrisposto nei limiti prescritti alla

successiva regione, la quale portava il titolo di Iside e Scrapide senza potere

precisare il luogo in cui stavano i medesimi edilizj che dettero il nome alla

regione: ma a confermare siffatta collocazione di edilizj mancano interamente

notizie precise.
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si trova annoverata la Mica aurea tra le opere di Domiziano, al

quale imperatore si riferisce la suddetta notizia di Marziale (24).

CAPO DI AFRICA ED ANTRO DEL CICLOPE. Tra i sette

vici, che sono prescritti
al ripartimento di questa seconda regione,

gli enunciati due titoli si possono ad essi appropriare, ed ancora

con pertinenza delle regioni adiacenti; perciocch 1 indicato primo

titolo di Capo di Africa non pu attribuirsi con maggior proba-

bilit che a quel vico che stava sull Esquilino compreso nella re-

gione terza, secondo Vairone, e che soltanto il capo, cio il prin-

cipio, corrispondeva in questa regione, al quale si appropriano

alcune notizie dedotte da diverse iscrizioni (25). L indicazione poi

(24) Mica vocor: quid sim, cernis: coenatio parva.

Ex me Caesareum prospicis, cere, tholum.

Frange toros, pcte vina, rosas cape, tingere nardo:

fpse iubet morti* te meminisse Deus.

Marziale. Lib. Il Epig. 59 v

Nella citala cronica, edita dall' Eccardo. annoverata la Mica aurea tra le

opere di Domiziano unitamente alla Meta sudante: Micam auream, Metani

sudante). Eccardo, Corpus Hist. Medii aeri. Tom. 1. ]>ag. 74 5J E cosi nella

cronica di Cassiodoro trascrivendo per errore per Meta aurea, in vece di

Mica aurea; giacche di seguito registrata pure la Meta sudante che pure

annoverata nella suddetta notizia.

(25") Exquilis virus Africus, quod ibi obsides ex Africa a Cijpro, quod

dicuntur custoditi. Vairone, De Ling. Lat. Lib. V. e. 159..' Le notizie che si

deducono dalle iscrizioni sul luogo denominato Capo di Africa, sono tutte

relative a pedagoghi, e perci ad alcun stabilimento d'istruzione della gio-

vent, che doveva essere nel medesimo luogo stabilito: pedagogv s a cai'vt

vi uhm. Marna, fratelli Avvali, pag. 425. I paedagogi i'yeroivvm a cvput

ai- hu; ve. Ordii. A. 2931., pedagog. pveuokym a capvt africae. Grufer,

pag. DLXX) . A. (i: Grilli. N. 2935. 1

Il medesimo luogo poi si crede avere

corrisposto ove esisteva sino al decimoquinto secolo una chiesa di s. Andrea

sotto a quella dei ss. Quattro Coronati, secondo l'autorit di Fulvio Orsino:

ma secondo il Martinelli si credeva avere corrisposto la stessa chiesa nel

luogo rinomato nei tempi pi antichi di Roma detto Tahemola: e secondo

Anastasio nella vita di Leone IH indicato il monastero di s. Agata essere

vicino ;d liio^o detto Capo di Africa: porcili siffatta corrispondenza rimane

indeterminata.
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dell antro del Ciclope si riferisce comunemente ad alcun lungo

fatto a guisa di antro con L'immagine di un Ciclope, che dava il

nome ad un vico della regione prima, come pure si deduce da

altra iscrizione antica gi presa a considerare 2G .

Sulle altre particolarit, che sono esposte nei surriferiti cata-

loghi di questa regione, non pu aggiungersi alcuna notizia che sia

di qualche importanza per lo scopo attrihuito a questa esposizione

topografica: ma hens soltanto si potrebhe rinvenire da tali me-

morie alcun argomento di semplice erudizione archeologica, di cui

non possiamo averne considerazione.

(26) Il vico del Ciclopc della regione prima e indicato in una iscrizione

di Curtilio, riferita dal Grutero pag. DCXXI. N. 1, in cui si accenna essere

lo stesso Curtilio macister vici ab cyclopis region. pri. faeer argentarivs,

come gi fu esposto in fine della descrizione della precedente regione prima.

Per da osservare a riguardo della parte appropriata a questa seconda re-

gione che in alcuni cataloghi dei regionari in vece di antrum leggesi atvium:

ma avendo riguardo al luogo dirupato, in cui esso solo poteva esistere, si

deve dare la preferenza al primo vocabolo. A confermare in fine tanto la

sussistenza dell'ordinamento attribuito alla regione prima distinta col titolo

di Porta Capena. quanto a questa regione seconda denominata Monte Celio,

pu servire di documento la iscrizione seguente riferita dal Panvinio Tesoro

di Grerio. Tom. III. pag. 351 ', ed anche in parte dal Grutero, cio senza le

due ultime linee, pag. DCXXVI. N. 1 :

M. VIBIO . M. MB. CATINIO

VIBIOMN. PRAECOM

DE REGION". PORT. CAPEN.

VIX. ANN. XI.IIX. M. 111. 1). II.

M. VIBIVS HILARIVS PRAEGVSTAI

REGIO VRBIS SECYNDA

COELIMONTIVM

Sui diversi altri vici, che in numero di sette sono assegnati a questa regione,

nulla pu conoscersi: e similmente sulFegual numero di edicole, ni ogni

altro edifizio che si vede registrato in fine dei surriferiti cataloghi dei regio-

nari. Per da osservare relativamente alla disposi/bine generale degli edi-

lizi
di questa regione, che. essendovi ad essa assegnati diversi alloggiamenti

militari e scuole ginnastiche , non potevano esistere molte abitazioni in pr

porzione dell'arca occupata.
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REGIONE III.

ISIDE E SERAPIDE.

CURIOSUM URBIS

Regio Tertia. Isis et Serapis

COntliet MONETASI, AMPHITHEATRCM, QUI CAPEI LOCA LXXXVII, LU-

DUM MAGNUM, DOMUM BRITTI PRAESENTIS, SUMMUM CIIORAGIUM, LA-

CUM PASTORUM, SCIIOLAM QUAESTORUM ET CAPLATORUM, THERMAS

TITIANAS ET TRAIANAS, PORTICUM L1VIES, CASTRA MISENANTIUM.

VICI XII, AEDES XII, VICOMAGISTRI XLVIII, CURATORES II, INSULAE

IIDCCLVII, DOMOS LX, HORREA XVIII, BALNEA LXXX, LACOS LXV, PI-

STRBVA XVI. CONTINET PEDES XII. CCCL.

NO TUIA

Regio Tertia. Isis et Serapis

continet monetam, ampuitiieatrum, qui capit loca octoginta

SEPTEM MILIA, LUDUM MAGNUM ET DACICUM, DOMUM BRUTI PRAE-

SENTIS, SUMMUM CIIORAGIUM, LACUM PASTORUM, SCIIOLAM QUAESTO-

RUM ET CAPLATORUM. THERMAS TITIANAS ET TRAIANAS, PORTICUM

LIVIAE, CASTRA M1SENATIUM. VICI XII, AEDICULAE XII, VICOMA-

GISTRI XLVIII, CURATORES II, INSULAE IIDCCLVII, DOMOS CLX, HOR-

REA XVIII, BALNEA LXXX, LACOS LXV, PISTRINA XVI. CONTINET

PEDES XII. CCCL.

La posiziono della torva regione, denominata Iside e Serapide

da qualche tempio a (ali divinit dedicato . di cui pi non si cono-

sco la sua posiziono, sembra potersi stabilire, dai monumenti che

conteneva, avere occupato quella parto in l'orina quasi triangolare

del monto Esquilino, che si erodo esser quella distinta dagli antichi

col nonio di Oppio; conio puro pu stabilirsi che si stendeva essa

noi piano posto tra questa stossa parto dell Esquilino e quella del
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Celio che dall anfiteatro Flavio giunge sino vicino alla basilica di

s. Giovanni Laterano. Il giro di questa regione si determina dai

regionari essere stato di dodici mille e trecento cinquanta piedi,

e questa misura si trova approssimativamente corrispondere nella

descritta localit.

TEMPIO D ISIDE E SEKAPIDE. Si conviene comunemente

nel credere che il nome, attribuito a questa terza regione, derivasse

da alcun edifizio sacro ad Iside e Serapide che esisteva nellarea

ad essa attribuita. Ma mentre si hanno positive memorie dell esi-

stenza di tempj, consacrati alle stesse divinit, in luoghi compresi

nelle altre regioni della citt, come successivamente notificato in

questa stessa esposizione, non si rinvengono poi autorevoli docu-

menti per determinare n il luogo preciso, in cui esistesse in questa

regione l'enunciato edifizio, n quando fosse stato edificato. Laonde

solo pu credersi che 1 edifizio anzidetto non fosse di una ragguar-

devole vastit e anche fosse contenuto in una delle solite edicole

che eranvi in ogni luogo della citt (1).

MONETA. La prima indicazione registrata nei surriferiti ca-

taloghi quella di Moneta, colla quale evidentemente deve inten-

dersi un edifizio destinato alla fabbricazione della moneta che da

(1) Dopo di essere stata decretata la distruzione dei tempi d'Iside e Se-

rapide, secondo Dione (Lib. XLII. e. lo', si conosce in particolare da Spar-

gano che Caracalla molti ad Iside in particolare ne edific; mentre per lo

avanti tale culto era stalo trascurato: Sacra Isidis Romani deportava, et tem-

pia ubique magnifica eidem Deae fecit, sacra ctiam majore reverentia celebravit

quam ante cclebrabantur. Sparziano, in Atti. Caracalla. e. 9.) Evidentemente

ad uno dei medesimi tempj doveva mettere quell'arco che vedesi rappresen-

tato nel bassorilievo rinvenuto ultimamente lungo la via Labicana a poca di-

stanza dalla citt, in cui vedesi posta la indicazione ad isis; e sembra anzi

avere la stessa indicazione corrisposto precisamente al luogo sacro ad Iside

compreso in questa terza regione; perch nello stesso monumento vedesi un

altro arco con l'indicazione di essere collocato sulla Somma Sacra via. clic

apparteneva alla successiva regione IV. la (piale era adiacente all'anzidetta,

come meglio nel seguito sar dichiarato.
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noi ditesi zecca: ma parimenti dellanzidetto altro edilizio non si

trovano notizie per stabilire in qual luogo della regione presa a

considerare avesse esso esistito; ed anzi soltanto di quello, cognito

col titolo di Giunone Moneta che stava sul Campidoglio, si hanno

alcune notizie che di seguito si accenneranno. Percui se effettiva-

mente un edilizio esisteva in questa regione, allo stesso uso desti-

nato, deve credersi essere stato aggiunto all'anzidetto in tempo meno

remoto. E forse doveva appartenere ali uno dei medesimi
edilizj

quel frammento della antica pianta di Roma esposto nella Tav. IX

e da noi distinto con il N. XXVII che conserva le lettere mon . . .

e che vedesi rappresentare un edifizio cinto da varie celle precisa-

mente in modo conveniente alluso indicato; ma sempre non pu

trovarsi luogo sicuro per farne 1 applicazione [2).

ANFITEATRO FLAVIO. Di seguito all'anzidetto edilzio si

registra in questa regione un antiteatro che soltanto pu riconoscersi

il Flavio. Rimangono di questo insigne monumento tuttora grandiosi

resti che formano l ammirazione universale, e Io fanno riconoscere

per essere stato uno dei principali edilizj dellantica Roma. Questo

stesso anfiteatro fu collocato da Vespasiano nel luogo, oac stava il

celebre stagno di Nerone, come lo dimostrano i ben cogniti versi

scritti da Marziale sulle opere principali che furono imprese ad

edificare da Vespasiano e poscia continuate da Domiziano. Intorno

a tale stagno stavano, al dire di Svetonio, tanti edilizj che lo ren-

devano simile ad un mare circondato da citt .3. Ed alcuni di tali

(2) Moltissime iscrizioni si hanno che (anno menzione dei monetarii e

dei procuratori addetti all'officina della moneta : ma intuite le stesse varie

iscrizioni, che sono riferite principalmente dal (rutero. Muratori, Marini e

Ordii, nulla si trova indicato che possa essere relativo all'edilizio che si dice

avere esistito in questa regione.

(l) lite ubi ronspicui venerabili* Ampliitheutri

hriijitur nioles, stuanu Ac/o/j/.s traili.

Marziale, De Spectaculis. Epiij. II. r. 5. Itcm slacpiuiii iniiris instar circuiti

*<
pliiiii uedifieiis mi urbium specie. Svetonio, ni Aerimi-, e. 31 e lucila, Ann

l.'li. XV e. 'r_>.
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edifzj sembrano che fossero inclusi nel piano del medesimo anfi-

teatro, come si potuto osservare negli scavi fatti nel suo d in-

torno, e specialmente nella parte che corrisponde verso il tempio

di Venere e Roma. In diversi piccoli frammenti dell'antica pianta

di Roma esistenti nella Tav. XVIII, e da noi raccolti al N. L, si

trova disegnata una parte di questo anfiteatro. Per quello poi che

risguarda l'architettura e la distribuzione di questo insigne mo-

numento, non pu convenientemente tenersene discorso in questa

semplice indicazione topografica. Ma nella classe VII della mia

opera sugli edifzj di Roma antica ne esposta una amplissima di-

mostrazione. Ed ora baster 1 indicare che la fabbrica, dedicata da

Vespasiano, era contenuta solo nei tre primi ordini di gradi o mi-

niani; Tito vi aggiunse altri due ordini di gradi, Domiziano poi la

comp , come si deduce dal catalogo degl imperatori romani pubbli-

cato dall' Eccardo; ed nei medesimi cinque ordini di gradi che vi

potevano sedere gli ottanta sette mille spettatori che sono registrati

nei surriferiti cataloghi (4).

(4) Fecit et nova opera item amphitlicatrum urbe media, ut desti-

nasse compererai Augustum. (Svetonio, in Vespasiano, e. 9.) Divus Vespa-

siani Imp Hic prior tribus gradibus amphitheatrum dedicavit. Divus

Titus Imp Hic amphitheatrum a tribus gradibus patris sui duos adiecit.

Domitianus Imp Amphitheatrum usque ad clypca. (Catalogo degTimpe-

ratori Romani pubblicato dall'Eccardo.) Cos quest'anfiteatro, cominciato da

Vespasiano, e continuato da Tito, fu compito per intero solo nel tempo di

Domiziano. Pertanto, essendo stato cominciato ed ultimato dai Flavj Augusti,

si disse generalmente anfiteatro Flavio, e quindi pi comunemente Colosseo,

facendo derivare tale denominazione o dalla sua colossale mole, o dal colosso

di Nerone che nella sua ultima traslocazione gli stava vicino, siccome si os-

server nella regione seguente. Non sono molli anni che questo edilizio tu

interamente sgombralo dalle lene che lo ricoprivano sino (piasi all'altezza

delle prime arenazioni*, ed in tale grande lavorazione furono scoperte sotto

il piano dall'arena diversi piccoli luoghi disposti regolarmente e disisi da

ambulacri, che secondavano la curvatura dell'edilizio, i (piali doveano ser-

vire per contenere le fiere che servivano agli spettacoli. In allora fu pure

scoperto il passaggio che portava verso il Celio, nel quale credesi essere
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URTI DI MECENATE. Prima d' inoltrarsi a considerare
gli

editizj che stavano collocati sulla parte della regione situata sul-

1 Esquilino, si reputa opportuno d indicare primieramente il luogo

che con pi probabilit pu assegnarsi agli enunciati orti di Me-

cenate, e poscia la posizione della casa Aurea di Nerone; perch

furono gli stessi luoghi posteriormente occupati dalle fabbriche che

s imprendono di seguito a descrivere. G indicati orli di Mecenate,

si possono considerare divisi in due parti; gli uni, primieramente

stabiliti, dovevano essere collocati sulla parte del colle corrispon-

dente tanto nella regione ora considerata quanto entro le vetuste

mura della citt; gli altri, posteriormente aggiunti, si stendevano

fuori dell' aggere di Servio. Ai primitivi orti si pu appropriare

chiaramente quanto indicato da Orazio a riguardo della casa di

stato assalito Commodo dai congiurati. Nelle diverse gradinate, che dal podio

s' innalzavano sino alla sommit interna dell'edilzio, si stabilisce essersi po-

tuti collocare gli ottanta sette mila spettatori a sedere; come si trovano re-

gistrati nei cataloghi surriferiti. Le notizie poi che si ebbero in seguito dei

suddetti sterramenti e delle iscrizioni rinvenute, furono esposte in partico-

lare dal Fca, dal Re e dal Nibby nelle diverse loro cognite opere. Pertanto

ci limiteremo ad indicare che la effigie di tale anfiteatro si trova espressa

primieramente in due distinte medaglie di Tito, coniate per le indicate due

prime dediche, ed in altra di Domiziano per il compimento della fabbrica;

quindi in diverse altre simili medaglie, coniate tanto per ristami fatti all'edi-

lizio, (pianto giuochi esibiti in esso precipuamente da Alessandro Severo e

da (ordiano Pio. si trova espressa la stessa effigie dell'anfiteatro. E inoltre

opportuno d'indicare che nel gi citato bassorilievo, rinvenuto ultimamente

Illudo la via Eahicana. vedesi una informe effigie di questo anfiteatro, nella

(piale pero e indicato il portico che doveva essere unito nel mezzo di un lato,

come vedevi espresso indie medaglie suddette. Tra le iscrizioni poi rinvenute

nel medesimo monumento, merita considerazione quella di Rido Cecina l'e-

lice Lampadio prefetto di Roma dell'anno i'2- perch serve a dimostrare

molti risiami eseguiti indio stesso edilizio:

>\i.\(.s . (A/. n\. iii din i-m . i.i . i'i vt ino . cnlatli ninno .
nuiiij.

!,\ IMS . ( \I.C|\ \ . I I ! I\ . I \M('\[)1\ S . \ I . (7 . "//.
flllllf. urli.

ni, c\ \m . virili n \ ili . \ . \<>\ o . \ \ \ . < s m . i nilio . d . fiorii s . finsi I

i- . mm . li . iu i'\i; \ ir- . m i u \ i : .
i i. wui.s -

. ri slilmt.
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Mecenate ,
in cui eravi un' altissima torre dalla quale si scuopriva

tutta Roma (5); ed tale parte che fu successivamente occupata da

Nerone prima dalla casa Transitoria e poscia dall'Aurea, e posterior-

mente dalle terme di Tito, come si accenna di seguito. Ai secondi

pu attribuirsi convenientemente quanto vedesi descritto dal me-

desimo Orazio a riguardo di avere Mecenate, per accrescere i suoi

orti, tolti i sepolcri comuni che si stendevano nella fronte lungo

la via mille piedi e si allargavano piedi trecento verso la campa-

gna, rendendo cos salubre quella parte dell' Esquilino ; perch,

Cos si crede opportuno di esporre la iscrizione di Decio Mario Venanzio

Basilio, perch serve a dimostrare come l'arena poteva andare soggetta a

rovina in seguito della scoperta fatta dei ricettacoli sotterranei: mentre in

nessun modo avrebbe potuto essere danneggiata se fosse stata stabilita in

suolo stabile, come per favanti si credeva:

DECIYS MARIVS VENNTIVS

IIASIL1VS V C ET ENI, PRAEF

VRB PATRICIVS CONSVL

ORniNARIVS ARENAM ET

l'ODIVM QVAE AROMI

NANDI TERRAEMO

TVS RVrN PROS

TRAVET SVMPTV PRO

PRIO RESTITVIT

In fine pi per dare alcun cenno su quanto volgarmente si narra dell'archi

tetto di tale anfiteatro, che per veramente contestarne la volgare tradizione,

si aggiunge quella d'un certo Gaudenzio che dovette avere vissuto nel quinto

secolo e ebe diresse forse alcuni ristauri fatti all'anfiteatro:

Sic PREMIA SERYAS VESPASIANI DIRE

PREMIATYS ES MORTE GAY DENTI I.ETARE

CIVITAS V RI GLORIE TV E AVT0R1

PROMISE! ISTE DAT KRISTVS OMNIA TIRI

QYI AE1VM PARAVTT THEATRV IN GELO

i') Fastidinsam desere copiarti, et

Molem propinquam nubibus arduis:

Omittc miravi beatac

Fumum et opes strepitumque Romae.

Orazio, ('anni. Lib. III. r. '20.
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mentre da Orazio tali orti si distinguono con il nome di nuovi, si

conosce poi per le vetuste leggi romane che non potevasi seppellire

entro le mura della citt, e perci il descritto cimitero doveva ne-

cessariamente trovarsi fuori della porta Esquilina lungo la esterna

parte meridionale dellaggere di Servio, che si trovava compresa

nella regione quinta (6).

CASA TRANSITORIA ED AUREA DI NERONE. Nel luogo

precisamente occupato dagli accennati orti di Mecenate sulla parte

dell Esquilino che era contenuta entro le mura di Servio, si pu

stabilire con molta probabilit essere stata collocata quella grande

casa che primieramente Nerone protrasse dal Palatino ali Esquilino

nomandola perci Transitoria, come in particolare da Svetonio

dichiarato; poich si narra precisamente da questo scrittore che

tale imperatore si trattenne a vedere 1 incendio, che dicevasi da

lui promosso, dalla torre Mecenenziana (7). Come poi la casa Aurea

(6) Ast importunas volucres in vertice arundo

Terrei fisa, vctaiquc novis considere in hortis.

lluc prius angustis eiecta cadavcra cellis

Conservus vili portando, locabat in arca.

Hoc miserae plebi stabat commune sepulcrum,

Paniolabo scurrae. Nomcntanoque nepoti.

Mille pedes in fronte, trecentos cippus in agrum
Hic dabat: hacredes monumentimi ne sequeretur.

ISunc licet Exquiliis habitare salubribus, atque

Aggere in aprico spatiari

Orazio, Satire. Lib. 1. e. 8./
1

Lo scoliaste edito dal Cruquio alle parole novis in hortis, esibiva la seguente

spiegazione: ,\uper u Maecenate institutis aut reccns satis, tunc e nini aves

prohtbt ndae sunt ne semina colligant Antea Esquilina regio sepulcris

scivolimi et miserorum erat dedicata: Maecenas autein, considerans aris sa-

lubrtUilein, hortos co loro constituit.

\~ Domimi a Palatili lquilias atipie fecit. Qiiam primo Jransitoriam

mo.e incintilo ubsumptam, restitutamque Auream nominuvit Planeque ita

fcit: nnm tpiasi offensus deformitatc ceti rum aedificiorum, et angustiis flexu-

risqtte ricontili incinti/I iirbrm tam palam, ut plerique considares cubicularioi

iius, rimi stappa taidaqae, in pracdiis suis ileprelnnsos non attingerint: et
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ristabilita da Nerone sull Esquilino dopo 1 incendio, si stendesse

dal luogo in cui stava il suo vestibolo adornato dal grande colosso

di bronzo, che comprendevasi nei limiti appartenenti alla regione

quarta di seguito descritta, alla indicata parte meridionale del-

I Esquilino, comprendendo un triplice portico di mille piedi che

ne dava la comunicazione, ed il grande stagno che si presentava

come un mare circondato da molti ediiizj a guisa di una citt, e

quindi fosse resa vaga da campi, vigneti, pascoli e selve di varia

specie per contenere bestiami e fiere diverse, si trova particolar-

mente descritto da Svetonio (8), e nella classe XV della grande

quaedam horrea circa domum Aurcam, quorum spatium maxime desidcrabat,

ut bdhcis inachinis labefactata, atquc infiammata sint, quod saxeo muro con-

structa crant. Per sex dies septemque noctes ca clade saevitum est, ad tnonu-

mentorum bustorumque diversoria plebe compulsa. Tunc praeter immensum nu-

merimi insularum, domus priscorum ducum arserunt, hostilibus adhuc spoliis

adornatae, deorumque aedes ab regibus, ac deinde Punicis et Gallicis bellis

votac dedicaiae(pie: et quidquid visendum atquc memorabile ex antiquitate du-

raverat. Hoc incendium e turri Maecenatiana prospectans, laetusque flammae,

ut aiebat, pulcritudinc, kIugiv fili in ilio suo scenico habitu decantava. (Sve-

tonio, in Nerone, e. 31 e 38J In conferma dell'avere Nerone occupata la in-

dicata parte interna degli orti di Mecenate, importante l'osservare quanto

venne esposto da Tacito sull" incendio, che tanto devast nella parte pi no-

bile, della citt: Eo in tempore Nero, Ardii agcns, non ante in irbem regressus

est, quam domiti eius, qua Palatium et Maecenatis hortos continuaverat ignis

propinquaret. K per contestare la stessa corrispondenza di luogo nella parte

meridionale dell'Esquilino sono importanti le seguenti altre parole di Tacito:

Sexto demum die, apud imas Esquilias, finis incendio factus.
< Tacito, Annali.

Lib. XV. e. 39 e iO.J Quindi, considerando la indicala casa Neroniana sta-

bilita negli orti di Mecenate prima dell' incendio e denominata Transitoria,

come aver l'atto parte della casa imperiale del Palatino, si trover non essere

discorde la indicazione di Palazzo esposta da Dione nel denotare il luogo in

cui Nerone si dice essersi posto a vedere l'incendio. [Dione. Lib. I.\ll. e, \H.)

(S) Domum a Palatio Esquilias usqiie fecit. Quam primo Transitorium

mar incendio absumptam, rcstitutamque Aurcam nominaci!. Ih cuius spatio

atquc cultti
suffecerit lune retulissc. Vcstibulum eius

f'uit,
in (pio Colossus ccn-

tum viginti pedum starei ipsius effigie: tanta laxitas, ut porticm triplices mil-

liarias Imberci: iti in stagnimi maris instar, circumscjdum aedificiis ad urbium
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opera siigli Edilizj
di Roma antica si particolarmente cercato di

dimostrare quale fosse la pi probabile disposizione ed in quanta

latitudine si stendesse la medesima casa Aurea.

TERME DI TITO. Continuando poscia a descrivere gli edi-

lizj
die stavano collocati sullanzidetta parte occidentale dellEsqui-

lino, merita primieramente considerazione ledifizio che costituiva

le terme di Tito. Dal descritto anfiteatro mediante un portico,

come se ne vede traccia nel mezzo del suo lato settentrionale e

come si trova disegnato nelle medaglie che si hanno di tale monu-

mento, si comunicava colle terme, che Tito, dopo la dedicazione

del medesimo anfiteatro da lui portato a buon termine, fece edi-

ficare con celerit ad esso vicino, come ci narra Svetonio nella

sua vita 0). SullEsquilino, e precisamente in vicinanza dell'anf-

specicm. lima insuper arvis atque vinetis et pascilis silvisquc varia, cum mul-

titudine omnis generis prcudum ne ferrarum. In cetcris partibus cuncta auro

lita, distincta gemmis unionumque conchis crant. Coenationcs laqueatac tabulis

eburneis versali!ibus ut flores; fistulatis, ut unguenta desuper spargerentur.

Praeripua cocnationum rotunda, quae perpetuo diebus e noctibus vice mundi

circumageretur: balineae marinis et Albuis fluentes aquis. Eiusmodi domwn

quum absotutam dedicaret, hactenus comprobavit, ut se diceret, quasi hominem

tandem habitare coepisse. Svetonio, in Nerone, e. 31
.)

(9) Amphitheairo dedicato, thermisque juxta celeriter exstructis, munus

edidit apparatiusimum largissimumque. (Svetonio, in Tito. e. l.j Questa circo-

stanza confermata da Marziale nei seguenti versi:

lite, ubi miramur velocia ninner thermas,

Abstulerat miseria teda superbus ager.

(Marziale, De Speet. Ep.
L

2.J

Aide memorie si hanno in Dione (Lib. IX VI. e. 2o.) Nel catalogo viennese

degli imperatori romani si dicono le terme di Tito dedicati! da Domiziano

con quelle ili I rajann. le quali per non erano ancora edificate: Domitianus

Imp et thermos Titianas et Trajanas. Per non pu attribuirsi al luogo.

occupato dalle stesse terme di Tito, quanto si accenna da Adone in spiega

zinne della gi citata \ III Satira del libro I di Orazio relativamente ai se-

polcri preesistenti agli orli nno\i di Mecenate, antea sepulcra crant in loco.

ut quo su ut Imiti Min venuti, ubi su ni mollo lliermac, perch i sepolcri anzidetti

Maxanu Inori delle mura di Senio, e le teline di Tito nella parti" interna.
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teatro Flavio, rimangono diversi resti di queste tenne; e vedendo

chiaramente essersi Tito servito di una fabbrica anteriore per so-

stenere una parte del suo edifizio, si viene a confermare quanto

detto da Svetonio, cio che furono tali terme edificate con solle-

citudine. Le camere denominate comunemente Esquiline, che si

trovano esistere sotto il piano delle terme di Tito, a me sembra

che si debbano attribuire aver appartenuto ali immensa fabbrica

che Nerone fece edificare sullEsquilino, e che per la sua gran-

dezza e magnificenza, fu denominata la casa Aurea; imperocch

dai ben cogniti versi di Marziale sulle opere di Vespasiano ricavasi

avere queste terme occupato il superbo campo che faceva parte

della casa Neroniana. da osservarsi nella disposizione di queste

due fabbriche, che lanteriore, ossia la Neroniana. era situata per-

pendicolarmente alla linea meridionale, e che la posteriore, appar-

tenente alle terme di Tito, aveva una direzione alquanto divergente

verso occidente. Intorno alla combinazione ed ali architettura di

tali fabbriche molte cose gi si osservarono nel parlare delle terme

in particolare nella seconda parte dell Architettura romana da me

pubblicata; ma in modo pi ampio si prende a dimostrare lo stesso

edifizio nella classe IX dellaltra mia opera sugli edilizj di Moina

antica. Quindi ora avvertir solo che da un frammento delle lapidi

capitoline, nel quale ho ritrovato scolpita una parte delle terme di

Tito, che esiste nella Tav. XIV e distinto qui col N. XXV. si rico-

nosce con pi sicurezza la intera disposizione di questo edifizio IO .

CONSERVE DI ACQUA DENOMINATE LE SETTE SALE.

Corrispondente ali angolo orientale delle descritte terme di Tito esi-

stono a poca distanza le camere sotterranee cognite sol lo il nome

di Sette sale, le quali da ognuno ora si conoscono aver l'ormalo

una conserva d'acqua per 1 uso delle vicine terme. Un frammento

(10) Memorie Romane di Antichit. Voi. 11. \i da tale indicazione clic si

potuto confermare meglio quanto venne dal Palladio esposto nei disegni

delle stesse terme pubblicati per cura del Burlington: perch al tempo del

suddetto architetto esistevano rovine pi conservale.
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delle lapidi capitoline spesso citate, esistente nella Tav. XVII e da

noi distinto col N. XLI1, nel quale vi sono tracciate alcune mura

con colonne intorno, e vi stanno scolpite le prime lettere dell indi-

cazione di cisterna, si giudica aver risguardalo queste cisterne o

conserve di acqua, bench in Roma molte altre conserve di acqua

vi fossero. Pi probabilmente per sembra avere appartenuto a

queste cisterne quello esistente nella stessa Tav. XVII e disegnato

col N. XLII. A. Le stesse conserve delle terme di Tito, per la loro

direzione, si conoscono aver appartenuto a quella fabbrica di Ne-

rone che fu ridotta a far parte delle terme medesime. Quindi da

questa circostanza, conoscendosi che Tito si serv di altra fabbrica

anteriore per formare le conserve di acqua alle sue terme, si viene

sempre pi a confermare ci che scrisse Svetonio, cio che furono

con celerit edificate, e che non in altro luogo potevano essere col-

locato. Alcuni resti poi di mura antiche, situali nel nominato angolo

orientale delle terme di Tito, mostrano la comunicazione che era

tra queste e le gi descritte conserve; come pure altri avanzi, che

dalla medesima parte escono in fuori dal piano delle terme, fanno

conoscere sino dove si stendeva l Aurea casa di Nerone.

TERME DI TRAJANO. Nei surriferiti cataloghi concorde-

mente dopo le terme di Tito si registrano quelle di Trajano; e

queste essere stale vicino alla chiesa di s. Martino si dimostrano

con (pianto venne esposto da Anastasio nella vita di s. Simmaco 11 .

1 1 1 j tasiltcaH sanctorun Silvestri et Martini a fundamcnto construxit

ixixta Un ima* Trajuias. Anastasio, in s. Simmaco.) Quindi lo stesso biblio-

grafo nella vita di s. Silvestro osservava essere la chiesa dedicata da questo

pontefice in vicinanza delle terme Domiziano: htxta tltcrmus Domilianus.

Parimenti e dichiarata la corrispondenza delle terme di Trajano in vicinanza

delia chiesa di s. Pietro in \ incoli, clic si trova collocata nel luogo stesso.

da quanto e indicato dall'anonimo viaggiatore dell'ottavo secolo, pubblicato

dal Mabillon. dicendo: Tlicrmae Trajani ad Vincala. Diverse altre notizie,

che di seguilo saranno indicale, confermano la situazione delle dette terme

in quella parte dell Inquilino che corrispondeva verso settentrione e che la-

sciva spazio per le terme di Tito edilicate pi da vicino all'anfiteatro Flavio.
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Ivi esistendo ancora al tempo del Palladio evidentemente di\ersi

resti di queste terme, ne ha egli potuto rintracciare la loro intera

forma, e ne ha formato un disegno, che si trova compreso nella

raccolta delle terme dei romani pubblicata dal Burlington, sotto la

denominazione di terme di Vespasiano. Ora di queste terme ri-

mangono soltanto pochi resti delle mura che reggevano l'area posta

avanti alla fabbrica, alla quale si saliva per mezzo delle grandi scale

dal Palladio disegnate, con altri avanzi, che appartenevano ai por-

tici di uno delle due specie di cortili indicati nel disegno del me-

desimo architetto, i quali esistono nei sotterranei della nominata

chiesa di s. Martino. Per le indicate terme, bench appropriate a

Trajano precipuamente secondo le notizie esposte da Pausania e

da Dione (12), pure per avere fatto quasi parte della grande fab-

brica delle terme di Tito, che furono portate a compimento da

Domiziano, ne successe una certa confusione di titoli che si rese

maggiore da poi che non si seppe pi distinguere luna fabbrica

dallaltra. E siffatta confusione si accresciuta dal conoscere che

allorquando Trajano fece edificare queste sue terme, che per la

loro situazione venivano a formare quasi un aggiunta a quelle di

Tito, sembra pure, per quanto pu dedursi dai bolli dei mattoni

ivi ritrovati col nome di Plotina di lui moglie, che egli facesse ese-

guire molti risarcimenti ed ingrandimenti alle tenne slesse di Tito;

percui si crede che questi due edifizj. considerati unitamente, si

chiamassero terme Trajane; mentre considerali separatamente si

conoscono essersi denominate Titiane e Trajane. inoltre da os-

servare che queste ultime terme si dissero pure Domiziano: perch

nel catalogo degli imperatori romani, pubblicato dallEccardo, si

(12) In particolare da Pausania si attribuiscono a Trajano le tante opere

ed i bagni distinti con il nomi' suo: Sto/oycTKta inn lomp i-rvu^a c.Oto-j.

(Lib. \ . e. \'2, \. E cos da Dione Cassio, annoverando le opere di Trajano
dirette da Apollocloro. .si la menzione del ginnasio, che per le teline stesse

deve intendersi: T0 ;= yjpvafftov. r>. to-j To-Ax-jov -.wyj-.y. -j re, 'Vmut, y.x-

-'/.-, SIW'JT.X. il.il). .XIX. e. 'i.
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vedono tanto le terme di Tito che quelle di Trajano attribuite a

Domiziano. In egual modo di quelle di Tito sono queste terme di

Trajano dimostrate nella loro intera architettura nella classe IX

della mia grande opera sugli edilzj di Roma antica, o\e meglio

resa palese la distinzione delle diverse fabbriche. Pertanto im-

portante l'accennare che dai regionari tutti con le due sole loro

proprie denominazioni di Tito e di Trajano si vedono registrate

nei loro cataloghi; quindi vano il supporre in questo luogo altre

terme oltre le due descritte (13).

(13) Vicino alla chiosa di s. Martino i'u rinvenuta sotto il pontificato di

Paolo IH la seguente iscrizione risguardante le suddette terme di Trajano:

n. H.

I V 1 l\ S . FELIX . CAMPAMANYS

\ . < . inumi i\ s . vr.uis

\l> . V\ (JEM)AM . TifiT,MAI',\ M

TltAIASARV.M . CKVTIAM . COXI.OCAMT.

Si conferma poi essere state sempre distinte le terme Trajane dalle Titiane

con la seguente prima parte dell" iscrizione di liso Togato, riferita dal (jru

(ero pag. DT.XXXVH, N. 1:

VI!:-'VS HICVIVS VIIHFA OVI PUl.MVS III \

i.\.-i i)E(.i:\Ti;r, c.v.m mf.is iVi-OKirrv.^

LVVJ)\YIE l'OPVI.O MAXIMIS <T,AMORlB\S

lUERMIS l'RAllAM UIIRMIS VM'.IIM'U PI I ITI

m\ i:i\ m ir \i:r,o\b

I marcili che si sono rinvenuti nei mattoni, appartenenti evidentemente alle

aggiunzioni fatte da Trajano alle terme di Tito, sono alcuni noti con (preste

lettere: i.\ ph. pi.otinae a\i;\si\i dolimi, amamh. oc m.
,
ed altri cos: t. ca-

mini . vinili, dui. i\ . imi. pi.. \vu. Quindi le notizie di essere state le stesse

terme variatamente confuse ora con il nome di Tito, ora di Domiziano, ed ora

di I rajano. per avere, colle anzidette proprie di Tito, portate a compimento
da Domiziano, formato un sul complesso di fabbriche, si deducono precipua-

mente, olire alle gi indicate memorie annoverate nel catalogo \iennese degli

imperatori romani pubblicalo dall' Kccardo e nella cronaca di Kusebio. si os-

serva essere registrato nei Sinodi romani: 'nitro thmims Domitianas, quac
mnir I

nij/iii'ir n>(fiti>wn>fnitnr, e simili altre indicazioni che confermano sem-

pre pili esservi stala ih ogni tempo una variet di attribuzione alla stessa

lahhrica in complesso considerata appartenente tanto a Tito che a Domiziano
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SETTIZONIO ESQUILINO. In vicinanza delle descritte con-

serve di acqua, denominate le Sette sale, si dice comunemente es-

sersi trovato il celebre gruppo del Laocoonte. Bench non si possa

conoscere il preciso luogo del ritrovamento, per essere quello che

si addita nelle camere sotterranee, scoperte sotto il piano delle

terme di Tito, non conveniente a contenere un simil capo d'opera,

pure non doveva essere di molto discosto. E siccome questo stesso

gruppo si conosce da Plinio essere stato collocato nella casa di

Tito (14); cos si viene a stabilire la medesima fabbrica in tale

d' intorno. Inoltre, giudicando codesta casa esser la stessa di quella

in cui nacque questo imperatore, la quale da Svetonio si disse

essere stata povera e vile, e situata vicino al Settizonio con una

camera da letto piccola ed oscura (15), si trova conveniente il

credere essere stato ivi pure un Settizonio, che devesi nominare

esquilino per la sua situazione. Imperocch il Settizonio, indicato

da Svetonio, non pu essere quello edificato da Settimio Severo

nell'angolo meridionale del Palatino, per essere questo di epoca

posteriore. Il Settizonio esquilino stava probabilmente collocato

nella estremit orientale della casa Transitoria neroniana in modo

simile a quanto fu quindi praticato nel situare quello di Severo

nella suddetta estremit del palazzo imperiale del Palatino. Sic-

come poi i resti, che avanzano della detta casa di Nerone, si ve-

dono continuare oltre al piano occupato dalle tenne di Tito verso

ed a Trajano. e che solo lo studio parziale della sua distribuzione pu farne

distinguere le varie pertinenze e non mai le superficiali indagini basate su

sempliei volgari denominazioni.

(14) Sicut in Laocoonte, qui est in Titi imperatori* domo. (Plimo, Nat.

Hist. Lib. XXXVI. e. L) Sul ritrovamento di questa insigne opera della

sroltura greca, che eonservasi nel museo Vaticano, ne sono esposte le pi

accurate notizie particolarmente da E. Q. Visconti nella grande descrizione

del medesimo museo.

(15) Natus est tertio Kacndas Januarias, insigni anno Catana nere,

propr Scptizanium, sordidis aedibus, cubiculo vero prrparro et nbscuro: nani

manrt adhuc. ci ostenditur. /'Svetonio, in Tito. e. i.
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le Sette sale; cos se in vicinanza di questa casa stava quella di

Tito, si trovava essa effettivamente posta presso al Settizonio, come

da Svetonio indicato. In seguito di molti studj e ricerche fatte

nel detto luogo ho potuto riconoscere la forma di questo Settizonio

disegnata in un frammento della antica pianta capitolina esistente

nella Tav. VII e distinto qui col N. LI, nel quale si vede siffatto

edilzio rappresentato con un triplice giro di mura circondato da

colonne, con vicino delle case di buona forma, situate lungo una

via, e con una lunga scala accanto, la quale dimostra esser stato il

Settizonio stesso posto sopra una elevazione. Situando in tale loca-

lit quanto si vede rappresentato nella lapide, si trova offel Ina-

mente corrispondere il Settizonio nella parte dell Esquilino posta

al di sopra della moderna via Labicana; e la salita del vicolo, che

porta alle Sette sale, sembra essere stata in circa sostituita alla no-

minata scala, che saliva al piano del grande edilzio. La moderna

via Labicana. se non corrisponde ali antica dello stesso nome, poi-

ch questn cominciava evidentemente dopo la porta Esquilina del

recinto di Servio, sembra per che abbia conservata la direzione

di altra via antica, coin se ne lui una indicazione dalla scoperta

fatta vicino alla chiesa dei ss. Pietro e Marcellino di una porzione

di lastrico, simile a quello delle altre vie degli antichi; ed una tale

via si diriggeva verso la porta Maggiore, ove unitamente alla porta

l'renestina esisteva la Labicana. Lungo la medesima via si scuopr

pure il piantato di una piccola casa 16 . che pu credersi aver

appartenuto ad alcune di quelle tante case che stavano di seguito

situate dopo le disegnate nel! anzidetto frammento dell antica pianta

di Roma. L quindi importante losservare che nel descritto luogo

esistono pure diverse reliquie di opere di soslruzione che eviden-

temente dovettero servire a sorreggere tanto il surriferito Setti-

zonio esquilino (pianto tutte le altre fabbriche esistenti nelle sue

adiacenze a norma di (pianto esposto nella della lapide.

(16) Venuti, Descrizioni' di Homo. Parti' I. e. 7 e Visconti, Musco Pio.

Par. ( I. 1 . pni/. X.
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NINFEO E PORTICO DI CLAUDIO. Sulla medesima parte

dell' Esquilino dopo le rovine, credute aver fatto parte della gi

descritta Aurea casa Neroniana, si trovano esistere altri resti di

antiche mura, i quali devono credersi avere appartenuto a quella

specie di portico che a lato del Settizonio si vede disegnato nel

descritto frammento della pianta capitolina. Tale edifizio sembra

potersi stabilire essere stato quel portico di Claudio che si trova

indicato nei versi di Marziale ; giacch per alcune memorie del

medio evo si accennava un edilzio di Claudio tra il Colosseo e la

chiesa di s. Pietro in Vincula (17). E forse vi corrispondeva anche

quel luogo che ad egual uso del medesimo portico si diceva da

Ammiano Marcellino essere stato fatto da Marco Aurelio in vici-

nanza del Settizonio e che si denominava Ninfeo; poich da questo

scrittore si mostra esser siffatto edilzio posto precisamente vicino

al Settizonio, ed ove la plebe per mancanza di vino accorreva per

levarsi la sete (18). E si trova confermata questa opinione nel-

losservare che in quell'epoca non era ancora stato edificato il Set-

tizonio di Severo ben pi cognito che stava collocato nell'angolo

meridionale del Palatino.

LUDO MAGNO. Gli altri resti di mura, che si trovano esi-

stere in continuazione del descritto monumento, e che giungono

quasi sino vicino alla strada di s. Giovanni, sembrano aver appar-

tenuto per la loro distribuzione a quel Ludo magno qui registrato

dai regionari , e che si trova per met disegnato in una lapide

(17) Claudia diffusa* ubi porticus e.T]>icat timbrati,

Ultima pars aular deficienti* erat.

(Marziale, De Speel. Ep. l. r. !>.

Nell'anonimo pubblicato dal Mabillon e nei Mirabilia con le stesse parole si

accenna il surriferito edifizio di Claudio distinto col nome di palazzo: Pala

Inim Claudi! intcr Colisacum et s. Petrum in Vincula.

(18) Dicbusquc paucis scqmUis cuni itidem pcbs cxcita calore, quo con-

sumi, rini causando inopiarti, ad Septizonium conrenisset, celebrem lanini,

ubi operi ambitiosi Ni/mphacuin Marcus candidi! iinpcralor. Ammiano Mar

Cellino. Lib. X V. e. 7. ;
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della pianta capitolina, esistente nella Tav. XI e da noi distinto

col Numero LV. Questo Ludo, o scuola destinala a qualche specie

di esercizio ginnastico, pare che fosse di forma ovale circoscritta

da camere disposte rettangolarmente nel suo d intorno; ed a que-

sta scuola da credere che abbiano appartenuto gli avanzi che

rimangono in tale situazione (19).

TERME DI FILIPPO. Le terme di Filippo, che si credono

avere esistito in questa regione, si dimostrano essere state collocale

in vicinanza della chiesa di s. Matteo in Merulana con una iscrizione,

risguardanle queste stesse terme, che fu ivi rinvenuta (20). I pochi

resti di mura, che esistono in una vigna situata incontro al luogo

ove stava la nominata chiesa, non essendo, come furono creduti, di

costruzione reticolata, giudico aver benissimo potuto appartenere a

tali terme: ma non pu da queste reliquie ben precisarsi quale forma

avessero, n precisamente in quanta estensione si dilatassero.

ALLOGGIAMENTI DEI MISENATI. In un piccolo frammen-

to della pi volte nominata pianta antica, esistente nella Tav. Ili,

e distinto qui col N. XV, si trova scritta 1 indicazione del castro, o

degli alloggiamenti dei Misenati, che sono registrati nei cataloghi

dei regionari ;
e siccome dal medesimo frammento si conosce esservi

(19) Del ludo magno se ne trovano indicazioni nelle iscrizioni per de-

notare alcun medico o procuratore ad esso deputato, e tra ([nelle, clic sono

riportate dal Panvinio 'Tesoro di Grcvio. Tom. III. pag. 354/, si vede in

una di esse appartenente a M. Galpurnio, in cui si dice: medicvs lvd. magn.

Fd in altra di L. Furio, in cui. tra le altre cariche, aveva quella di r-noc.

indi . M.vtiM. Altre iscrizioni relative al medesimo ludo magno furono riferite

dal Muratili'' alla
paj{. DCX1X. N. 2. in cui si dice di certo Trofimo iamiiiu

t.i uiiiii;im i M-Mii.s indi m\(.m. F cos in altra riferita dal Fabrctti pag. 29.'}

relativa a certo Niinfodoto che si dice nisriAsuoni indi magni. Ma da tutte

queste iscrizioni nulla pu conoscersi d importali!'
1 al nostro scopo.

('20 1 li frammento dell iscrizione, che si dice rinvenuto tra le rovine

scoperte \ icino alla chiesa di s. Matteo in Merulana. secondo il Panvinio.

e concepito nel modo seguente :

i . i,\ ijiiiv . i.i i v . (.v li e i ( wiii.

il v imi ii'i'i . v\ i .. i ni i, \i
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stata vicino la basilica di Licinio, la quale comunemente si pone

nella regione quinta presso la chiesa di s. Vito; cos questi allog-

giamenti vengono a stabilirsi in quei d intorni. Gli scavi poi fatti

negli ultimi anni del passato secolo, per i varj oggetti rinvenuti,

risguardanti cose marine e creduti avere adornato una edicola di

Nettuno, hanno determinato il luogo preciso di questi alloggia-

menti nella vicina villa Caetani (21). Ed infatti in tal luogo riman-

gono diversi resti di antiche mura troncate nellaprire la via di

s. Giovanni Laterano denominata Mcrulana, i quali sembrano avere

appartenuto alla fabbrica che formava la cinta intorno a tali allog-

giamenti. L'edicola di Nettuno, che adornava questa fabbrica stessa,

situandola ove furono trovati i nominati oggetti, che gli appartene-

vano, veniva ad essere collocata nel mezzo del lato settentrionale

della cinta che racchiudeva gli stessi alloggiamenti.

PORTICO DI LIVIA. Il portico di Livia, che dai regionari

tutti si registra prima dei descritti alloggiamenti Misenati, doveva

essere uno dei principali edifizj
di Roma; poich vedesi annoverato

da Strabone fra le fabbriche pi grandi e celebri che si ammira-

vano nella citt unitamente a quelle del foro, del Campidoglio e

del Palatino, come fu riferito in principio di questa esposizione.

Trovasi indicato da Dione che questo portico era stato edificato da

Augusto nel luogo ove stava la casa di Vedio Pollione, statagli

concessa in eredit, che egli poi fece demolire; e perch non ri-

manessero in Roma monumenti di Vedio aveva dato al portico il

nome di Livia sua moglie, la qual cosa si accenna anche nei versi

di Ovidio (22). La situazione precisa di questo portico non bene si

(21) Visconti, in Venuti, Anticiit di Rama. Parte I. e. 7. E si veda

anche Fabretti (/scrizioni, pag. 365,1, ove indica un frammento d'iscrizione

esistente nelle mura dei castri Pretoriani con questa sola indicazione:

('. MISENATIV M IT.

(22) Da Dione (Lib. LTV. e. 23; esposta la suddetta notizia sul mo-

livi) die dette origine alla edificazione del portico di Livia, in corrispon-

denza dell'anno 739 di Roma, e questa notizia confermata da Ovidio {Fusti.
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conosce: ma vedendosi in alcuni, bench non troppo autorevoli

cataloghi dei regionari, il tempio della Concordia, che stava ad

esso congiunto, registrato nella regione seguente, si dedusse essere

stato collocato nel confine di queste due regioni. In tale localit a

me sembra non potersi trovare luogo pi propizio di quella parte

dell Esquilino, la quale confinava colla regione quarta, verso il

tempio di Venere e Roma, ove si trovano esistere diversi resti di

antiche sostruzioni, che avranno probabilmente servito per reggere

il piano di tale portico. Il tempio poi della Concordia, che da Livia

Augusta era stato edificato, si trovava probabilmente in un estre-

mit del medesimo portico, rinchiuso per la parte del solo pro-

spetto nel recinto; percui ne venne che, passando ivi il limite della

regione, pot considerarsi avere appartenuto indistintamente alle

due regioni (23). Per quanto si consideri la localit che con mag-

Lib. VI. e. 637 e seg.J Quindi dallo stesso Dione (Lib. LVI. e. 27j si aggiunge

die il portico fu dedicato da Augusto in onore di Cajo e Lucio suoi nipoti,

come pure pu dedursi da Svetonio fin Augusto, e. 29.J Da Plinio poi sono

indicate altre notizie sullo stesso portico (Nat. Hist. Lib. XIV. e. 1. 3.)

(23) Del surriferito portico di Livia vedesi inoltre fatta menzione nei

seguenti versi di Ov idio (Art. Ani. Lib. I. v. 1\) :

Nec tibi vitetur, quac priscis sparsa tabellis

Porticus auctoris Livia nomen habet.

\i quindi la unione dello stesso portico con il tempio della Concordia, edifi-

cato pure da Livia, indicata nei seguenti altri versi di Ovidio:

Te quoque magnifica, Concordia, dedicai aede

Livia, quam caro praestitit illa viro.

Disce (amen, veniens actas, ubi Livia mine est

Porticus, immensac teda [iure domus.

Fasti. Lib. VI v. 633.

Diverse memorie sul portico di Livia si rinvengono da Plinio (Lib. XIV. e. 3.

Ma poi pi importanti notizie sono esposte da Dione Dell'attestare che nel-

l'anno 76o ili Koina fu consacrato da Augusto il portico di Livia costruito

in onore di Cajo e Lucio Cesari: f, n uto Atonia *k).o-juv/j xotfoftii&j

re e; ziu-hj- -'/> ~i Yu.vj y.x. toj Avj/ov. raiv Ktgwv. vm tte y.uSuputdr,.

Dione. Lib. LVI e. il. Non per ben determinata la corrispondenza
dell indicato titolo ;il portico ili Livia: perche tanto da Svetonio dicendo, ut
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giore evidenza pu stabilirsi essere stata occupata dall' indicato im-

portante edilizio di Roma della prima epoca imperiale, non pu

rinvenirsene altro migliore di quello sovraindicato. E se nei tempi

successivi non ne furono conservate pi importanti memorie, deve

ci attribuirsi agli sconvolgimenti che ebbero luogo nella stessa

localit sotto l'impero di Nerone prima per stabilire la casa Tran-

sitoria e poscia l'Aurea, come fu precedentemente dimostrato.

SOMMO CORAGIO. Sotto questa denominazione si conviene

di riconoscere un edilizio deputato a contenere le macchine ed i

pegmi, che abbisognavano per i giuochi che si esponevano nell'an-

fiteatro Flavio; e perci si crede essere stato posto vicino al mede-

simo anfiteatro. Di questo edilizio se ne rinviene una indicazione

nel frammento delle lapidi capitoline compreso nella Tav. Vili e da

noi distinto col N. LVI, quale si offre delineato nella localit, in cui

doveva corrispondere il medesimo edilizio. Si ebbe pure per cura

del Panvinio una iscrizione risguardante questo Coragio, dalla quale

si conferma il sopranome di Sommo dato ad esso e non di Samio,

come eredevasi, ma non pu poi dalle stesse memorie determinarsi

la sua architettura (24). Per importante l'osservare che dal sur-

riferito documento si venne a conoscere come lanfiteatro Flavio

venisse circondato da edilizj destinati al suo servizio.

porticum basilicamque Caii et Lurii: item porticus Liviae et Octaviae. in

Augusto, e. 29 ', quanto da ci che ben si conosce registrato nell'iscrizione

ancirana a riguardo della edificazione della basilica Giulia fatta dallo stesso

Augusto, non pu considerarsi decisamente essere stato il portico, conosciuto

con il nome di Livia, lo stesso di quello di Cajo e Lucio.

(24) La iscrizione risguardante il Coragio Sommo venne esposta dal

Panvinio e dal Grufer, pag. XLII. N. 5. nel seguente modo:

HEUCVLl . J I . SM.\ WO . I\ . \(>TO . THOl'HIMUWS

\\ 0. 1.111. IMIOC. SV MVI1 . CUOI! VGI

( \ M . CHI \ . ( ONlYi'.K

Altre iscrizioni relative ad impiegati del Sommo Coragio sono esposte dal

tiratelo pag. CCCXXXI. N. 3, dal Fabretti pag. 707 e dall' Ordii N. 3209.

Vuoisi attribuire al medesimo edilizio (pianto accenna \ itruvio a riguardo

dei portici che dovevano unirsi ai teatri per il comodo dei cori Lib. V. r. !'.
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SCUOLA DEI QUESTORI E CAPULATORI. Sotto l'enun-

ciato titolo pi di scuole propriamente voglionsi intendere collegi

appartenenti ai medesimi questori e capulatori, o distributori dei

viveri, come meglio si suole interpretare la significazione dello

stesso nome (25). Ma nessuna precisa notizia per si rinviene per

determinare il luogo occupato dalle stesse scuole o collegi in que-

sta regione.

CASA DI BRUTTO PRESENTE. Parimenti dell'enunciata

casa, che trovasi registrata nei surriferiti cataloghi, non si trovano

notizie certe per potere determinare la sua posizione; e soltanto

si potrebbe credere avere corrisposto in vicinanza di quel ninfeo

detto di Marco, gi ricordato coli autorit di Ammiano Marcellino,

per essere stato lo stesso Brutto Presente attenente a Marco An-

tonino che aveva stabilito il suddetto ninfeo (26).

LAGO DEL PASTORE. Con qualche maggiore sicurezza si

trova potersi determinare la posizione di quel lago, cio fonte, del

Pastore, cos distinta per alcuna effgie di un qualche pastore con

cui era essa adornata, che \ edesi registrata nei medesimi cataloghi;

perch con alcune memorie degli atti dei santi martiri si conosce

essere stata collocata in vicinanza dell'anfiteatro Flavio, e forse nel

lato opposto a quello occupato dalla fonte denominata Meta su-

dante che corrispondeva nella seguente regione (27).

(25) Il Marini, negli Atti dei fratelli Anali pag. 210. spiegando la di-

versit che oravi tra i Capulatori ed i Calatori. ne accenna le iscrizioni che

sono ad essi relative: ed anche ima di questo iscrizioni riferita dal Mura-

tori pag. "ii2. t: ma sempre con variet di attribuzioni e senza precisare in

nessun modo la situazione delle surriferite scuole, al (piale unico oggetto

sono dirette le nostre ricerche.

{Hi) Soltanto il nome di Brutto Presente si trova indicalo in alcune

iscrizioni, che sono in particolare accennate dal Marini 'Alti deijli Arcali,

pdf/. (ii)l ; ed il nome suo e ricordato da Giulio Capitolino in M. Antonino

il
filosofo, e. 27. ;

(27) Qm vero (ludi mi petram scili ratina jiuta ampltheatrum ad La-

nini Pastori* ibidem decollati sunt. Atti dei ss. Eusebio e compagni.)
s
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VICI ED ALTRE PARTICOLARIT DELLA REGIONE.

Tra i dodici vici, che sono assegnati a questa regione nei surriferiti

cataloghi, soltanto si pu in qualche modo conoscere il nome di

quello detto di Giove Fagutale dall'edicola di questo nome che

stava nella prima parte dell Oppio, secondo Yarrone, la quale do-

veva essere compresa nella parte dell Esquilino contenuta in que-

sta regione, come si deduce da un' antica iscrizione (28). Quindi

si deve aggiungere il vico detto Africo; perciocch da Yarrone si

dimostra essere stato posto sulf Esquilino (29). E siccome nella

precedente regione si dimostrato che il luogo denominato capo di

Africa, che doveva evidentemente costituire il principio dello stesso

vico, corrispondeva ai piedi del lato orientale del Celio; cos sol-

tanto nella parte dell Esquilino, che era compresa in questa re-

gione, poteva il medesimo vico essere collocato. Si parimenti

sulla stessa parte dell Esquilino che doveva corrispondere la se-

conda delle tre parti anzidette del colle stesso distinte col nome di

Oppio da Yarrone, che con una via pi a destra metteva nel luogo

denominato Tahernola; perch questo luogo si dimostra dal me-

desimo scrittore avere corrisposto verso il Celio, ove stava il pic-

colo tempio di Minerva Capita, come pure si dichiarato nella

precedente regione. Siccome per i medesimi luoghi sono rinomati

soltanto per memorie delle epoche precedenti a quella ora consi-

derata; cos baster per lo scopo presente l averne accennata la

principale loro collocazione.

(28) Dal seguente frammento d'iscrizione riferito dal Muratori pag. 1)\ 11

si conosce il nome di detto vico esistente nella regione terza: avgyst.

VICI IOVIS IAGYTAL M. P. MTiV \ DIVI NFIIVAE F. TRAIAN l'.O . PONT.

MAX. IV. IH. POT. M1I. IMI'. VI l'Ol.l.IOMS I H I 11. l'Ili!. MI). REO. 111. YE-

tvsty Da quanto poi si trova accennato da Yarrone (De Liixg. hai.

Lib. V. e. i9 e o() e da Solino (Lib. 1. e. 26
,

si deduce che vicino al sud-

detto luogo, denominato di Giove fagutale. stava la casa di Tarquinio Su-

perbo ed il clivo Pullio.

(29) Exquilis Virus Africus, quod ibi obsides ex Africa bello Punico di-

cunlur custodili. Vairone, De Line/. Lat. Lib. V. e. 159.
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REGIONE IV.

TEMPIO DELLA FACE.

CURIOSUM URBIS

Regio Quarta. Templum Paris

continet porticum absidatum, aura buginum, apollinei sanda-

LIARIUM, TEMPLUM TELLURIS, TIGILLUM SORORIUM, COLOSSUM ALTUM

PEDES CIIS, HABET IN CAPITE RADIA VII, SINGULA PEDUM XXIIS, ME-

TAM SUDANTEM, TEMPLUM ROMAE, AEDEM IOYIS, VIAM SACRAM, BA-

SILICAM NOVAM ET PAULI, TEMPLUM FAUSTINAE, FORUM TRANSITO-

RIUM, SUBURAM, BALNEUM DAFMDIS. VICI Vili, AEDES VIII, VICO-

MAGISTRI XLVIII, CURATORES II, INSULAE IIDCCLVII, DOMOS LXXXMII,

HORREA XVIII, BALNEA LXV, LACOS LXXXI. PISTRINA XV. CONTI-

NET PEDES XIII.

NOT1TIA

Regio Quarta. Templum Paris

COIltinCt P0RTICUM ABSIDATUM, AREAM VULCANI, AUREUM BUCINUM,

APOLLINEM SANDALIARIUM, TEMPLUM TELLURIS, HORREA CHARTARIA,

TIGILLUM SORORIUM, COLOSSUM ALTUM PEDES CENTUM DUO SEMIS, HA-

BET IN CAPITE RADIA NUMERO SEPTEM, SINGULA PEDUM VIGENTI DUO-

RUM SEMIS. METAM SUDANTEM, TEMPLUM ROMAE ET VENERIS, AEDEM

IOVIS STATORIS, VIAM SACRAM. BASILICAM CONSTANT1NIANAM, TEM-

PI IM FAUSTINAE, BASILICAM PALLI. FORUM TRANSITOR1UM, SUBURAM,

BALNEUM DAFMDIS.- VICI Vili. VEDICI LAE Vili, MCOMAGISTR1 XLVIII,

CURATORES 11. INSULAE IIDCCLVII. DOMOS LXXXMII, HORREA XVIII,

BALNEA LXV. LACOS LXXVIII. PISTRINA XV. CONTINET PEDES XIII.

La regione quarta si trova essere slata denominata dagli anti-

chi Tempio della Pace, ed anche via Sacra, tanto per motivo del

grande tempio della Pace e della via Sacra che erano in essa com-

presi, ed i suoi limili sono comunemente stabiliti pi ristretti di
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quanto si prescrive dai regionari. Bench nei cataloghi di questi non

si vedano differenze nell'assegnarne la misura, e bench per le molte

fabbriche che si trovavano nella regione, rendendosi il giro eviden-

temente alquanto tortuoso, venisse aumentato il perimetro in pro-

porzione dello spazio che occupava, conviene per supporre essere

stata la regione almeno protratta dalla via Sacra, o dal tempio di

Venere e Roma, ove aveva principio, sino verso l'antica Subura,

occupando il piano posto tra 1 Esquilino ed il Quirinale, come do-

veva ancora estendersi in quella parte dell' Esquilino stesso, su cui

si era situato il portico di Livia col tempio della Concordia. Il giro

di tale spazio si trova avvicinare di pi alla misura dei tredicimila

piedi, che nei surriferiti cataloghi dei regionari si prescrivono al pe-

rimetro di questa regione, di quello che si stabilisce comunemente.

VIA SACRxV. La celebre via Sacra, in tal modo denominata,

secondo la pi comune opinione, dal trattato sacro di alleanza ivi

conchiuso fra Romolo e Tazio, si stabilisce generalmente avere

cominciato dal sacello di Strema nel Ceroliense avanti lanfiteatro

Flavio, ed aver terminato, per la parte cognita al volgo, nel foro Ro-

mano aliano Fabiano situato poco pi oltre del tempio di Antonino

e Faustina; mentre per altra parte progrediva sull'Arce. Sul tratto

di questa via, che dal detto arco Fabiano giungeva sino al tempio

di Venere e Roma, avendo evidentemente una direzione quasi retta,

furono d accordo tutti i topografi nel riconoscerne 1 andamento: ma

bens si molto contrastato sulla deviazione del tratto che dal no-

minato tempio giungeva sino al Ceroliense. Alcuni furono di opi-

nione che da tale luogo passasse sotto 1 arco di Tito, e di l costeg-

giando il Palatino uiuii'icsse alla Mela sudante, ed altri che girasse

nel lato opposto al tempio di Venere e Roma verso settentrione,

passando lungo le antiche sostruzioni che stanno in tale parte. Negli

scavi falli ultimamente si pot conoscere che, prima della costru-

zione del tempio di Venere e Roma stabilito da Adriano in una parte

di quel luogo che era sino dai tempi pi
antichi cognito col nome

di Carine e che si congiungeva a quello denominato Ceroliense,
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secondo Vairone, la via Sacra passava dal detto punto per giungere

al sacello di Slrenia precisamente per nessuno dei detti due luoghi,

ma alquanto pi da vicino al luogo occupato dal detto tempio. Ivi

seguendo probabilmente la direzione di quelle fabbriche trovate

sotto il lastrico della via che passava sotto l'arco di Tito, ed avanti

la fronte orientale del portico del pi volte nominato tempio di

Adriano, giungeva al termine stabilito. Allorch poi s impresero a

costruire le suddette fabbriche, distrutte per innalzare il tempio

stesso, si venne ad occupare tutto il piano posto tra il Palatino e le

falde dellEsquilino, la via Sacra dovette per necessit passare ove

esiste l'arco di Tito; poich nella parte opposta si conosciuto non

esser rimasto luogo per potervi transitare una via principale quale

era la Sacra. Tutto ci, che relativo al primo stabilimento di

questa stessa via, dimostrato nella descrizione della citt relativa

alle epoche precedenti a quella ora considerata, e cos pure quanto

concerne quei vetusti edifizj che stavano collocati lungo la stessa

via. come la Reggia, la casa del re de
sacrilizj,

ed il foro Cupedine;

perch essi sono solo annoverati per memorie pi vetuste. Quindi

soltanto si crede opportuno per lo scopo presente d indicare che in

seguito delle notizie esposte in particolare da Varrone e da Festo 1),

deve considerarsi la via Sacra distinta in tre parti; cio la prima sola

(1) Lo stabilimento pi probabile, che ebbe la via Sacra sino dai primi

tempi r l Roma, offre argomento alla descrizione della citt dei due prece-

denti periodi della storia antica, ed anche molte notizie si sono prese a con-

siderare nella mia descrizione sul l'oro Romano pubblicata nell'anno 1855.

Quindi ora. per quanto spetta alla distribuzione appartenente all'enunciata

regione, mi limiter ;i riferire le notizie che sono esposte da Varrone col

ilire: ( i rolli nsis a ( arinarum itinctu ([ictus ("urinar postili Cernila, quod
lune nrilur input Sacrar riac ab St renine sanilo, quae -furtinel in Arreni,

(fini
sana qui il qui it mensibus feruntur in Arreni, il per (piani ninpires ex

Arce pmfedi sol ut inauifurarc. fluius Sacrar riac pars lince sola rolqo nota,

quae est a foro tanti primari
1 elico. ''Varrone, De

Lini). Lai. Lib. V. e. 47J

Quindi importa [ture per questo ometto l'indicare l;i notizia esposta da Fe-

sto: Sacrimi riun quidam appellatimi esse c.ristimant, t/iintl in cu fnetlus ielum

sit intrr nnmiiluui ne l'attuiti. Quidam, quoti eo itinere iitantnr sacerdotes idu-
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cognita al volgo, compresa nel piano inferiore determinato verso il

foro Romano dall'arco Fabiano e dalla Reggia situata da vicino, e

verso il Ceroliense dal cominciamento del primo clivo, che metteva

sulla parte pi elevata della stessa via, ed ove eravi la casa del re

dei sacrifizj.
La seconda parte consisteva nella protrazione che aveva

luogo dalla detta casa al sacello di Strenia posto verso il Ceroliense.

E la terza parte era stabilita dalla protrazione opposta che aveva

principio dall'arco Fabiano o dalla Reggia, e terminava sull Arce ca-

pitolina traversando il foro Romano. Soltanto le indicate due prime

parti potevano essere comprese nella regione quarta, per ora consi-

derala, i limiti delle quali erano determinati dal sacello di Strenia

e dall'arco Fabiano. Sulla situazione del sacello di Strenia. posto

nel primo limite, non pu conoscersi altro che esso doveva trovarsi

assai da vicino al luogo denominato Ceroliense, ove secondo Vai-

rone era il principio della via Sacra, il qual luogo si determinato

nella descrizione della regione II Celimontana essere collocato nel

piano interposto ali angolo settentrionale del Celio e quello orientale

del Palatino, ove si trova ora esistere larco di Costantino con la

Mela sudante, ed ove vicino corrispondeva il tempietto di Minerva

soprannominata Capita, perch costituiva il capo dello stesso luogo,

come pure dichiarato da Vairone. La situazione dell arco Fabiano,

che determinava l'altro limite, diverse notizie si prestano a stabilirla

con precisione, come saranno esposte tanto nella descrizione di

questa regione, quanto in quella dell'ottava, in cui comprende vasi

il foro Romano che aveva accesso per tale parte dallo stesso arco.

Inoltre d'uopo aggiungere a riguardo delle medesime due parti

della via Sacra, contenute in questa regione, che esse comprende-

vano quel luogo culminante, per il quale essa transitava da vicino

ali accesso principale al Palatino, eh era perci distinto con il titolo

liuii sacrorum conficiendoruni causa. Itaque ne eatcnus quidem, ut vulgus opi-

natur, Sacra appellando, cut a Regia ad donami Rcgis sacrificali, sed etiam a

Regis domo ad sacellum Slreniae, et rursus a Regia usque in Arerai. Festa,

in Sacrala viam.
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di Summa sacra via. Da essa avevano in conseguenza origine due

clivi luno discendente verso il foro Romano, distinto da Varrone

con il nome di primiero clivo, e 1 altro verso il Ceroliense tra il

tempio di Venere e Roma e le inferiori fabbriche del Palatino (2).

META SUDANTE. Cominciando a descrivere gli edifizj esi-

stenti lungo la nominata via Sacra dalla parte del suo principio, che

corrispondeva nel luogo detto Ceroliense posto avanti l'anfiteatro

Flavio, d'uopo riferire che si trovano primieramente resti della

fontana che, per la sua forma consimile a quella delle mete dei

circhi, era denominata Meta sudante, e con questo nome vedesi

registrata nei cataloghi dei regionari. Il suo bacino fu ritrovato in

questi ultimi scavi essere stato di maggior grandezza di quello che

si supponeva per lavanti, e fu pure rinvenuta traccia del condotto

che vi portava l'acqua. Si conosce poi da alcune memorie che la

stessa fontana fu stabilita da Domiziano (3).

(2) Alle surriferite notizie principali sulla via Sacra, per quanto con-

cerne l'epoca imperiale presa ora a considerare, opportuno l'aggiungere

che si hanno diverse iscrizioni della stessa epoca, dalle quali si conosce avere

lungo la medesima abitato negozianti di vario genere, e sono esse principal-

mente esposte dal Grutero pag. DCXXII. N. 1, DCXXXVIH. N. 5 e 7,

DCXXXIX. N. 1 1 e MXXX. N. 1 e dal Muratori pag. CMX1X. N. 1 . Ma

poi nel bassorilievo scoperto ultimamente lungo la via Labicana, e creduto

avere appartenuto al sepolcro degli Aterii. si vede indicato su di un arco,

che evidentemente doveva corrispondere a quello di Tito, arcvs in sacra via

snmma. (li usi sovraindicati si trovano poi contestati in particolare da Ovidio

Art. Am. Lib. II. v. 263: Amor. Lib. I. v. 8 e segg. ed Antho. Lat. N. 1636 ,

come pure da Properzio (Lib. II. Ep. 24, 11J

(3) Alla Meta sudante vuoisi pure appropriare una notizia di Seneca

nptst. .i>7 : ma per quanto trovasi registrato tanto nel catalogo degl" impera-

tori romani pubblicato dall'
1

Eecardo, quanto nella cronologia di Cassiodoro,

si conosce essere stata soltanto stabilita da Domiziano. Cos non pu conside-

rarsi per vera una medaglia di Vespasiano che porta nel rovescio la imma-

gine di tale fontana. In (piasi tutte per le medaglie, che portano la effigie

dell anfiteatro Flavio, vedesi in un lato indicata la stessa fontana, come infatti

si trovava corrispondere. Nella classe X della mia opera sugli Edifizj di Roma
antica dimostrata la forma e decorazione della stessa fontana.
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COLOSSO DI NERONE. Nei medesimi scavi fu quindi sco-

perto il luogo, in cui stava collocato il grande colosso di Nerone,

dopo di essere stato traslocato da Adriano, colla direzione dell'ar-

chitetto Demetriano e col mezzo di ventiquattro elefanti, dalla po-

sizione in cui lo avea eretto Vespasiano per dar luogo alla colloca-

zione del suo tempio della Pace (4).
In questo luogo quel colosso

stava sollevato dal suolo adiacente mediante un gran basamento di

costruzione laterizia e rivestito evidentemente di marmo, come si

potuto conoscere dalle scoperte fatte. L'altezza poi di tale colosso

era, secondo la pi approvata opinione, di cento venti piedi ed

aveva in capo sette raggi lunghi ciascuno dodici piedi (5).

(4) Le notizie sul primo collocamento del colosso di Nerone sono esposte

da Svetonio dicendolo posto nel vestibolo della Aurea casa (in Nerone, e. 31.J

E cos pure da Plinio (Nat. Hist. Lib. XXXIV. e. iS.j Per quanto concerne il

suo trasferimento nella via Sacra fatto da Vespasiano per lasciare libera l'area

in cui egli fece edificare il tempio della Pace, se ne hanno notizie da Dione

'Lib. LXVI. e. io) e da Svetonio fin Vespasiano, e. S.) L'ultimo suo traslo-

camene dal luogo, in cui fu edificato il tempio di Venere e Roma da Vespa-

siano, in quello corrispondente avanti l'anfiteatro, descritto da Sparziano con

queste parole che meritano di essere riferite: Et colossum stantem atque su-

spensum per Demetrianum architectum de eo loco, ubi nunc templum Urbis est,

ingenti volumina, ita ut operi etiam elephantes XXUII exhiberet. Et quum hoc

simulacrum post Neronis vultum, cui antea dicatum fucrat, Soli consecrasset,

aliud tate Apolodoro architecto auctore faevre Lunac tnolitus est. Sparziano,

in Adriano e. 9.J In tale sua ultima collocazione dimostrato nelle medaglie

che portano impressa la effigie dell'anfiteatro Flavio: perche nel medesimo

luogo si trovava posto avanti al principale ingresso dell'anfiteatro.

(o) Il modo con cui venne costruito da Adriano il doppio tempio sud-

detto, particolarmente descritto da Dione (Lib. LX1X. e. 4 .'; cos da Spar-

ziano fin Adriano, e. 19.', da Eusebio e da Cassiodoro nelle loro croniche.

Per essere stato dopo un incendio, ristabilito da Massenzio, se ne hanno no-

tizie in Aurelio Vittore (De Cacsar. e. 40 , da Ammiano Marcellino Lib. XVI.

e. 13', da Prudenzio contiti Simmaco. Orai. 11. v. 218 ed in Stilicone (Lib. II.

v. 227.' Si hanno pure medaglie di Adriano che portano impressa la effigie

delle due fronti del tempio stesso con la epigrafe: viu;s roma \eterna s. c.

Ed altre di Antonino Pio dicono, romae aeternae . veneri felici, per distin-

guere le due dediche.
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TEMPIO DI VENERE E ROMA. L'intero piantato del tem-

pio di Venere e Roma, con quanto avanza delle due celle, si vede ora

scoperto merc
gli

scavi ed i grandi trasporti di terre che si fecero

eseguir per provvide cure del governo Pontificio negli anni 1828

e 1830. I pochi resti, che rimangono, sono bastanti a dare un idea

della magnificenza con cui fu edificato questo tempio dallarchit-

tetto imperatore. La grande struttura delle due celle era cinta da

uno stesso peristilio,
in forma dei tempj pseudodipteri. Quindi il

d'intorno dellarea veniva circondato da un maestoso portico inte-

ramente aperto nei lati maggiori. Avanzi di questo portico sono i

rocchi di colonne di granito, che si vedono sparsi in tutto il giro del

tempio, con tutte quelle grandi opere di sostruzione che esistono

intorno l'area da esso occupata. Nella classe II della mia opera

sugli Edifizj di Roma antica dimostrata ampiamente quale era

tutta larchitettura del medesimo grande tempio, la quale sarebbe

impossibile a dichiararsi in questa semplice indicazione (6).

(6) Pertanto d'uopo accennare a riguardo delle scoperte fatte intorno

;il recinto del descritto tempio di Venere e Roma, che sotto la prescinzione

(Mista nell'angolo settentrionale ed incontro alla fronte primitiva della basi-

lica di Costantino, fu rinvenuta la parte anteriore di una casa antica, la quale

si vide essere stata tagliata per mezzo nella edificazione del tempio di Adriano.

Essendo il suolo intorno alla cinta del tempio d'ineguale altezza, onde pa-

reggiarlo nelle differenze, fu praticato al di sopra di un largo basamento una

specie di prescinzione. che. partendo dall'angolo, ove sta situato l'arco di Tito,

ed ove si trovava allo stesso piano, si estendeva nei due lati maggiori, alle di

cui estremit verso il Colosseo erano delle scale per discendere nel piano

inferiore. Nel lato per verso oriente la prescinzione nel mezzo saliva anche

pi in alto del piano sull'area del tempio, laonde per comunicarvi da detta

parte bisognava discendere alcuni gradini. L'ingresso principale all'indicata

cinta si trovava verso il foro Komano, al (piale si saliva per una ampia gra-

dinata. Che poi 1 indicata area cinta fosse ornata di portici con colonne an-

che nei lati minori, a somiglianza delle altre consimili cinte, lo dimostrano

chiaramente le sostruzioni composte con grosse pietre che \i erano tra le

opere cementizie, le quali non per alcun altro ometto e da credere che fossero

costrutte. Le altre notizie, riguardanti la intera struttura di questo grande
edilizio, si potranno osservare nella classe II della mia citata opera sugli
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ARGO DI TITO. Nell'angolo occidentale del portico di cinta,

che stava intorno al descritto tempio di Venere e Roma, si trova

esistere in gran parte conservato 1 arco trionfale che fu innalzato

in onore del divo Tito figlio del divo Vespasiano dal senato e po-

polo romano, come lo dimostra la seguente iscrizione che si legge

tuttora sulla sua fronte meridionale:

SENATVS . POPVLVSQVE . ROMANVS

DIVO . TITO . DIVI . VESPASIANI . F.

VESPASIANO . AVGVSTO

Evidentemente fu esso eretto sotto 1 impero di Domiziano per

conservar memoria della vittoria riportata da Tito sopra i giudei.

Quest arco si trova essere stato situato sulla parte pi elevata della

via Sacra, denominata perci dagli antichi Summa Sacra via. In

fatti in quel bassorilievo, che fu rinvenuto ultimamente lungo la

via Labicana e creduto appartenere ad un sepolcro degli Aterii,

vedesi rappresentato un arco, in cui scritto arcvs in sacra via

svmma, quantunque non esattamente ne corrisponda l'architettura,

che solamente poteva essere lanzidelto. Le reliquie, che riman-

gono di questo stesso arco sono ammirate specialmente per la

Edifizj di Roma antica. Pertanto indicher ci che si trova narrato da Dione

in riguardo alla costruzione di questo tempio. Volendo Adriano far cono-

scere ad Apollodoro architetto, il quale aveva eseguilo molte fabbriche in

Roma sotto Trajano. ed era stato da Adriano mandato in esilio per avere

disprezzate alcune sue pitture, che senza di lui si potevano costruire grandi

fabbriche, gli mand il disegno del tempio di Venere e Roma, interrogan-

dolo se tale opera fosse giusta. Egli rispose che circa al tempio, alto biso-

gnava farlo, e con sostruzioni a volta, affinch fosse pi magnifico verso la

via Sacra; e nel vuoto delle sostruzioni si potessero situare le macchine, le

quali potevano cos comporsi in segreto, ed all' improviso introdursi nel vi-

cino anfiteatro. E circa alle statue, rispose lo stesso Apollodoro, che maggiori

erano state fatte di quanto lo comportava la proporzione dell'altezza della

cella: imperoceb, soggiunse, che se le Dee avessero voluto alzarsi ed uscire

non avrebbero potuto farlo. Questa risposta, adirando Adriano, port la

morte di Apollodoro. (Dionv. Lib. J.XIX. r. k.
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eccellenza della scultura, con cui furono eseguite le sue parti de-

corative, le quali bene si distinguono da quelle aggiunte in questi

ultimi anni con pietra tiburtina in vece del marmo con cui venne

edificato il monumento (7).

MACELLO ALTO O FORO CUPEDINE. Incontro al lato

settentrionale dello stesso tempio di Venere e Roma esistono di-

versi resti di arcuazioni, che si conoscono avere appartenuto ad

una fabbrica, che fu in qualche parte tagliata nella costruzione

del vicino tempio. In tale luogo a me sembra potersi stabilire es-

servi stato il macello alto che col foro Cupidine si dimostra, per la

derivazione del nome, essere un medesimo edilizio situato vicino

alla via Sacra in una posizione elevata, come il destintivo di alto,

dato da Vairone a questo macello, lo fa conoscere. Imperocch

tale posizione precisamente, prima della costruzione del tempio,

si trovava vicino alla via Sacra in luogo elevalo ed assai vicino ;i

quell'altra via che dal foro Romano metteva pi brevemente alle

Carine, in cui stava il vetusto tempio dei Penati eretto nel luogo

stesso. Quindi da osservare che avanli a tale fabbrica, standovi

probabilmente una qualche grande area, si trovava il medesimo

(7) Nella classe Xll della spesso citata mia opera siigli Edifizj di Roma

antica esposta l'architettura del surriferito arco di Tito. Quindi per lo scopo

presente baster l'accennare che la seguente altra iscrizione si suole attri-

buire al medesimo arco, la (piale venne esposta dal Fauno, dal Panvinio

e dal (rutero. e che pot aver esistito nella parte settentrionale, ((inder.

*i<\.
( 1 XLIY. A. fi.,' Pero dall'annui pubblicato dal Mabillon al N. -2!).

essa e riferita coli' indicazione all'arco nel circo Massimo:

imi', ino . (\is\iii . di\i . visi'VsiAm . i.

Vi:SI'\SI\V> . \\t.. l'OMIIICI . MAXIMO

ii'.u:. eoi. \. imi', w n. eos . v in. e. e.

l'HIV ITI . '-MI . S. I'. \<. V,.

v\ "ii . ri; vii ii'Nn . l'Viius . onsii uso\ i . m

\\M'I(I> . UNUM . 1\I)\|(IH\M . DOMVI'I . Il

VIU'IM . IMI T,OSO|.\M\M . (IMMIIVS . AMI . H

nvi ir.vs . iui;iii\s . u \nu\ sn\ i . ui . mvsiiu

l'I irmi . \\ I . IIMM1II . IMIMVIVM . IHIIVII
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macello perci poter essere anche distinto sotto il nome di l'oro,

come era dichiarato presso gli antichi (8).

BASILICA DI COSTANTINO. Nel grandioso avanzo di fab-

brica antica, che cognito col volgare nome di tempio della Pace,

e che si trova esistere nel principio della discesa della via Sacra in

vicinanza del descritto tempio di Venere e Roma, il professor Nibby

per il primo riconobbe la basilica Costantiniana registrata in questa

regione nel Curiosio col titolo di basilica nuova e nella Notizia con

quello di Costantiniana. Trovo conveniente di seguire questa opi-

nione, primieramente perch tal fabbrica si avvicina nella sua strut-

tura assai pi a quella di una basilica, che di un tempio; infatti

Palladio non a caso ha segnato nei disegni, che ritrasse da questo

monumento, allorch era meno rovinato, quattro portici nei lati,

che, innalzandosi sino a met delledifizio, formavano un secondo

ordine di portici, come si praticava dagli antichi nelle basiliche; e

questi si vedono ancora indicati dal doppio ordine di arenazioni se-

condarie che rimangono, e dalle attaccature conservate nelle mura

esterne. Quindi confermasi una tale opinione osservando che lo stile

della sua architettura si avvicina di molto a quello delle opere fatte

incirca nella stessa epoca di Massenzio, in cui si giudica, da quanto

riferisce Aurelio Vittore, essere stata costrutta questa basilica 9
;

(8) Tutto ci elio si riferisce a] macello alto ed al foro Capedine con

il tempio (lei Penati, essendo relativo alle epoche anteriori, ne vengono espo-

ste notizie nelle precedenti descrizioni: e gi molto stato dimostrato su tale

argomento nella mia Descrizione del Foro romano pubblicata nell'anno 1845

e riferita nella classe III dell'opera sugli Ediiizj. Pertanto si citano i seguenti

documenti (Varronc, De Ling. Lat. Lib. V. e. 152; Dionisio. Lib. I. e. 68;

Donalo, in Terenzio Eunuco. Atto II. Se. "2 e Paolo, in Vesto, in cuppes.J

(9) Adliur cuncta opera quae magnificc construxerat, Urbis fanum, atquc

hasiliram Flavii mcritis Patres saerarere. {Aurelio Vittore, De Caesar. e. 40.'

F.a posizione della basilica stessa determinata poi dalla seguente notizia

esposta nel catalogo degli imperatori romani pubblicato dall' Eecardo in cui

si accennano certi magazzeni Piperatarii edificati da Domiziano, dove poi

sta\n la basilica Costantiniana: Domitianus Iiorrea Pipcrataria ubi

modo est basilica Constantiniana et forum Vespasiani.
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ed in specie per esser assai conforme alla maniera che si vede im-

piegata nella costruzione delle grandi terme Diocleziane, che solo

pochissimi anni prima furono edificate. Inoltre in conferma di que-

sta opinione si asserisce essersi trovate tra le rovine di tale edilizio

alcune medaglie di Massenzio. Il prospetto di questa basilica si co-

nosce essere stato nella sua prima costruzione rivolto verso il tem-

pio di Venere e Roma, e corrispondente in una via che divergeva

dalla Sacra. Quindi allorch fu dedicata dal senato ali imperatore

Flavio Costantino per i ineriti di lui, come si attesta da Aurelio

Vittore, fu trasportato il suo prospetto principale nel fianco verso

la via Sacra; ed in tale occasione fu aggiunto il piccolo portico, che

si ritrov essere stato formato con quattro colonne di porfido, e fu

aggiunta pure lapside nel lato opposto di prospetto a questo se-

condo ingresso. Tale basilica poi si conobbe essere stata edificata

sopra il piano gi occupato da varie fabbriche private; ed in un

lungo sotterraneo, corrispondente sotto la navata laterale maggior-

mente conservata, si vedono ancora resti di una solida fabbrica

anteriore. Tutta la sua architettura dimostrata nella classe IV

nellopera degli Edifizj di Roma antica.

PORTICO APS1DATO. La via antica, che, diramandosi dalla

Sacra, passava avanti alla prima fronte della descritta basilica, an-

dava ad incontrare ben presto quellclevazione, su cui si poc'anzi

stabilito essere stato posto il macello alto. Dalle indicazioni che ho

potuto riconoscervi, e da quanto il Tiranesi ci assicura essersi ri-

trovato negli siavi fatti al suo tempo, sembra che questa via da

tale luogo comunicasse coli altra via situata nella parte opposta

d.illa suddetta eleva/ione, col mezzo di una via fornicata, la quale

prima della edificazione della stessa fabbrica, doveva corrispondere

a quella anzidetta che
pi brevemente da! foro Romano comuni-

cava alle Carine, lungo la (piale stava l'antico tempio dei Penati.

Cd siffatta via coperta, disposta a guisa di portico, che palesa-

mene doveva costituire quel portico che col nome Apsidalo re-

gistrato nei ni cri l'eri li cataloghi di questa regione. La stessa via
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poi, prima di giungere al detto trapasso, pare che voltasse pure

lungo il Iato settentrionale del tempio di Venere e Roma, e che

salisse sino sul piano superiore ove stava il macello alto.

TEMPIO DI REMO. Continuando a discendere per la via

Sacra, dopo la descritta basilica, si trova 1 edilzio rotondo, che ora

serve come di vestibolo alla chiesa dei ss. Cosma e Damiano; e

questo edifizio si riconosce per volgare tradizione essere stato il

tempio di Remo, che si suol comprendere tra i primi cdifizj della

regione, il quale viene detto anche di Romolo da Anastasio nel

parlare dell edificazione fatta dal pontefice Felice IV della nomi-

nata chiesa: ma nulla su di ci pu stabilirsi con certezza.

TEMPIO DI ANTONINO E FAUSTINA. Dopo il tempio di

Remo si trova quello che, dalla seguente iscrizione scolpila sopra

la fronte, si conosce essere stato dedicato al divo Antonino ed alla

diva Faustina sua moglie per decreto del senato.

DIVO . ANTONINO . ET

IHYAK . FAVSTINAE . KX . S. C.

Di questo tempio sono rimaste le colonne del pronao con parte

delle mura che formavano la cella; e dagli scavi ultimamente l'atti

si conosciuto che stava il tempio elevato sopra un alto stilobate.

Air intorno era una cinta decorata con archi e colonne, le reliquie

della quale furono scoperte e distrutte al tempo del Palladio, come

egli stesso lo assicura nella sua descrizione di questo tempio 10 .

(10) Bench sia cognito che tanto ad Antonino Pio ed a Faustina se-

niore, quanto a M. Aurelio Antonino ed a Faustina giuniore sua moglie, siano

stati concessi dal senato gli onori divini con un tempio, pure soltanto al sud-

detto Antonino Pio ed a Faustina seniore si conviene di credere avere appar-

tenuto il tempio suddetto, e ad esso doversi appropriare le notizie seguenti:

Meruit et Flaminem et Circenses, et templum et societies Antoninianos. (Capi-

tolino, in Antonino Pio. e. l'.. Tertio anno imperi/ sui Faustinani uxorem

perdidit, (/une a Senatu consecrata est, delatis circensibus atque tempio, et

Flaminicis et statu* aureis atque argenteis. (he. cit. e. 6.) Diverse iscrizioni

si rinvennero, allorch al tempo del Palladio furono fatti gli scavi avanti a
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Parimenti nella
gi

citata opera sugli Edifizj di Roma antica alla

classe II dimostrata tutta 1 architettura del medesimo tempio.

ARCO FABIANO. Determinava l'opposto limite della indi-

cata parte della via Sacra, compresa in questa regione, quellarco

cognito col titolo Fabiano, che dava precisamente accesso al foro

Romano dalla stessa via. Come si trovasse il medesimo arco nella

parte inferiore della via Sacra dopo il clivo che discendeva dalla

maggiore elevazione della stessa via verso il foro, e come corri-

spondesse in vicinanza del tempio anzidetto di Antonino e Faustina,

dichiarato da alcune notizie che si hanno da Cicerone e dai suoi

antichi commentatori, come pure da Trebellio Pollione (11).

REGGIA E CASA DEL RE DEI SACRIFIZI. La Reggia,

cotanto rinomata per vetusta memoria, stava collocata nella via

Sacra in vicinanza dellarco Fabiano, come si dimostra con le slesse

notizie che servono a determinare la posizione di tale arco; e quan-

tunque si conosca coli autorit di Servio avere in essa abitato il re

dei sacrilizj, pure doveva costituire un edifizio distinto dalla casa at-

tribuita al medesimo pontefice; perch chiaramente da Festo, come

fu esposto nella surriferita descrizione della via Sacra, la parte di

tale tempio, che sono riferite dal Grutero pag. CCLV. N. 1 e pag. CCLIX.

N. 6, le quali per nulla determinano sullo stesso edifizio. Le importanti

notizie del Palladio sono esposte nel Libro IV capo 9 della sua ben cognita

opera sull'Architettura. Diverse medaglie poi dello stesso Antonino si hanno

che offrono l'effigie di tale tempio e sono distinte con le epigrafi aed. div.

i \\ minai: dedicatici aedis, o semplimente aetermtas, o pietas.

(11) Aon illuni accuso, qui est in summa Sacra via, cum ego ad Fabiani

fornica impellor, scd cum qui in me ipsum incurrit atque incidit. (Cicerone,

pr Plancia, e. 1.) Fornix Fabianus arcus iuxta Regiam in Sacra ria, a

Fabio censore constructus, qui de vietis Allobroqibus Alobrox cognotninatus

est, ibique statua eius posita propterea est. (Asconio, in Ciccione, in Verrein.

Ad. I. e. 7 alle parole Videi ad ipsum fornicati Fabianum in turba Verrein.j

Fuit denique hactenus statua in pale montis Romulei, hoc est ante Sacrata

viam, intra tcmplum Faustmae advecta ad arcuiti Fabianum, quae liabcrct

inscriptum, Gallieno minori, Satollino additum, ex quo eius nomai intelliqi

poterti. (Trebellio Pollione, in Satollino Gallieno.
1
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questa stessa via cognita al volgo era determinata verso il foro dalla

Reggia e verso il Ceroliense dalla casa del re dei
sacrifizj. Cos la

Reggia doveva trovarsi nel lato della via Sacra, sottoposto al Pala-

tino, tra il tempio di Antonino e Faustina e l'arco Fabiano, e la casa

del re dei sacrifizj nello stesso lato tra il tempio di Remo e la basilica

di Costantino, ove cominciava il primo clivo della via Sacra, limite

determinato da Varrone per quella parte di tal via cognita al volgo.

AREA DI VULCANO. Nelle adiacenze del medesimo luogo,

corrispondente nel lato inferiore del foro Romano d incontro a

quello posto ai piedi del Campidoglio, doveva trovarsi quella ri-

stretta area consacrata a Vulcano sino dai pi vetusti tempi di

Roma. Essa offre argomento a ricerche delle epoche pi remote di

quelle ora considerate; percui ci limiteremo per lo scopo presente

ad accennare che, vedendola registrata in questa quarta regione,

si deve credere aver corrisposto decisamente in vicinanza del sud-

detto arco Fabiano e della basilica di Paolo stabilita nel lato infe-

riore del foro Romano, il quale solamente poteva essere compreso

nella slessa regione (12).

BASILICA DI PAOLO. Nel discendere verso il limite anzi-

detto della via Sacra, che metteva al foro Romano, s'incontrava a

destra quella via che saliva sulla parte del Palatino occupata dalla

casa di Scauro, che s imprende a dichiarare nella regione decima; e

\olgcndosi a sinistra, nella parte compresa in queste regioni, s in-

contrava primieramente luna delle due basiliche, che Paolo Emilio

eresse in parte coi denari che ebbe da Cesare, allnch non gli

fosse contrario nelle sue disposizioni. L una di tali due basiliche

si registra dai regionari in questa regione, e 1 altra nell'ottava.

(12) Dionisio. Lib. IL e. 50, Lib. VI. e. 63, Lib. VII. e. 17 e Lib. XI.

e. 39; Plutarco, Questioni, e. il ed in Ho/nolo. e. 2f e 27: Livio. Lib. II.

e. 36 e Lib. III. e. 17; Aulo Gellio. Lib. IV. e. 5; Festa, in Statua, e Plinio,

Xut. list. Lib. XVI. r. 86. Maggiori notizie sulla pi probabile collocazione

dell'area di Vulcano furono esposte nella mia Descrizione del l'oro Romano

pubblicata nell'anno 18io.
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La prima di queste, che fu edificata con le colonne antiche, si disse

da Cicerone essere stata nel mezzo del foro (13), e questa sembra

essere quella che viene considerata aver fatto parte della regione

ottava. La seconda poi, edificata di pianta con molta magnificenza,

pare essere stata bens nel foro, ma nella parte posta verso il de-

scritto tempio di Antonino e Faustina, ove veniva a confinare con

questa regione.

FORO TRANSITORIO. Seguendo sempre a percorrere il lato

destro della discesa della via Sacra verso il foro Romano, si trova

esistere ancora nel luogo detto le Colonnaccc una piccola parte del

muro di cinta, ornato con colonne, che stava intorno al foro im-

preso ad edificare da Domiziano, e denominato quindi di Nerva

dall imperatore di tal nome che Io port a compimento (14). Sotto

(13) La basilica cognita col nome di Paolo, che corrispondeva in questa

regione, quella che si conosce per molte memorie essersi sostituita alla Ful-

via Emilia e che corrispondeva nel mezzo del foro, come in particolare di-

chiarato con le seguenti parole di Cicerone: Paulus in medio foro basilicam

jam paene te.ruit iisdem antiquis columnis. (Cicerone, ad Atticum. Lib. IV.

Epist. 16./ E cos pure per (pianto dichiarato da Appiano (Guerre civili.

Lib. II. e. 26 e da Plutarco fin Cesare, e. 29./ Ed era differente da quella

interamente costrutta di nuovo da Paolo Emilio con i danari avuti da Cesare,

come s'imprender ad indicare nella regione ottava, alla piale apparteneva.

Di essa basilica se ne hanno notizie per la prima sua edificazione in Livio

fLib. XI.. r. ol , in Varrone (De Lini/. Lai. Lib. IV. e. ) ed in Plinio (Nat.

/Hai. Lib. XXX K. e. \.j Diverse spiegazioni furono da ine esposte nella de-

scrizione del l'oro Romano pubblicata nell'anno 1815.

(li) Aspi-mas et Clemcns. Ilis coss. multa marnia et celeberrima /ionia,

facto su ut: iti est Capitolimi), forum Transitoriuni. (Cassiodoro, (romeo; e

Cotuloi/n tln/li impilai, ioni, pubblicato dall' l'cartlo, in Domiziano. Corani

antan r.ieitarit arili ni in Capitolili Custodi .lori, et forum (pioti
mine Scrrae

t'oratili". Sri-Ionio, in Domiziano, e. >. Muse scilo ac decimo semel eo abdi-

carli , drdirato prius foro, /pimi appellatile /'rrriiim
, (pio aribs M'nervae

tintili-nti or consiiript et maipufncntior. Sesto A, ini. \ ittorr, De ( uesar. c.\'.)

Statuas colossas rei pedeslres lualas, rei etpieslres diris imperalortbus in foro

Diri iSrreae, (pioti l'ransitornnn dicline, locarli. I.aiiiprtdio, in Alessandro

Sereni, e. 28.

(I
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il pontificato di Paolo V fu demolito il portico che era rimasto del

tempio situato nel mezzo di questo foro, sulla di cui fronte si leg-

geva la seguente iscrizione relativa ali imperatore Nerva:

IMP. NERVA . CAES. AVG. PONT. MAX.

TRIB. POT. II. IMP. II. PROCOS.

Questo tempio si giudica essere stato quello dedicato a Mi-

nerva o Pallade, che comunemente si pone in tale foro
; percui esso

si chiamava pure foro Palladio. Il nome poi di Pervio, o Transitorio,

gli
era stato dato, perch era lungo e stretto e serviva di trapasso.

Si soleva distinguere col nome Palladio in riguardo al suddetto

tempio di Minerva o Pallade, come si attesta da Marziale indican-

dolo vicino a quello della Pace (15). Il Palladio, che ne vide mag-

giori resti, pot concepirne la intera struttura, come lo dimostrano

i disegni tramandatici (16); dai quali chiaramente apparisce che non

potevano i descritti resti far parte con quei, che esistono ali arco

de Pantani, di un medesimo edifizio, come si pretese stabilire da

alcuni topografi. In un frammento dellantica pianta di Roma, esi-

stente nella Tav. V, e da noi distinto col N. XIX, ritrovai esservi

rappresentata la parte di questo foro che stava vicino al tempio di

Nerva, con 1 indicazione del luogo che serviva di trapasso. Sembra

quindi potersi dedurre dalla forma molto lunga, che aveva questo

foro, essere stato edificato nello spazio occupato da un tratto al-

quanto largo di qualche via antica, che anche foro dimandavasi,

come pure lo dimostra la denominazione di Transitorio che aveva

(15) Libcrtum dncti Lucensis quaere Secundum

Limino, post Paris Palladiumque forum.

(Marziale. Lib. I. Epigr. X)

(16) Palladio, Antichit di Roma. Lib. IV. Quindi eredesi opportuno di

esporre i seguenti altri documenti: Propter quod in foro Transitorio consti-

tutum est UH, sacrarium aliud, quod novimus hodieque quatuor portas habere.

(Servio, in Virgilio, Aeneid. Lib. VII. v. (07./ Tirou-o^o-j y.ul tojoOtgv

c.vto -

j ya/ua v rw sow to NS ii-i. v.o. vv Aiytrv.i cTw^uevov. 'Giovanni

l-ido, Di in, ns. Lib. IV. r. 1.
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conservato, per avere tale luogo continuato a servire di transito.

In questo foro si trovava, prima anche che Domiziano lo cingesse

con nobile cinta, il piccolo tempio di Giano Quadrifonte traspor-

tato da Faleria (17), e questo tempietto si dimostra, con alcuni

versi di Marziale, avere in tale localit le quattro sue fronti rivolte

ad altrettanti fori. Tutta l'architettura, che in modo assai probabile

pu dedursi tanto dalle reliquie superstiti, quanto dalle memorie

tramandateci, dimostrata ampiamente nella classe III della mia

opera sugli Edifizj di Roma antica. Pertanto duopo indicare che

coloro, che non hanno nessuna conoscenza dei monumenti antichi,

confusero in un solo edifizio le reliquie appartenenti al detto foro

di Nerva, con quelle proprie del foro di Augusto esistenti allarco

dei Pantani, che di seguito si descriveranno.

TEMPIO DELLA PACE. Il celebre tempio della Pace edi-

ficato da Vespasiano vicino al foro Romano, secondo quanto scrisse

Svetonio nella vita di lui, nel quale poi colloc tutto ci che egli

aveva raccolto d interessante ed i vasi d'oro tolti dal tempio di Ge-

rusalemme, si deduce essere stato pure vicino al descritto foro Pal-

ladio dai citati versi di Marziale, che indicavano il luogo in cui si

vendeva il suo libro (18). Nella additata vicinanza dei due nominati

fori non trovo luogo pi conveniente per situare questo tempio, di

quello corrispondente nel lato meridionale dello stesso foro Palladio

e dietro al tempio di Antonino e Faustina ed a quello di Remo,

ove precisamente vedesi un muro antico costrutto con buona opera

di pietre quadrate, il quale, trovandosi avere la stessa direzione

della cinla dell'anzidetto foro Palladio, pu stabilirsi con evidente

(17) Pervius exiguos habitabas ante Penates,

Plurima i/ua medium Homo tettimi ilei.

JSunc tua (insaieia vinuuntur Intuita tlotus,

ht
filiti

tot limiter*, Jane, t/uot urti
'/<'""

Marziale. Lib. A.
l'./inj.

"28.

tN I-Kit et intra tifarti (empiimi Paris fura fira.i
iiiaun. Svetonio, in

\ esjmtiano. e. '.).
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probabilit avere appartenuto alla parte posteriore della cella di

questo tempio. Siccome poi, secondo quanto si osservato poc'anzi,

alle quattro fronti del piccolo tempio di Giano, situato nel foro

Transitorio, dovevano corrispondere altrettanti fori, e dimostran-

dosi colla descrizione di Giuseppe Flavio che il tempio aveva intorno

un'area cinta (19), e con ci che ne scrissero Ammiano Marcellino

e Procopio conoscendosi che tale area si nominava anche foro di-

stinto tanto con il nome della Pace dal tempio che racchiudeva,

quanto con quello di Vespasiano dal suo edificatore (20), si viene

(19) Giuseppe Flavio, Guerra Giudaica. Lib. VII. e. 5; Plinio, Nat.

Hist. Lib. XXXV. e. 10 e, Lib. XXXVI. e. 7; Aulo Gellio. Lib. V. e. 21 e

Lib. XVI. e. 8.

(20) Urbis templum forumque Pacis. (Ammiano. Lib. XVI. e. iO.J E cos

colla seguente notizia si conosce non solamente che si dava al detto t'oro il

nome di Vespasiano, ma pure che stava vicino alla basilica Costantiniana

poc'anzi presa a descrivere: Horrea Piperataria ubi modo est basilica Con-

stantiniana et forum Vespasiani. (Catal. deef imper. Itom. edito daWEccardo,

in Domiziano.) Diverse notizie poi si hanno da Procopio Lib. IV. e. 21.)

Questo tempio col foro della Pace doveva essere uno dei principali edifizj di

Roma
5 poich fu da Vespasiano edificato con molta magnificenza servendosi

delle ricchezze che da prima possedeva, e che poco tempo avanti aveva ac-

quistate colla distruzione del regno dei Giudei: e similmente Cu da lui ornato

di pitture e opere scelte, siccome in particolare si trova descritto da Giu-

seppe Flavio (Guerra Giud. Lib. VII. e. o. Si crede per clic dopo il fatale

incendio, accaduto nel tempo die teneva l'impero Commodo, nella (piai

circostanza fu arso questo tempio, ed insieme con esso le molte ricchezze che

dentro erano state depositate (Erodiano. Lib. /: Galeno, Composi:, dei medie.

Lib. I. e. \), non venisse questo edifizio in seguito inai pi risarcito, e che

\i rimanesse semplicemente la sua denominazione alla localit, incili era

stato innalzato Nibby, del Foro romano e della Via sacra.) Per trovandolo

registralo in specie nei cataloghi dei regionari, ed anche nominato da Pro-

copio in tempi assai posteriori all'indicato avvenimento (Proenpio, duerni

Gotica. Lib. IV. e. 21
,

da credere che. se non l'u pi rislaurato. esistesse

nello slato di rovina che il fuoco lo aveva ridotto, sino ; (empi in cui

furono ordinati gli accennali cataloghi. Quindi e da osservare che al me-

desimo tempio della Pace doveva appartenere quel piedistallo sii cui si les-

sero le seguenti iscrizioni quantunque si dica dal Gl'utero, come le espose
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cos a confermare la posizione di questo tempio colla sua area o

foro in tale luogo; imperocch sarebbe mancato alla fronte meri-

dionale del suddetto tempietto di Giano, senza questo edifizio in

tale posizione collocato, un corrispondente foro per compire col

Romano, col Palladio e con quello di Cesare 1 intero indicato giro.

Nell'uno e nellaltro lato poi del tempio della Pace sembra che vi

fosse posta da una parte la biblioteca, nella quale i letterati tene-

vano le loro adunanze, e dall'altra parte il luogo ove si deposita-

vano dai particolari le loro ricchezze. Nello spazio occupato da uno

di questi luoghi sembra essersi edificata la chiesa dei ss. Cosma e

Damiano che vcdesi eretta sopra sostruzioni antiche. Esistono poi

a lato di questa chiesa ragguardevoli reliquie del muro costrutto

con l'opera quadrata, che racchiudeva larea intorno al tempio.

TEMPIO DELLA TELLURE. Succedeva nella stessa parte

(juel tempio cognito col titolo della Tcllure che si diceva edificato

nei primi anni della repubblica nettarea della casa di Spurio Cassio

che stava nel luogo denominato Carine, come si contesta da Livio,

alla pa<r. CCXXXIX. rinvenuto nell'anno 1517 vicino all'arco di Settimio

Severo, ove pot essere stato trasportato nei tanti sconvolgimenti accaduti

dopo la distruzione dell'impero romano:

PACI . AETEHNAK

l)()M\ S

IMI'. VESPASIANI

CAESAHIS . AV(i.

1 IBEHOIW MO. I l\ S

S\U\ M

l'Itili. S\C. IV MOK.

Onesta e la iscrizione che si lesse nella fronte del piedistallo. Nel destro lato

poi si lesse la seguente, mentre nel lato sinistro e nel posteriore slavano

scolpiti i ninni di moltissime [tersone che concorsero alla erezione di un

lai monumento dedicalo sullo il consolalo di L. Annio Basso e di C. Ce-

cina Pelo:

in Oli . \\ . K. ni ( .

i . \nmii . i:\ssu . ( co.

<
. 1 \l (IN \ . PAI III.
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Dionisio. Valerio Massimo, Plinio e Servio (21). Determinandosi cos

la situazione del medesimo tempio, sar pure con maggior certezza

stabilito quello tanto celebre presso gli antichi che era distinto col

nome Carine. Con alcuni passi degli atti dei ss. martiri si dimostra

il tempio della Tellure essere posto avanti a quello di Pallade, che

era nel foro Transitorio (22). Siccome poi nella parte anteriore del

tempio di Pallade stava il foro col tempietto di Giano, cos quello

della Tellure dovea essere collocato nella parte opposta verso la

chiesa di s. Quirico, la quale pare corrispondere al luogo ove stava

la chiesa di s. Salvatore, denominata in Tellure. secondo quanto

pu dedursi dalla pianta di Roma del Bufalini. Trovandosi quindi

indicato dal Palladio esservi stato dietro al tempio di Pallade un

muro curvilineo, come ancora ne rimangono reliquie, e come pure

si vede tracciato nel nominato frammento della pianta antica che

ho riconosciuto appartenere al medesimo tempio, giudico aver una

tal specie di apside fatto parte del portico che circondava il tem-

pio, come sta nella detta lapide indicato. E tale apside non poteva

appartenere alla cella del tempio; poich per tale luogo doveva

passare tanto la via che veniva dal loro Transitorio, quanto 1 altra

che costeggiava la cinta del foro di Augusto ove doveva coincidere

il clivo denominato dell Orso nel medio evo e dagli antichi Urbio

<> altro simile nome. Questo tempio sembra che dovesse avere la

(21) Dirutas publice aedes, ea est area ante Telluris aedent. Livio. Li-

ro IL v. 41; Dionisio. Lib. Vili. e. 79; Valerio Massimo. Lib. VI. e. 3. 1 v

Plinio, Nat. Ilist. Lib. XXXIV. v. 14. Carinav sani aedi/cia f'avta in cari-

narum moda), quae crani circa templum Telluris. Servio, in Virgilio, Acneid.

Lib. Vili. r. 361 J

(22) Clementianus praecepit ci caput amputar i ante templum in Tellure,

corpusque eius proiici ante Palladis aedem in locum supradictum. Atti di

s. Gordiano. Et adduxit beatum Cornelium, quem tamen jussit sibi praesen-

tari cum praefecto Irbis in intcrludo fin Tellure) noctu ante templum Palladi*.

'Anastasio, in s. Cornelio. Cuius corpus jussit jactari ante elirum f'rsi in

platea ante templum Palladi*. 'Atti di a. Crescensiano; Nardini, Roma antica.

Lib. III. r. 14.
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forma rotonda assegnatagli, per essere stato alla Tellure, ossia

alla Terra, dedicato, come in simil modo si praticava dagli antichi

a riguardo di Vesta: ma doveva per essere di una ragguardevole

ampiezza; perch serv alcune volte, come quello della Concordia,

per le riunioni del senato (23).

TEMPJ DI GIOVE E DI LAVERNA. In prossimit del de-

scritto tempio della Tellure due piccoli tempj si conoscono essere

stati collocati dal frammento dell antica pianta di Roma esistente

nella Tav. XIII e da noi distinto col N. XXII, in cui sta scritta una

parte dell indicazione del luogo in cui era collocato il tempio della

Tellure in tel con accanto il piantato di due tempj, aedes,

congiunti col mezzo di tre arcuazioni. Situando quanto vedesi rap-

presentato nel frammento in tale localit, si trova che alla cella di

uno di questi tempj appartenevano le mura costrutte con pietre

quadrate, che reggono la torre denominata dei Conti. In alcuni

scavi poi fatti negli anni scorsi in quel d intorno si trovarono varj

resti di parti architettoniche, che dovevano appartenere alla strut-

tura dei medesimi tempj. E da osservarsi che lungo il muro della

cinta del foro Transitorio stava un portico formato da colonne,

come si vede indicalo nel nominato frammento; e quindi si deduce

che la indicazione in tellure, segnata nella lapide, non risguar-

dava il tempio, ma il luogo in cui stava situato; e perci non pu

riferirsi ad alcuno dei due tempj disegnati nel medesimo frammento,

(23) Por quanto concerno la forma rotonda proscritta tanto por i tempj

di Vesta, che a (mei della Terra o Tellure, si; no deducono notizie da Ovidio

'Fasti. Lib. VI. r. 265-295,1

,
da Pesto (in rotundam aedem Vestaci, da Servio

(in Virgilio, Aeneid. Lib. IX. r. 408y', da Dionisio (Lib. IL e. 65/ e da Plu-

tarco in JSuma. e. 1 I. Por (pianto poi relativo alle adunanze solite tenersi

nello stosso tempio della Tellure, dichiarato principalmente da Cicerone

Filippica /.e. 1. Altre notizie poi sono esposto dal medesimo oratore sul

tempio stosso della Tellure De Nat. Deor. Lib. III. e. 20, De Arusp. Resp.
e. 10 ed Fpist. (iti Qui ut. lini. Lib. III. e. 1. 4. Da queste notizie si conosce

che orasi dal medesimo Cicerone aggiunto al tempio un armamentario e che

era stato da Ini fediti/io ristabilito.
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mentre il tempio della Tellure doveva essere situato verso il colle.

Non pu credersi poi che alcuno dei medesimi due tempj e prin-

cipalmente quello che corrispondeva alle reliquie esistenti sotto

la torre dei Conti, che fosse stato quello della Tellure anzidetto,

come comunemente si crede; poich tanto per la forma rotonda

prescritta per i tempj dedicati alla Tellure, quanto per avere qucl-

ledifizio servito per le adunanze del senato, non poteva convenire

il piccolo tempio perittero che soltanto si trovava avere una ri-

stretta cella quale anche determinata dalle reliquie superstiti.

Quindi per attribuire ai medesimi tempj una pi probabile corri-

spondenza, escludendo quelle dei tempj del Sole e della Luna, di

cui non se ne trovano autorevoli memorie, solo pu credersi l'uno

avere corrisposto a quel tempio di Giove che registralo in questa

regione, considerando per la indicazione di Statore posta nella

Notizia come un aggiunta successivamente fatta in tempi moderni;

giacche il vero tempio di Giove Statore slava certamente su alcuna

parte del Palatino che non poteva mai essere compresa nella re-

gione quarta. L altro poi pu stabilirsi aver corrisposto a quel tem-

pio di Laverna che sino dal tempo Iella repubblica fu stabilito nel

medesimo luogo denominato in Tellure (24).

TIGILLO SORORTO. Bench quel trave, sotlo al quale fu

fatto passare il superstite Orazio per purificarlo del delitto com-

messo nell uccidere la sorella, e perci distinto con L'enunciato ti-

tolo, appartenga a memorie pi vetuste di quelle prese ora a con-

siderare; pure vedendolo registrato nei surriferiti cataloghi come

evidentemente esistente ancora sino negli ultimi tempi dell impero,

ci porta a farne menzione, ed indicarlo essere stato situato precisa-

mente a poca distanza dellanzidetto tempio della Tellure; poich

(21) Ln sussistenza del tempio di Laverna. nel luogo dello in Tellure,

si determina quasi unicamente dal seguente frammento degli antichi libri

pontificali illustrati dal Dodwcl: e. titimvs ai:i>. im.. myi.tavi eamos ovod

;\im:m vi-:\!>u>iss[-:vr i'opveo non iysim.ciam de i>ecyni\ m\ ectatitia cixia

i:\thy(i\ \u niiAuis iwir.wv. 'Pmvect. Accail. Appemd. p. 6B5.
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s dice in particolare da Dionisio che stava in quell angusta via che

metteva nel luogo detto Carine venendo dal vico Ciprio, e che nel

luogo stesso stavano eretti due altari l'uno consacrato a Giunone

sopranominato perci Sororio e I altro a Giano detto pure dalla

circostanza Curiazio (25).

CASA DI POMPEO. Vicino al descritto luogo, ma alquanto

pi vicino al Ceroliense e precisamente su quella elevazione che

corrisponde nella parte posteriore della gi descritta basilica di

Costantino, la quale posizione si comprendeva pure nell'anzidetto

luogo denominato Carine, doveva esistere quella casa, come pre-

cipuamente si conosce da Svetonio, che Pompeo possedeva nello

stesse Carine. Soltanto in tale luogo elevato pu credersi avere

esistito la stessa casa; perch dicendosi essere stata di seguito pos-

seduta dall imperatore Gordiano, doveva essere ampia e collocata

in luogo distinto, come quello sovraindicato. E nelle vicinanze

dello stesso luogo doveva pure esistere la casa dell imperatore Bal-

bino, che si dice eziandio situata nelle Carine (26).

SUBURA. Nel piano compreso in questa regione, posto sotto

la parte dell Esquilino, su cui sta eretta la chiesa di s. Pietro in

V'incula, si trova un luogo denominato la Subura, il quale sembra

aver conservato la posizione della antica localit distinta con Io

(*2o) "V.ZTI O' Vi Ty (TTSVWT&i T' ySOOvTt C/.~ K0tVJJS zrto ~oU E'Tt TV

Ku.Tptov icjyjju.i-jf)iz (yrsvw.Tv, i'jjy. di tz Swuot uivovat'i oi tte lo^ujvr?, stai

gv/ov \ir.ep
v.-j-'Wi -i-y.Tv.i ouai ~ol;

-j-zty.fj
sc).fl/wv Toi'/pii vcppocf/tvov, o yt-

j-'j.i TiZ: -rtoTiv w.p v.z^
v. )./;;. xa).ouusvov t/j 'Pmixkizj; dioi/.rM ZxjIo e?s)/j>/jj.

Dionisio, Lib. III. r. 22; Livio. Lib. I. e. 26 : Festo, in Sororium TigiHum.)

(2(5) Jiomam reversus, deducto in forum flio Druso, statini e Carini* ac

Pompeiana domo Esquilias in Itortos Maecenatianos transmigravit. [Svetonio,

in 'libmo. r. lo. Lenaeus, Pompei Magni libertus Docuitque in Ca-

rini*, ad Telimi* aedem, in qua ree/ione Pompciorum donni* fuerat. Idem, De

illusi. Ora nini. I.ih. I. e. 1 >. l'or Ir altre pertinenze della stessa casa di Pom-

peo si \eda Vellejo Internilo Lib. II. e. 77/', Dione (Lib. XL/V. e. 22 e

Lib. XL \ III. e. 38
, Appiano Guerre civili. Lib. II. e. 12(> , Aurelio Nidore

\ir. illusi, e. K'i e (inlio Capitolino 'in (ordiano I. e. .'{, ed in Balbino.
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stesso nome, che faceva parte della prima delle quattro regioni

stabilite da Servio, e che si trova registrata in questa regione nei

surriferiti cataloghi. Il Nardini, vedendola annoverata pure nella

regione seconda nei cataloghi attribuiti a Rufo, ha cercato di dimo-

strarne un traslocamento (27) : ma tale circostanza pare non potersi

bene adattare colle altre cose che si riferiscono a questa localit : e

la variet di vederla registrata in diversi luoghi dai regionari deve

credersi derivata dall'esser situata nel contine delle nominate due

regioni. Nelle lapidi poi della pianta antica di Roma si trova dise-

gnata da un frammento, posto nella Tav. IY e da noi distinto col

N. XVIII, T indicazione della Subura, con una parte di nobile fab-

brica composta da un peristilio di colonne, che deve aver apparte-

nuto ad un qualche edilzio situato in tale localit: ma non pu de-

terminarsi I uso preciso a cui esso era deputato. Siccome poi il luogo,

distinto con 1 indicato nome, costituiva una delle parti pi nobili

della citt nei tempi anteriori all'epoca ora particolarmente consi-

derata, ed anzi con il medesimo nome era distinta la prima delle

quattro regioni di Roma che si conservarono evidentemente sino al

tempo di Augusto, come si deduce da Varrone; cos si preso lo

stesso luogo a considerare nelle precedenti esposizioni. E limitan-

doci a quanto spetta allepoca imperiale, giover il ricordare, senza

(27) Nardini, Roma antica. Lib. Ili e IV. Dal tempo di Servio, in cui

gi era stabilita la localit chiamata Subura. a venire sino agli ultimi anni

dell" impero, nei quali ancora si conservava una tale denominazione, essen-

dovi trascorso gran tempo, ed essendosi nella citt eseguite infinite variazioni,

ne venne che i confini della Subura antica dovettero essere pure in alcune

circostanze variati, e distesi evidentemente di pi di quanto erano stati pri-

mieramente stabiliti} quindi che seguirono eziandio differenti indicazioni,

che ora rendono dubbiosa la sua vera situazione : e pu ancora credersi che

si sia inoltre estesa dal luogo poc'anzi indicato, sino nel piano posto sotto

al lato meridionale dell' Esquilino. ove faceva parte della regione seconda,

come si trova registrato nel catalogo volgarmente attribuito a Rufo, bench

per altra parte fosse inclusa in questa regione: perci si deduce che non un

tal traslocamento della Subura sia accaduto, ma bens che sia stata questa

pi estesa di quanto fu creduto.
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per poterne determinare le precise posizioni, che eranvi diverse

nobili case, le quali sono in particolare ricordate da Marziale indi-

cando essere la parte della citt pi clamorosa, ed anche da Sveto-

nio si conosce avervi primieramente abitato Cesare (28). Infatti nel

surriferito frammento dell antica pianta di Roma vedonsi tracciate

alcune parti di nobili fabbriche decorate con molte colonne.

VIGO SCELLERATO E VIRBIO. Per il descritto luogo, detto

i Tellure, passava la via antica, che, venendo dal foro Romano per

lo spazio occupato dal foro Transitorio, giungeva al vico Cispio; a

capo del quale, voltando a destra per il clivo Yirbio, detto altri-

menti Orbio, Tullia fece passare il carro sul cadavere di Servio suo

padre; percui tale luogo fu da questa atrocit chiamato Scellerato.

La stessa localit, sotto il nome di vico Scellerato, registrata in

diverse altre memorie, e sembra che si trovasse in circa nella si-

tuazione della via moderna della Madonna dei Monti, da dove, ri-

volgendosi a destra, doveva trovarsi il clivo Yirbio, per il quale si

saliva sulla parte dell Esquilino chiamata Cispio, ove stava la casa

di Servio che nel seguito si descrive (29;.

VICO SANDALARIO E TEMPIO DELLA FORTUNA SEJA.

In un altro frammento della medesima pianta antica di Roma, esi-

stente nella Tav. IV e da noi segnato col N. LII si trova scolpita

(28) Dai seguenti due versi di Marziale particolarmente si dedure es-

sere stati la Subura molto abitata e perci da lui detta clamorosa:

l)um tu forsitan inquietus erra*

( lamosa, Juvenalis in Suburra.

Marziale. Lib. XII. Epig. 18.

l'.d in conferma di rio lo stesso Giovenale ne dava un cenno dicendo:

fyo vel Prochytam praepono Suburae

(Giovenale. Lib. I. Sat. 3. r. o.

Ma poi da Marziale se ne hanno altre notizie (Lib. IL Epig. 17, Lib. VI.

Epig. 66, Lib. VII Epig. 31, Lib. IX. Epig. 19 e 38, Lib. X. Epig. 91 r

Lib. XII. Epig. 3 e 21. K cos pure da Svetonio hi Cesare, e. 46; nell'indi-

care avervi abitato primieramente Cesare.

(29i Le pi importanti notizie sui riferiti vici si hanno da Livio 'Lib. I.

r. 49 , da Dionisio ;Lib. IV. r. 39 e da Festo in Scrlrratm virus.'
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una parte del vico Sandalario, nel quale dovea corrispondere quel-

lApollo Sandalario che vedesi registrato in questa regione nei sur-

riferiti cataloghi: ma in qual luogo della regione stesse questo vico

non ben cognito. Per dalle cognizioni che si traggono dalla lo-

calit occupata da questa regione e da quanto vedesi tracciato nel

medesimo frammento, pu stabilirsi avere il suddetto vico corri-

sposto nel mezzo della parte della regione, posta tra 1 Esquilino ed

il Quirinale, ove vicino doveva trovarsi il tempio della Fortuna

Seja accennato in una iscrizione risguardante lo stesso vico (30),

con tutte le case tracciate nel frammento medesimo; perciocch

il suddetto tempio vedesi da Plinio indicato essersi compreso con

(30) Sull'Apollo Sandalario se ne hanno notizie da Svetonio fin Augusto,

e. 57,' e del vico da Aulo Gellio fLib. XVIII. e. LJ Per quanto si legge nella

seguente iscrizione antica, riferita primieramente dal Panvinio, si cercalo

di dimostrare essere stato questo vico vicino al tempio (iella Fortuna Seja

eretto da Servio Tullio ed incluso quindi da Nerone nella casa Aurea: Hoc

construxerat aedein Fortunac, quam Ledam appellant, a Servio rege sacratemi,

Aurea domo complexus. (Plinio, /list. Nat. Lib. XXXVI. e. -d.J

GERMANICO . CAI-SARI-
COS.

C. KONTEIO . CAPTIONE

KAL. IVN.

SEIAE . FORTVNAE . AVG.

SACR.

SEX. F0NTE1VS . C I,. TROPH1MVS

(;\. l'OHJ'EIVS . CN. h. NICEPHORVS

MAO. VICI

SWDAIUU . REG. ini.

ANM . XVIII. I). 1).

Siccome il suddetto tempio della Fortuna Seja si soleva porre presso il Pa-

latino, cos il vico Sandalario si stabiliva essere stato nella \ia che ora dalla

Meta sudante si dirige all'arco di Tito. (Panvinio, De urbis Romac. Regio IV.)

Ma ora conoscendosi chiaramente essere ivi passata, dopo la edificazione del

(empio di Venere e Koma, la via Sacra, si rende insussistente tale opinione,

e similmente non resta precisamente determinata la situazione dell" indicato

vico Sandalario. In seguito per delle surriferite notizie, sul luogo occupato

dal tempio della Fortuna Seja. deve credersi avere corrisposto in vicinanza

del tempio della Pace.
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molte fabbriche nell'Aurea casa che dalla parte dell' Esqulino che

sovrastava ali anfiteatro Flavio ove poi si edificarono le terme di

Tito, come si dimostrato nella regione precedente, si estendeva

sino nella piccola parte del medesimo colle che comprendevasi in

questa quarta regione, ove doveva trovarsi il vestibolo della stessa

casa occupato in parte da Vespasiano per edificare il tempio della

Pace. Si in tale luogo che doveva esistere il gran colosso di Ne-

rone, che fu posto primieramente in adornamento del vestibolo

della suddetta casa Aurea e poscia trasportalo nella via Sacra ed

infine avanti l'anfiteatro Flavio, come fu gi indicato. Cos il detto

vestibolo veniva a trovarsi quasi di prospetto a quello proprio del

Palatino, che stava a lato dell'arco di Tito.

BAGNI DI DAFNE ED ALTRE PARTICOLARIT DEL-

LA REGIONE. Sui bagni che coUenunciato titolo sono registrati

nei surriferiti cataloghi, e sulle edicole, vici ed altre particolarit

attribuite alla stessa regione, non si possono determinare alcune;

positive notizie che siano di ragguardevole importanza per questa

indie azione topografica. Laonde porremo termine colf accennare

che la disposizione in generale stabilita a riguardo della posizione

occupata dai monumenti, presi a considerare, contestata dalle

memorie che si hanno del medio evo (31).

(.i\) Sui ba^ni di Dafne qualche notizia pu aversi da Marziale Uh. III.

Epist. ri : ma sempre indeterminatamente. Sullo stato in cui si trovava pre-

sentare la stessa regione nel medio evo a riguardo degli antichi monumenti

superstiti, se ne rinviene una indicazione in quelle notizie cognite col titolo

dell Online llomano. incili per la parie occupala da questa regione si ac-

cenna essersi passato per i seguenti luoghi, che corrispondeva dall'arco che

mel(e\a nel l'oro Transitorio sino all'anfiteatro Flavio, percorrendo la via

Sacra: Striniti rat ardui Si frac intcr teinplum ciiisdem Dcae ti leniphun .Inni,

ascendi! ante .isi/linu per sdireni, ubi cicidit Simun Maqnus invia Irinpum

Itamiih: pernii sub ami trnonpitali 'Vili il Vespasiani, </ui rmatur Septem

Lucerna rum: dcscaiil't ad Metani sudautem ante triiunphulan amint Constali-

tnu: recluians inumi lucra ante anipliit/ieatruin il per sa nelani nani insta

Calnsseum rcrertttur ad Latrrannm. Orda Hinn.: Mabilton, Mas. /tal. Tom. II.

p. i:j.)
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REGIONE V.

E S Q U I L I E.

CURIOSUM URBIS

Regio Quinta. Exquiliae

continet lacum orfei, macellum liviam, nymfeum alexandri,

COHORTES II VIGILUM, HORTOS PALLANTIANOS, HERCULEM SYLLANUM,

AMPHITHEATRUM CASTRENSEM, CAMPUM VIMINALEM SUBAGER, MINER-

VAM MEDICAM, ISIDEM PATRICIAM. VICI XV, AEDES XV, VICOMA-

GISTRI XLVIII, CURATORES II, INSULAE IIIDCCCL, DOMOS CLXXX, HOR-

REA XXII, BALNEA LXXV, LACOS LXXIIII, PISTRINA XV. CONTINET

PEDES XVDC.

NOTITIA

Regio Quinta. Exquiliae

continet lacum orphei, macellum liviani, nympheum divi ale-

xandri, COHORTEM SECUNDAM VIGILUM, HERCULEM SULLANUM, HOR-

TOS PALLANTIANOS, AMPHITHEATRUM CASTRENSEM, CAMPUM VIMINA-

LEM SUBAGER, MINERVAM MEDICAM, ISIDEM PATRICIAM. VICI XV.

AEDICULAE XV, VICOMAGISTRI XLVIII, CURATORES II, INSULAE IIIDCCCL,

DOMOS CLXXX, HORREA XXII, BALNEA LXXV, LACOS LXXIIII, PISTRI-

NA XV. CONTINET PEDES XVDC.

La regione quinta, detta Esquilie dal nome che ebbe il colle

su cui trovavasi in gran parte collocata, si stendeva dalla valle,

che giace tra il colle Viminale e quella sommit settentrionale

dell' Esquilino che era distinta col nome di Cispio, e dalla porta

Viminale, esistente nel mezzo dellagere di Servio, ove vicino do-

veva trovarsi il campo Viminale, detto perci sotto lagere. giun-

geva sino a quella parte delle mura di Aureliano, in cui compren-

devasi 1 anfiteatro Castrense, che si trova appropriato alla stessa

regione. E se la misura dei quindici mille e seicento piedi, che
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fu assegnata al suo perimetro, non si rinviene poter convenire a

tanta estensione, si dovr credere che il medesimo anfiteatro fosse

stato aggregato per aggiunzione posteriore al suo ordinamento, e

forse soltanto quando tale parte della citt fu cinta dalle mura di

Aureliano; mentre per lavanti il luogo, in cui si trova esistere lo

stesso monumento, non poteva essere compreso in nessuno dei

perimetri primieramente stabiliti alle regioni prese a descrivere.

Escludendo adunque tale protrazione impropria, il suolo, in cui si

trovano esistere gli edifizj registrati nei surriferiti cataloghi, si ri-

conosce potere essere contenuto nel prescritto perimetro.

CASA DI SERVIO. Imprendendo a considerare quella parte

della regione che corrispondeva nella estremit settentrionale della

precedente in vicinanza del celebre luogo denominato la Subura,

si trova elevarsi quella sommit dell Esquilino che era distinta con

il nome Cispio, ove metteva il clivo Urbio o Vibio, che diramavasi

dal vico Ciprio, ed ove corrispondeva il vico Scellerato, come gi fu

accennato nella indicata precedente regione. Ed nella stessa parte

del colle Esquilino che doveva esistere la casa di Servio Tullio, in

vicinanza della quale accadde il ben noto avvenimento che dette il

nome al suddetto vico Scellerato. Ed infatti tale casa si trova in

particolare da Solino indicata essere stata posta sull Esquilino sopra

al clivo Urbio o Virbio. Sul medesimo colle Esquilino, ma per in

quella parte, che era distinta con il nome Oppio, doveva essere

posta la casa di Tarquinio Superbo, la quale, secondo lo stesso sto-

rico, si diceva corrispondere sopra al clivo Pullio in vicinanza del

luco Fagutale, nel quale era un sacello consacrato a Giove sopran-

nomato perci Fagutale che stava, secondo Varrone, sulIOppio (1).

(t) Servili* Tullms Esquiliis supra clivum Urbium Tarquinius Su-

perbis et ipse Esquiliis supra clivum Pullium ad Fagutakm lucum. (Solino,

Polyst. e. 1. Per quanto concerne tanto il vico Ciprio che il vico Scellerato

col clivo \ irbio o Urbio. gi accennato nella regione precedente a riguardo

del luogo detto in Tellure, dal (piale doveva avere principio il clivo Virbio.

si \cda Livio 'Lib. I. e. 48', Dionisio Lib. IV. e. 39 , Varrone (De Lini).
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Rimangono diverse reliquie di opere di sostruzione nel luogo me-

desimo ; per non sembrano esse di tanta vetust da potersi appro-

priare ad alcuna delle case reali, ma bens a qualche altra fabbrica

eretta posteriormente.

ISIDE PATRIZIA. Con questa indicazione, come registrata

nei surriferiti cataloghi, pu intendersi solo alcun sacello consa-

crato ad Iside che si trovava posto a capo del vico Patrizio, in

egual modo di quanto era praticato negli altri vici della citt. Sul

medesimo particolare sacello nulla pu determinarsi con sicurezza

dalle memorie che ci furono tramandate; ma sul vico, egualmente

denominato Patrizio, molte notizie si rinvengono. E primieramente

conoscendosi dal commentatore di Fcsto che sotto il regno di Ser-

vio Tullio vi abitavano i patrizii, i quali erano in tale posizione

tenuti soggetti dai luoghi superiori, e palesamente da quello su

cui lo stesso re aveva la sua casa, si viene cos a stabilire avere il

medesimo vico corrisposto nella valle sottoposta alla indicata parte

dell' Esquilino distinta col nome Cispio, ove in circa attualmente

transita la via ora denominata per una parte Urbana e per altra

parte di s. Pudenziana (2). Si contesta tale corrispondenza tanto

Lai. Lib. V. e. 159j e Fcsto fin Orbius clivus et Scelcratus vicus . Parimenti

per quanto concerne il clivo Pnllio si veda Varrone nel luogo citato ove dice:

simili, de, causa Pulius et Casconius, quod ab bis viocuris dicuntur aedi/itati.

E il luco Fagutale pure dal medesimo Varrone si dimostra posto su quella

parte dell'Esquilino ch'era distinta col nome di Oppio: Oppius mons princeps

Esquilis ouls lucum Fagutalcm. De Ling. Lat. Lib. \. e. 60.) E cos dal me-

desimo scrittore si dimostra esservi stato nel luogo stesso un sacello consa-

crato a Giove Fagutale: Fagutul a fugo male ctiam Jovis Fagutalis, quod ibi

sacellum oc. cit. Lib. V. e. 152. E lo stesso dichiarato da Plinio fAat. llist.

Lib. XVI. e. 15 e da Fcsto e dal suo commentatore Paolo ut Septimontio.

Siffatte memorie sono prese a considerare ampiamente nella esposizione rela-

tiva all'epoche precedenti, alle piali si riferiscono, e che si possono solo con

pi chiarezza spiegare.

(2) Patricia* vicus Roma dictus co, quod ibi patriciis liabdavcrunt iu-

bente Servio Tullio, ut, si quid molircntur adeersus ipsum, ex locis superio-

ribus opprimerentur. (Paolo, in Festa. Patricius vicus.)
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con una iscrizione antica rinvenuta in vicinanza della chiesa di s. Pu-

denziana, in cui si fa menzione del vico Patrizio, quanto con la

notizia esposta da Anastasio con cui si dichiara essere stato dal

pontefice s. Pio I ad istanza della beata Prassede dedicata la chiesa

nelle terme di Novato nel vico Patrizio in onore di s. Pudenziana

di lei sorella (3). duopo per osservare, a riguardo del suddetto

vico Patrizio, che ne esiste una indicazione nel frammento delle

lapidi capitoline che porta scritto patricivs, e che esiste nella

Tav. IX e da noi esposto al N. XX.

TERME DI NOTATO. Quelle terme anzidette, in cui si dico

essere stata stabilita la chiesa di s. Pudenziana, e che erano dette

di Novato, senza potere contestare con altri documenti siffatta de-

nominazione, sussistendo tuttora la stessa chiesa, si viene a cono-

scere la vera posizione nel medesimo luogo, e nel tempo stesso

contestare la indicata corrispondenza del vico Patrizio nella via

moderna che ora riceve in parte il nome dalla medesima chiesa.

Vedendo poi in alcune versioni della esposta notizia di Anastasio.

(3) S. VAL. MESSALA V. C. PR AEFEOTVS VREI SPI.ENnOlEM PVBLICVM

IN VICO PATRICK) VICTORIAE ET FIERI ORNAR1 PROCARABIT. (GrutCTO. Po(J. CLXX1V.

N. 9. lomae ad s, Pudentianam. Quindi da Anastasio si riferisce: lite ex

ror/atu beatele Prassedis dedicavit ecclesiam thermos Novati in rivo Patriot

in honorem sornris siine sanctae Potentianae. Anastasio, m s. Pio I. Dal

medesimo bibliotecario si conosce che il pontefice s. Cleto era della regione

stessa del vico Patrizio. Parimenti si accenna dal medesimo scrittore avere il

pontefice Leone Ili dedicato alcuni oggetti sacri nella basilica del beato Ar-

cangelo che stasa nel \ ieo Patri/io. Con minore chiarezza poi pu appro-

priarsi (pianto da egli si accenna nella vita dello stesso pontefice a riguardo

della chiesa ili s. Andrea apostolo, che si diceva in Cataharbara patrizia;

poich tale indicazione esposta in vario modo, ne si pu appropriare al

vicu Patrizio: pero sj conosce che tale chiesa esisteva in vicinanza della ba-

silica Liberiana, cine a poca distanza dal medesimo luogo. Su ili tale vetusta

basilica cristiana . denominata in Cataharbara e
pi propriamente Siciniana.

si veda il Capitolo I della mia epera siili Architettura pi propria dei tempj

cristiani, uve ne viene dimostrala la su,, l'urina alla lav \\. ed anche la

sua vera situa/ione

!"
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sullo stabilimento della stessa chiesa fatto dal ponteliee s. Pio I,

indicato pure essere le stesse terme in allora gi pi in uso, la

qual epoca corrisponde ali impero di Antonino Pio, e d'altronde

per altre notizie conoscendosi che ove fu dedicata la stessa chiesa

non esisteva la fabbrica delle terme anzidette, ma la casa di Pu-

denle senatore romano padre delle due anzidette sorelle, si viene

cos, concordando le varie notizie, a poter dedurre che le terme

indicate non fossero, per la loro poco conosciuta esistenza, di rag-

guardevole ampiezza e forse soltanto contenute in bagni privati, e

che tale fabbrica fosse compresa o almeno attenente alla casa di

Pudente (4).
E certo poi che nella casa, situata a lato della detta

chiesa, ho potuto riconoscere la esistenza di diverse rovine che

dimostrano avere appartenuto precisamente ad una fabbrica del

tempo degli Antonini, alla quale epoca si appropria tanto la casa

di Pudente che le terme di Novato. Ed in questi ultimi tempi, vo-

lendosi fare alcuni lavori nella casa, gi appartenente alla famiglia

Volpato, si scoperta un ampia scala che, dal piano inferiore del

vico Patrizio, metteva sulla parte superiore dell area occupata dal

medesimo edifizio; e sono ancora visibili nei sotterranei della stessa

casa grandi opere di sostruzioni antiche.

TERME OLIMPIADI. Nel lato meridionale dell indicata si-

tuazione, e precisamente ove esiste la chiesa di s. Lorenzo detta in

Panisperna, si sogliono collocare le tenne denominate Olimpiadi

senza pure potere contestare con autorevoli documenti la deriva-

zione di un tal nome, n la precisa epoca della loro edificazione (5).

() Rogavit Pium episcopum ut thermas Novati, quac jam in usum non

crani, ecclesiam dedicarci. (Alti di s. Prasscde, scritti da s. Pastore]

(o) La indicata sussistenza dello terme Olimpiadi nella chiesa eli s. Lo-

renzo in Panisperna, dedotta principalmente dai ben cogniti atti del mar-

tire s. Lorenzo, nei quali leggesi che esso fu arrostito sopra una graticola

di l'erro nelle suddette terme, ove poscia fu dedicata in suo onore la chiesa

tuttora esistente. .Ma se si dovesse prestar lede alla seguente iscrizione, che

fu rinvenuta nella chiesa stessa, si dovrebbe credere che le suddette volgari
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Ci che di positivo si pu stabilire si che tanto in vicinanza della

stessa chiesa, quanto su tutta la parte del colle Viminale, che cor-

risponde dietro alla stessa chiesa, si rinvengono reliquie di una

grande fabbrica che si trova disposta in forma termale, come pure

ci vedesi contestato da quanto registrato nella pianta di Roma

del Bufalini, ed anche dai disegni del Palladio compresi nella ben

nota pubblicazione sulle antiche terme dei romani; poich in essi

si espongono alcune parti di tali fabbriche non distinte da alcun

titolo, le quali sembrano essere state precisamente dedotte dalle

suddette reliquie.

TEMPIO DI DIANA, BOSCO, COL TEMPIO DI MEFITE

E CASE DIVERSE. La fabbrica pi cospicua, che corrispondeva

verso il vico Patrizio, doveva essere quel tempio consacrato a

Diana, nel quale non era permesso entrare gli uomini, come lo

assicura Plutarco nel dichiarare tale tempio posto nel suddetto

vico 6 : ma poi non rimangono autorevoli notizie per determinare

la sua precisa posizione. Per da quanto pu dedursi da alcune

memorie del medio evo sembra potersi stabilire esser stato situato

denominazioni Panisperna ed Olimpiadi fossero una sostituzione di Perpernia

ed Elpidc; poich leggonsi in principio di tale iscrizione precisamente questi

due nomi:

l'IW'URMl HELPIDI

(OMU'.l OP11MAE

PI1SSIMAE

SEX ALUll.l\S

MM'.IMS

pekmissn vi'hicti

AMI! 1

I.. CMMI.IV- l.

Grutiro. Pai]. DCCCXIV. X. 9. dal Mazoclti. Ma india poi di positivo pu

su di ci stabilirsi, come pure nelle altre opinioni esposte dal Martinelli, dal

Nardini e da altri scrittori. Alcuni ritrovamenti falli in tal luogo sono esposti

indie memorie di Flaminio \ acca al N. 8.

(ti) Aia ~i -ou/hj 'j-j'wj -j 'V'o'j.r, -yj.r'tij 'Airv.too; . il; y.vov tv sv tc.j

///.'/ w/iv-j list 7 ',{/.'/< -77V.jt'.j y.j'j'r.: ja i't.n'Mlu. Plutarco, Ollt^l. fittili, e. '5.
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nella parie superiore del medesimo vico che corrispondeva assai

da virino alla basilica Liberiana. E verso la stessa parte doveva

pure essere collocato il bosco con il tempio di Mefite; perch da

Festo, nel dichiarare la provenienza del nome Cispio dato alla

indicata parte dell Esquilino, che pure effettivamente corrispon-

deva verso il vico Patrizio, dimostrava che nella stessa regione

stava il tempio anzidetto di Mefite (7). La stessa parte del Cispio,

che sovrastava al vico Patrizio, si trova ora occupata dalle fab-

briche erette in particolare lungo la via Graziosa, tra le quali ri-

mangono reliquie di antichi edifizj e precipuamente verso la sua

parte superiore, ove si indicato dover esistere il tempio di Diana.

E nella sua parte media, corrispondente sotto al monastero delle

Turchine, si rinvenuto ultimamente la parte posteriore di una

nobile casa edificata o negli ultimi tempi della repubblica o nei

primi dell impero, come pu chiaramente dedursi dallopera mu-

raria in essa impiegata, che assai simile a quella posta in uso nel

teatro di Pompeo ed in altre fabbriche dei romani di quell epoca.

Tale scoperta si rese importante per le pitture che adornavano

una specie di cripta, e che si conobbero rappresentare quelle pe-

regrinazioni di Ulisse che sono particolarmente descritte da Omero

nei libri decimo ed undecimo. Prendendo in considerazione tanto

lepoca, in cui venne costrutta la della casa, quanto la convenienza

delle indicate pitture, porterebbe a riconoscervi la sussistenza di

quella casa che aveva Virgilio sull Esquilino in vicinanza degli orti

di Mecenate, come si dichiara dal Donato nella sua vita (8 ; poich

si trova infatti la detta posizione corrispondere non molto lontano

dal luogo dell Esquilino in cui stavano gli orti di Mecenate; ed

(7) Similiter Cisitum a Laico Cispio Anaynino, qui ejusdem rei causa

.uni purtem Esquiliaruin, quae inni ail vicum Patriciiun versiti,, ni qua re

jione est aedis Me/itis, tuitus est. (Festa, in Septimontio.i

(S) Possedit prope ccnties seslerttam, ex hbcralttalibus aniicoruiii, tiabtut

(pie domani Homac ni Ilsquiliis in.it a hortos Maecenatis. Donato, mila cita

di \
icipliu

f
.

il
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inoltre da osservare che coli epoca corrisponde pure la detta

convenienza in favore di tale pertinenza per a\ere Virgilio ricono-

sciuto Omero come suo maestro ed imitatone il detto poema nella

sua Eneide; ma poi non si hanno altri autorevoli documenti per

contestare siffatta pertinenza che sarebbe della maggiore impor-

tanza. Parimenti potrebbe appropriarsi la casa stessa a Properzio;

poich si conosce dai suoi versi che egli abitava sull Esquilino ed

evidentemente in vicinanza del detto tempio di Diana, ed anche a

quello di Giunone Lucina che di seguito si descrive: ma eziandio

mancano i documenti per confermare la stessa pertinenza. Neppure

si hanno suflcicnti notizie per contestare la pertinenza delle stesse

reliquie alla casa di quel Massimo indicato da Marziale per variet

di abitazioni, che stava precisamente nel vico Patrizio quando ezian-

dio si volesse credere posta nel medesimo luogo .9 . E quantunque

si possano ancora con altre notizie attribuire alcune altre perti-

nenze; pure, nonostante la detta incertezza, si trova sempre pi

probabile la indicata prima opinione. Non dubbia poi 1 impor-

tanza che olirono i suddetti dipinti; giacch, oltre la dimostrazione

di quanto venne da Omero descritto, servono anche a contestare

fuso indicato da Yitruvio che erasi introdotto al suo tempo nel

rappresentare le peregrinazioni di Ulisse nelle pitture di decora-

zione delle case.

TEMPIO DI GIUNONE LUCINA. Egualmente rinomato era

quel tempio che sino dalle pi remote et era stato consacrato a

Giunone soprannomata Lucina, secondo una delle due opinioni di

'.li /:/ domi mini Esquilus scribe Inibiture tuum

Disee, ijiud lstjiidtas Iute norie fuijavit aquosas,

Omini netna noi:is turba cururrit arjris.

Prnpirzm. Lib. III. Elvih "2:?. v. 2 e Lib. IV. Eleij. S. r. I , 2. Altro noti

zie suini esposte ila Properzio su detta sua casa, ina senza precisarne il Iiioio.

hsijuilns dontus <st, dtiiitns est libi culle Didime

Lt tua Pntrinus culmina ficus Inibcl.

Marziali Lib MI
Il/tu/. Ti. < I

' i
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pi approvate, da un luco che stava congiunto al tempio stesso e

che era stato successivamente in parte occupato dai proprietari

delle case vicine, come si trova indicato da Varrone, il quale ag-

giunse che in vicinanza del medesimo tempio si leggeva il vetusto

titolo posto dagli Argei nel sesto capo della antica regione seconda

che corrispondeva sul monte Cispio (10). E da alcuni versi di Ovi-

dio pure gi conoscevasi che il tempio stava con il suo bosco sot-

toposto al colle Esquilino (11): ma poi non si sapeva determinare

la sua precisa situazione. Una iscrizione, rinvenuta nell'anno 1765

nellorto annesso al monastero delle Paolotte, corrispondente verso

la via di s. Lucia in Selci, ha offerto alcun indizio per meglio

conoscere tale posizione; perciocch in tale iscrizione si dichiara

essersi costrutto un muro di cinta al tempio di Giunone Lucina

nellanno 713 di Roma impiegandovi la somma di trecento ottanta

mille sesterzi (12). Ma per vedendosi determinato con precisione

(10) Lucus Mefitis et Junonis Lucinac; quorum angusti fines; non mi-

rum, iamdiu enim tale avaritia nunc est Cespius mons, sexticeps apud

aedem Junonis Lucinac, ubi (wditumus haberet solct.
( Variane, De Ling. Lat.

Lib. V. e. 49 e 50.;

(11) Monte sub Esquilio, multis incaeduus annis

Junonis magnac nomine lucus crat.

Grafia Lucinac: dedit hacc libi nomine Incus,

Aut quia principium tu, Dea, ucis habes.

[Oddio, Fasti. Lib. IL v. 3o e i 9. Notizie sulla edificazione di tale tempio

si hanno da Dionisio (Lib. IV. e. lo.
1 V sul suo bosco da Plinio (Nat. Llist.

Lib. XVI. e. Ho.) Nei l'asti Prenestini poi leggesi: ii.iuai marti ivnoni ia-

cinae EXQviuis ovoi) io niE ai.dis i:i r\ est per matrones.

(12) l>. SERVIGIO . r. ANTONIO . cos

A. i). mi. k. srvr

r.OCAVIT . O. PEDIVS . Q. \ Hi;

M\ RVM . I\ NONI . 1 \ C1XAE

ri. s. (((!.))) ccclojo cccLm Ij.vi ccIod ccIdd ( < I >>

1 IDIMONE . PRORAVIT

Onesta iscrizione esiste nella villa Albani e fu publicata primieramente dal

Marini colle ali re iscrizioni Alitane: e si dichiara il luogo del suo ritrovamento
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da Vairone che il tempio stava verso la parte del colle Esquilino

ch'era denominata Cispio, non pu riconoscersi per posizione pro-

pria di tale edilzio il luogo preciso in cui fu rinvenuta la detta

iscrizione; perch corrisponde sul declivo della parte dell Esquilino

denominata Oppio. Quindi da credere che la stessa iscrizione

fosse caduta nella rovina del muro, in cui stava in origine situata,

dalla opposta parte del colle, che apparteneva al Cispio; e cos il

tempio doveva esser collocato sotto la stessa parte del colle Esqui-

lino ove in circa corrisponde la estremit meridionale dell'orto

annesso al monastero delle Filippine. Per concordare le indicate

notizie, che ci tramandarono gli antichi scrittori, con quanto si

dedotto dall' indicata scoperta, non pu certamente trovarsi mezzo

migliore di quello determinato dal surriferito traslocamento.

FONTE DI ORFEO. Nelle stesse adiacenze, che corrispon-

devano assai da vicino atlantica Suhura presa a considerare nella

regione precedente, dovea esistere quel lago o fonte detta di Orfeo

per alcuna effigio di tale divino poeta, che si trova registrata per

primo oggetto nei surriferiti cataloghi di questa regione; percioc-

ch Marziale, dirigendo il suo libro a Plinio, faceva conoscere che

dopo di avere superato il tramile o la via in salita della Subura,

vedeva subito 1 immagine d Orfeo; e questa sembra essere stala

collocala su di un edilzio disposto in forma di teatro che doveva

costituire la principale decorazione della fonte. Si conosce ancora

dai medesimi versi di Marziale esservi stala vicino la piccola casa

con la seguente iscrizione moderna: Junonis Luciune aed'ts et luci situm eli-

minili Ime mimumcntum in lutrtis Esquiliis virginum s. Franosa de Paola

in chini a. 1 7<>.'i ostettdit. Il Nibbv nel Voi. II. pag. (570 della sua opera in-

titolala Hi,ma nclfuum, MDCCCXXXVIII, fu il primo a prendere in consi-

derazione tale iscrizioni' per rapporto alla corrispondenza del luogo occupato
dal tempio ili diminu' bucina, e convenne culi pure che la iscrizione l'osse

derivata dal Illudo ora occupalo dal monastero delle Filippine. Di seguito il

dottor Stephani prese a considerare (iure la stessa iscrizione nel bollettino

dell Institufo archeologico dell'anno H't'6 e ne dedusse anche il medesimo

traslocamento.
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di Pedone, e forse non lolano era quella di Plinio ove lo stesso

Marziale diriggeva il suo libro decimo (13).

CAMPO VIMINALE SOTTO LAGERE. Conoscendosi chia-

ramente che il colle Viminale apparteneva pi alla regione sesta

che alla quinta ora considerata, come in particolar modo pu de-

dursi dal vedere lo stesso colle unito al Quirinale sino dal primo

ordinamento delle quattro regioni urbane descritte da Varrone.

mentre f Esquilino con tutte le sue parti formava una regione di-

stinta; cos si volle supporre che nei surriferiti cataloghi dei regio-

nari in vece di campo Viminale si dovesse leggere campo Esquilino:

ma osservando che il detto campo doveva esistere in quel luogo

piano che corrispondeva al di l dellagerc di Servio Tullio, nel

mezzo del quale stava secondo Strabone la porta Viminale, che, se

non si comprendeva in questa regione, si trovava per nel confine

del suo perimetro; cos il medesimo campo, quantunque si esten-

desse evidentemente dall'una e dall'altra parte della detta porta

esistente nel limite della regione ora descritta, pure poteva essere

considerato avere appartenuto alla stessa regione 14\

ARCO DI GALLIENO. Pa , ;:.i,!o a considerare la parte del-

I Esquilino denominala Oppio, die apparteneva n questa regione

(13) Brivis est labor peractac

Altum vincere trainitela Suburrae

Ulte Orpica pratinus videbis

Ud vertice lubricum tltcutri,

Mirardcsque fera*, avemqtie rtfjis,

Raptum quae Phryga pertulit Tananti.

Mie parca tui damus Pedoni*

Caelata est aquilae minare penna.

[Marziale. Lib. X. Epig. I !>.

(li) Sembra che nel suddetto campo Viminale avesse Siila stabilito gli

alloggiamenti del suo esercito allorch si port in Roma per abbattere la fa-

zione di .Mario, come pu dedursi da Appiano sostituendo il nome di porta

Ksquilina o \ iminale a quello ili Celia indicato per errore nei comuni testi.

[Appiano, (m ire riviti. Lib. I. e. oSS: Lucia Flora. Lib. III. e. 'l e Pi

torco, in Siilo.
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e che corrispondeva in vicinanza della basilica Liberiana detta di

s. Maria Maggiore, d'uopo primieramente accennare che a lato

della chiesa di s. Vito esiste ancora ben conservata la parte media

dell'arco eretto in onore di Gallieno, come lo dimostra l iscrizione

che sopra al medesimo si legge scolpila in due linee:

GALLIENO . CLEMENTISSIMO . PRINCIPI . CVIVS . INVICTA . VIRTVS . SOLA .

PIETATE . SVPERATA . EST . ET . SALOMNAE . SANCTISSIMAE . AVG.
|
M.

AVRELIVS . VICTOR. DEDICATISSIMVS . NVMINI . MAIESTATICHE . EORV.V1

Quest arco dovea trovarsi evidentemente siili antica via Prenestina

che usciva dalla porta Esquilina esistente a poca distanza sulla di-

rezione dell'agere di Servio che ben pu determinarsi dalle traccio

superstiti; e si conosce che aveva nei lati due aperture secondarie.

L'intera architettura di questo stesso arco esposta nella classe \JI

dell opera sugli EdiGzj di Roma antica.

BASILICA LICIMANA. Vicino alla stessa chiesa di s. Vito

si dice esservi slata la basilica denominata Siciniana da Sicinio o

Sicinino, secondo il sentimento di alcuni, e secondo altri Liciniana

da Licinio Gallieno Augusto. Di questa basilica vuoisene ricono-

scere una indicazione nel frammento della nota pianta antica ri-

sguardmte gli alloggiamenti dei Misenati gi presi a considerare

nella regione terza, e credesi che ad essa appartenessero i resti di

un antica fabbrica che esistono vicino alla chiesa di s. Antonio: ma

essendo questi situati alquanto troppo distanti dal luogo indicato.

ini pare che non possano convenire a questa basilica; quindi tulio

ci che si attribuisce alla stessa basilica non pu essere contestato

con alcun autorevole documento LV.

I Olii) LSOl ILINO () MACELLO LIVIANO. Si sogliono

attribuire ad una sola fabbrica
gli enunciali due distinti titoli, in

seguilo di quanto principalmente viene spiegato da Varrone sulla

(lo) Vv.r quanto concerne la basilica Siciniana si veda Ciainpini \d

Mmi. Tom. I. e. >~I e Flamini" Vacca , Mrntorit . A. 'Mi.
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appropriazione del vocabolo foro. E siccome sino dall'anno 666 di

Roma si conosce, per quanto venne narrato da Appiano a riguardo

della venuta in Roma di Siila per distruggere la fazione di Mario,

esservi gi stato in uso il foro Esquilino per aver Mario e Sulpizio

fatta opposizione a Siila in tale foro; cos quando si debba conser-

vare la detta appropriazione di nome ad una sola fabbrica, di

necessit attribuire lo stabilimento del macello Liviano non a Livia

Augusta, come comunemente si crede attribuendo allo stesso edi-

lizio quanto da Dione evidentemente si appropriava al portico di

Livia detto da lui Livieo: ma da credere che fosse stato lo stesso

macello stabilito nei tempi anteriori e forse da M. Livio Salinatore

che fu censore con C. Claudio Nerone nellanno 548 di Roma, sep-

pure non si vuol credere che il macello avesse costituito solo una

parte della fabbrica del foro, ed in conseguenza si fosse aggiunto

da Livia Augusta quando gi il foro Esquilino era stato stabilito,

come sembra pure probabile (16). Nel determinare la situazione

dello stesso foro, o macello, si osserva primieramente con un passo

di Cicerone che il macello, propriamente detto, stava in vicinanza

della casa di M. Licinio Crasso; quindi con diverse memorie del

medio evo si conosce che la basilica Liberiana, detta di s. Maria

Maggiore, fu cdilicala da vicino al macello Liviano, come pure la

chiesa di s. Vito essersi detta in Macello per la stessa prossimit;

ed eziandio l'arco di Gallieno, venendo accennato corrispondere

nel luogo che dicevasi macello Liviano, trovasi cos stabilita la

(16) Mpto; 3 y.u ^o'jntx<o; -/t-'Tgov nzp Tifjv AtazEtov ayopv r/e^' ojojv

I-^v.y.tj.-j 7:\<ju.i. Appiano, Guerre Civili. Lib. I. e. 58./
1 Quanto si attri-

buisce al macello Liviano dedotto dalle seguenti parole di Dione, che si

devono appropriare al portico e tempio della Concordia di Livia Augusta :

t reu.i'jiTuy. z AivJio-j m-jouv.vu-jqv, 'Dione. Lib. LV. e. 8 e Lib. LVI. e. 27J

La appropriazione del macello Liviano a M. Livio Salinatore slata primie-

ramente esposta dal Nibby (Roma nell'anno 18!{8. Tom. IL p. 25. Ma l'orse

meglio pu convenire la indicata aggiunzione fatta al foro Esquilino da Livia

Angusta di un macello dopo la edificazione del foro stesso: perch in tal

modo si trovano anche meglio concordare tutte le esposte notizie.
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(lotta collocazione in vicinanza degli indicati
edifizj (17). In un

frammento poi delle lapidi capitoline, esistente nella Tav. XI e da

noi distinto con il N. XVII, standovi registrato il titolo macellvm,

si devo esso attribuire al medesimo macello Liviano; poich pre-

cisamente vedesi tracciato in esso un grande edilizio circondato da

portici a guisa di foro, col quale titolo si conosce essere stato pure

indicato dagli antichi tanto collautorit dei surriferiti documenti

(pianto con quella di alcune iscrizioni che sono ad esso appro-

priate (18). E da tale indicazione, conoscendosi la fabbrica del ma-

cello essere distinta dalla rimanente che doveva circondare il foro,

si trova in certo modo contestarsi quanto gi fu supposto, cio che

il medesimo macello fosse stato aggiunto da Livia Augusta quando

gi il foro era stabilito. E cos potendo convenire al medesimo

edilzio pure il nome di Livia, si pu convenientemente attribuire

ad esso quella iscrizione riferita dall'anonimo viaggiatore dell ot-

ta\o secolo, in cui si accenna un ristabilimento dei portici e delle

aree intorno al macello di Livia, fatto da Valente e Graziano,

quantunque non sia ben dichiarala la indicazione del medesimo

(17) Ipsc suos necessarios ab utriis Liciniis et a faucbus macelli corro-

gai. (Cicerone, pr Quintio. e. 6. Dal qual passo si deduce essere stato collo-

cato il macello in luogo ristretto e di trapasso, come infatti si trova corri-

spondere quello in prossimit della basilica Liberiana, dell'arco di Gallieno e

della chiesa di s. Vito determinato dalle seguenti notizie: Hic fecit basilicam

nomini suo iuxtti macellimi Libine (Livide.: (Anastasio, nella vita (li s. Liberio.'

Hic
fecit basilicam saudite Murine, quac ab antiqais Liberti cognominabatur

insta macellimi Libi/ne Licine. Lo stesso, nella vita ili s. Sisto III. Intrans

sub arenili Ualhciv ubi (licitar Macellimi Lunanum Livianum progreditili-

ante templum Morii quod (licitar Cimbrum. (Orilo liom. AnnA I 13. pag. HI.
Per (pianto concerne il nome in Macello attribuito alla chiesa di s. Vito si

veda Andrea Fulvio (Antiq. liom. Lib. IL e. (i. Cosi non pu mettersi in

dubbio la esistenza del macello anzidetto in tale luogo.

li 8^ e. cocci \s . e. i . hi mas . ai:i;i \i \i\i\s . ni . riho . i:so\ ii.ino

Ciampi ni, Vet. Man. Tom. I. p. 'l'io. m. i-muci.es . i:i>ii\nciiAnvs . ve. phot.

Vili!. CONDITO!! . IIVIVS . |U|>,| . < VliWIl. (rutero. Pag. CLXYIII. N. 7, in

*. \ ito ad arcum Gallimi, in Macello Liriae, in basi.
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macello (19). In fine da osservare che un edifizio col titolo di

Macello Liviano registrato nei cataloghi dei regionari; pcrcui

resta sempre pi contestata la corrispondenza del medesimo edi-

lzio nel luogo stabilito entro i limiti della regione.

CASTELLO DELL ACQUA GIULIA O NINFEO DI ALES-

SANDRO SEVERO. Gli avanzi dell antico monumento situalo in

capo alla via di porta Maggiore ed a quella di s. Bibiana, e deno-

minato volgarmente i trofei di Mario per i due trofei di marmo,

che si vedevano per il passato collocati entro due nicchie, e che

ora sono sulla piazza del Campidoglio, si riconoscono comunemente

avere appartenuto ad un castello di acqua adornato con i descritti

trofei probabilmente in onore della vittoria dacica riportata dall'im-

peratore Trajano, come si dimostra colla somiglianza delle arma-

ture che si osserva in tali trofei con quelle dei dati scolpite nella

colonna Trajana. L acqua che sboccava in tale castello, si credette

dal Tiranesi essere stala la Giulia, per aver trovato il livello del

suo acquedotto, posto accanto alla porta Maggiore e protratto sino

(19) VALENS . ET . GRATIANYS

IMI . I'ELICEt . AC . TR1\ MPUATORES

SEMPER . AVGG.

PORTICVS . ARE4.SQ. li . MACELLO

LIMAI. . AD . ORNATYM . YR15IS

S\ VE . ADI)! . DKDICAUKJ

lYSSERWr

Gratv.ro. Pa<j. MLXXX. N. 10. Questa iscrizione e ritenta nella raccolta che

si attribuisce all'anonimo viaggiatore dell'ottavo secolo pubblicata primiera

mente dal Mabillon, e perci da credere che quel Marcanova, citato dal

Grutero, l'abbia tratta dalla stessa raccolta e non dalla lapide originale. In

tale raccolta essa si trascrive dopo quelle esistenti sulla porta Prcnestina senza

per indicarne il luogo preciso; e nell'originale Einsidlense non leggesi la

paidla macello supplita nella pubblicazione Gruteriana. ma soltanto cello.

pernii sarebbe dubbiosa la pertinenza di detta iscrizione al inacid Liviano,

se si potesse spiegare in qualche modo probabile il detto vocabolo errato, e

trse si potrebbe meglio appropriare al [mitico di Livia esistente nella re

gione terza: ina tutto ci non pu contestarsi con altri documenti: perii si

lro\a sempre a\anti al vocabolo macello mancare la preposizione in.
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alla porta s. Lorenzo, essere il solo delle tre acque, condotte sugli

stessi archi, che corrispondesse con il piano del medesimo castello.

Quindi che se i trofei ivi situati erano veramente del tempo di

Trajano, converrebbe supporre che fossero collocati in occasione

di qualche ristauro o rinnovazione di tale edilzio eseguita sotto

[anzidetto imperatore: ma con nessun documento pu contestarsi

siffatta opinione. Per per dimostrare fuso di castello da osser-

vare che esistono ancora nella vicina vigna alcuni resti dell'acque-

dotto che particolarmente portava l'acqua in tale castello; ed altri

avanzi del medesimo acquedotto furono scoperti in altra vigna posta

accanto alla suddetta (20). Si secondo la esposta comune opi-

nione che sino dai primi tempi del medio evo si denominava lo

stesso monumento tempio di Mario o Cambrico (21). Ma prendendo

a considerare in miglior modo il carattere dell'edilzio e dei sur-

riferiti trofei, che possono con molta convenienza appartenere pi

ullepoca di Alessandro Severo che a quella di Trajano, si po-

tuto appropriare allo stesso monumento quella eflgic che si trova

espressa in alcune medaglie dell'accennato primo imperatore co-

niate nel suo secondo consolato, le quali si solevano comunemente

attribuire alle terme Severiane; ed una tale effigie si trova con

moltissima somiglianza corrispondere allarchitettura del medesimo

anzidetto monumento. Quindi in seguilo di questo documento si

potuto riconoscere nello stesso edilizio quel Ninfeo detto del

ili- Ptruneai, Antichit di Roma. Tom. 1 , v. dal Venuti, Roma antica.

Pini, I. e. 7.

_'l In hsijUlinn munte jtit tcmplum Marti, quod mute cacatile Cimbrum

co
(fluid eieit ( tnthros. Mirabilia, in Montfaucon, Diminu Italicum. p. 296.)

li 'usi nel -i.i citilo Online romano delle processioni l'atte dal pontefice nel-

lanno Ili:!, (.on nessun antore\oIe documento pu poi stabilirsi la corri-

spondenza dei tanto rinomali dolci di Mario in tale luo^o. ma Millanto sul

Campidoglio, come pu contestarsi con diwrsi documenti ed in particolare

col seguente passo ili \ alerio Massimo: Aiun in mile Jneis Mariana S. C. de

n ditti i iis est factum. Liti. I. e. 7. >. Da altre notizie del medesimo scrittore

-i conosce pero essere sialo imi luo^n detto dei Mariani monumenti.
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Divo Alessandro, che si trova registrato nei surriferiti cataloghi di

questa regione (22). Per mentre ad esso si conviene di attribuire

la indicata denominazione, non si pu poi tralasciare di ricono-

scerlo per uno dei principali castelli dell'acqua Giulia; perch il

superstite acquedotto, che vi portava una ragguardevole quantit

di tale acqua, per essere ripartita in altre erogazioni, dimostra

chiaramente essere stato destinato ad un tale uso; n poi consi-

derando quanto era proprio di un siffatto castello con luso che si

suole attribuire ad un ninfeo, si trova sussistere nessuna ragguar-

devole disparit. Nella classe X della pi volte citata opera sugli

Edifizj di Roma antica dimostrata l'intera architettura del de-

scritto monumento basata principalmente sull'effigie esistente nella

surriferita medaglia.

SEPOLCRO LUNGO LA VIA PRENESTINA. Le due strade

moderne, che partono dal suddetto castello dirigendosi luna verso

la porta Prenestina o Labicana, e l'altra alla Tiburtina, sembrano

avere conservata la direzione di altre due vie antiche che uscivano

dalla porta Esquilina. Lungo la prima di queste vie, Flaminio Vacca

racconta che fu scoperta una fabbrica ottangolare, supposta dal

medesimo una fontana, entro la quale si trovarono diverse statue

antiche; e vicino a questa si scuopr pure un resto del lastrico della

(22) Si deve unicamente agli studj del professore Lenormant Tessersi

riconosciuta la corrispondenza del surriferito monumento nella eiligie delle

medaglie di Alessandro Severo che hanno la epigrafe nel diritto, imi, c. m.

/uh. skv. \i,i\\M)H'. J'i\? ni. \\r.. e nel rovescio v. max. tu. v. \. cos. n. i>. i\.

con la rappresentanza del detto Ninfeo di Alessandro Severo, come dichia-

rato in una sua memoria inserita nella Rcvuc Nwnismatique dell'anno iH'i'2.

Al medesimo Ninfeo vuoisi appropriare quella iscrizione che si trova com-

presa nella collezione dell'anonimo viaggiatore dell'ottavo secolo pubblicata

dal Mabillon al N. 8. che si dice avere esistilo entro la citt: poich in essa

vedesi fatta menzione di un l'istauro procurato da Flavio Filippo prefetto di

Roma ad un Ninfeo: ina per riportandosi dal (irider alla pag. CLXXXI.
N. 10. si accenna avere essa esistito nel foro Traiano e scritta con informi

caratteri: pernii non pu contestarsi in alcun modo tale pertinenza.
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via antica che ivi passava (23). Esiste ancora in tale luogo un avanzo

di muro che siegue la direzione della via antica. Lungo la medesima

strada si trova, nella parte opposta del descritto avanzo, un grande

masso di fabbrica circolare, che per la sua costruzione e per la

sua situazione, posta fuori della cinta di Servio, si considera gene-

ralmente essere un antico sepolcro, ma non si conosce poi a chi

apparteneva. Per quando si volesse decisamente stabilire che nel

luogo, ora considerato, per le tante memorie conservate con tra-

dizioni del medio evo, che, oltre i trofei pesti sul Campidoglio, ne

esistessero altri nel medesimo luogo per le vittorie riportate da

Mario, non si potrebbe pi opportunamente stabilire che il crederli

collocati sul medesimo monumento, ma non pu essere ci dichia-

rato con altre notizie. Cos gli
orti Lamiani, che si dimostrano con

alcune memorie esposte da varii scrittori, avere corrisposto da vi-

cino al luogo in cui esistevano tali trofei, si troverebbero pure cor-

rispondere da vicino agli orti di Mecenate descritti nella regione 111.

Per mancano autorevoli documenti per contestare siffatta opinione

quantunque sia sostenuta dalle indicale tradizioni; e soltanto pu

stabilirsi con sicurezza che esisteva in Roma un luogo che era, dai

surriferiti trofei, denominato i Mariani monumenti (24).

SEPOLCRO DEGLI ARUXZJ. Altri sepolcri lungo la mede-

sima via, ina assai pi vicini alla porta Prenestina e formati in altro

modo ed a guisa di colombaj, si sono scoperti nel secolo passato

<on parte del lastrico della via antica che passa\a per quel luogo.

2:] Flaminio Vaer, Memorie. fi. 10!).

(-21) Le memorie principali siili"' indicata collocazione dei (rotei di Mario

sono dedotte da quanto scrisse Valerio Massimo: Febrem antan ad minus no-

eendum, ttnijilis
cali ha ni: quorum adirne unum in Palatio, alterimi in area

Marianorum mommi ntorum, tertio in rivo Loneja extal. (Lib. II. e. 5. fi. (>./'

Quo miiir situi Mar, unti monumenta. Lib. IV. e. \. fi. 8. /ile AJarius ccasit,

qui Africani siiliri/it , qui Janni tinnii nijem ante cumini
cijit , qui Teulono-

riim ( unbrnrumqiie e.n ictus ilclcrit : cuius bina trojilua in Irbe spcctantur.

I.d). \ I. e. !). iV I \. Altre osserva/ioni su tale oggetto sono aggiunte

regione IX parlando di una iscrizione ili Mario i\i rinvenuta.
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Uno di questi, situato a destra della strada, per le iscrizioni rinve-

nute, fu riconosciuto aver appartenuto alla famiglia Arunzia. Negli

altri poi non fu ritrovato alcun segno certo per poter conoscere a

quale famiglia avessero appartenuto.

EDIFIZIO DI L. GALLIENO O TEMPIO DI MINERVA
MEDICA ED ORTI LICINIANI. Vicino ai descritti sepolcri esiste

il ben cognito resto di un edifizio rotondo denominato comune-

mente il tempio di Minerva medica. Si volle dedurre dalla sua pi

antica denominazione di Galluzze avere appartenuto alla basilica o

portico di Cajo e Lucio nominalo da Svetonio nella vita di Augu-

sto: ma lo stile della fabbrica non corrisponde certamente al tempo

di Augusto, in cui fu edificata la detta basilica; n pot convenien-

temente esservi attaccato un simile edilzio, come in conferma della

stessa opinione si trova segnato dal Bufalini nella sua pianta di

Roma; poich il Sangallo, il Serbo, il Palladio e tanti altri accurati

ricercatori delle fabbriche antiche, che furono anteriori o contem-

poranei al Bufalini. non ne danno alcuna indicazione nei loro disegni

che riportano di questo monumento. Si vedono bens delle attacca-

ture nel d intorno di tale reliquia: ma queste sono in ogni parte e

non nel lato solo, al quale il Bufalini suppose esservi stata unita la

basilica; ed avranno forse corrisposto a qualche edilzio, di cui ora

non si conosce la disposizione. D altronde ora ben si conviene, per

pianto trovasi dichiarato nella insigne iscrizione Ancirana, che la

basilica distinta da Augusto col titolo di Cajo e Lucio, era la stessa

di quella delta pi
comunemente Giulia che stava nel foro Romano.

A quale uso poi veramente fosso questa fabbrica destinata assai

dillicilc a ritrovarlo: ina stando a (pianto si dice da Anastasio a

riguardo della edificazione falla da Simplicio Papa della chiesa di

s. Bibiana in vicinanza del palazzo Liciniano, pu dedursi avere

tale resto l'ormato una qualche sala del palazzo o casa di Licinio

imperatore annessa agli orti denominati dal suo nome Liciniani, o

di alcun altro dei Licinj clic sono cogniti nella storia degli antichi.

Ouindi non pu (rodersi ossero siala questa fabbrica ridotta ad una
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sala destinala alle adunanze mediche, come fu stabilito dal Guattani

in seguito del ritrovamento fatto di una statua rappresentante tale

divinit; perci a quell'edilizio fu appropriato il titolo di Minerva

medica, che si trova registrato dai regionari (25). Laonde essendo

con pi probabilit contestata la corrispondenza in tale luogo degli

orti Liciniani, non per quegli appartenenti a M. Licinio Crasso, i

di cui atrii corrispondevano, secondo Cicerone, in vicinanza del

macello Liviano, come gi fu esposto, ma quei dell'imperatore Gal-

lieno che ebbe pure il nome di Licinio; perciocch si trova rife-

rito da Trebellio Pollione che tale imperatore soleva portarsi negli

orti, col suo nome distinti, insieme a tutti gli ufleiali palatini, ove

cenava e si lavava con essi 26). E siccome evidentemente, oltre al

nome di Licinio, esisteva in qualche iscrizione, ivi collocata, pure

quello di Gallieno; cosi da questo secondo nome ne deve essere

derivalo quello di Galluzze che volgarmente si diede a tale monu-

mento nel medio evo. Ed infatti a servire di sala di trattenimento

e di bagni si presta in tutte le sue parti l'architettura dell'edilzio,

come eziandio la sua costruzione corrisponde a quanto si soleva

praticare negli ultimi anni dell impero. Con tale appropriazione

(25) La vicinanza della basilica di s. Bibiana ni palazzo Liciniano di-

chiarata da Anastasio nella vita del pontefice s. Simplicio dicendo: et etiam

basilicam intra ttrbem insta Palatimi* Licinianum bcatae martyris libianae

ubi cor//us eius requiescit. I ritrovamenti poi l'atti in detto luogo sono descritti

nelle memorie del Sante Battoli N. 112 e del Flaminio Vacca N. 10 e 17.

Quindi le principali opinioni suindicate furono esposte in particolare dal Ful-

vio, dal Gamucci. dal Marliano. dal Nardini. dal Guattani e successivamente

da tutti i principali descrittori delle antichit di Roma. Ma tutte quelle opi-

nioni, clic si basarono sulla corrispondenza del nome Gallozze, che ebbe tale

monumento nel medioevo, per stabilire esservi state o le tenne, o alcun por-

tico, o la naumachia di Cajo e Lucio nepoli di Auitusto. si rendono del tutto

insussistenti e non de^ne di essere prese in considerazione.

i"2l>) (Jmun nit mi Imitila numinis sui, ninnili jialatina ujjicia
si ijUibantur.

Ibant il pi in
fi

iti it miKjistri i>lJinnrmn ninnimn: mlltibibuittur il euncieus et

euenatiumbus, lacabant itiain sanai euni jnineipe. Ti (billio Pulitone, nei due

fiilln ni. e. I 7.

1 1
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non si esclude per che vicino a tale luogo esistesse qucll' edi-

lzio eh indicato nei cataloghi dei regionari col titolo di Minerva

medica; perch da alcune iscrizioni rinvenute in quelle adiacenze

ci dimostrato (27): ma doveva consistere siffatto monumento in

un qualche edilzio di non grande ampiezza e forse anche soltanto

contenuto in qualche edicola situata evidentemente in vicinanza

della via che metteva alla porta Prcnestina. Il surriferito monu-

mento poi, volgarmente denominato tempio di Minerva medica,

venne rappresentato in tutta la sua architettura nella classe II del-

l'opera sugli Ediizj di Roma antica.

ERCOLE SILLANO. Fra i monumenti, registrati nei catalo-

ghi di questa regione, si trova annoverato 1 Ercole Sillano, che do-

veva consistere evidentemente in una statua di tale nume eretta

(27) sixvlacrvm . minervae

abolendo . incendio

tv.mvi.tv8 . civil1s . igni

tecto . cadente . confranctvm

anic1vs . agili vs . ag1nati\s

favstvs . v. c. et . 1nl. praef. vrm

vice . sacra . ivoic. vi ... .

(Grufer. Pdf]. MLXYII. N. o, Romae in hortis Julii III. P. M.j Osservando

soltanto che si fa menzione in tale iscrizione di un letto, non pu appro-

priarsi la esistenza del simulacro di Minerva nel surriferito superstite edi-

lizio; perch esso si vede coperto a volta. La stessa iscrizione dovette trovarsi

negli scavi fatti ila Francesco Aspra descritti nelle citate memorie di Flami-

nio Vacca. Anche la seguente altra iscrizione si suole appropriare all'indi-

cato edilzio: ma il luogo in cui dal Fabretti. che la riferisce alla pag. 710.

N. 376, accennandosi nell'orto De Vecchi all'Arenula. non si trova convenire

con quello preso ad illustrare:

I). M.

(A. VERC.II.IV.S

Ei'Ai'iinonirvs

MAGISTER ODARIARlVb

A MINERVA

MEDI! A \ IXIT AYNO.S

SEC-TV VGINTA II
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da Siila oppure a lui dedicata. E se si dovesse dedurne alcuna no-

tizia da un frammento d iscrizione rinvenuto nelle vicinanze del

suddetto edilzio ottagono, in cui leggesi ifercy. . . . victok, come

si assicura dal Grutero che la riporta alla pagina L, si dovrebbe

credere essere stato tale monumento posto nello stesso luogo: ma

con nessun altro documento pu contestarsi tale opinione.

ACQUEDOTTO DELLE ACQUE CLAUDIA E AMENE
NUOVA. La cinta delle mura di Aureliano in vicinanza della portii

Prenestina trovasi per intero formata negli archi del grande acque-

dotto che portava le due distinte acque denominate luna Claudia

e l'altra Aniene nuova. E siccome la stessa porta si vede praticala

in uno dei due archi del grande monumento, edificato per decorare

e rendere maggiormente ampio il trapasso delle due vie che poco

avanti si separavano, luna diriggendosi verso Prenestc, si diceva

Prenestina. e l'altra verso Labico, era denominata Labicana; cos

nellaltro arco esisteva la porta Labicana accanto alla Prenestina

nella sopraindicata cinta di Aureliano; mentre tutte e due erano

stale sostituite alla porta Esquilina nelle mura di Servio. Le sud-

dette due porte, che stavano costrutte entro ai due archi maggiori

dellacquedotto, vennero ultimamente demolite per scuoprirc lo

stesso monumento; quindi fu collocata in un muro moderno di cinta

la iscrizione seguente scritta in onore di Arcadio ed Onorio per il

ristabilimento delle mura, torri e porte fatto da Flavio Stilicone:

S. P. Q. R.
|j

IMPP. CAESS. I)T>. NN. IXVICTISSIMIS . PRINCIPIBVS . ARCA-

DIO . ET . IIONORIO . VICTORIBVS . AC . TRIVMPHAT0RIBYS . SEMPER .

AVGG.
j!

Ol . INSTAVRATOS . VRBI . AETERXAE . MVROS . PORTAS . AC .

TVRRES . EGESTIS . IMMEXSTS . RVDERIBVS . EX . SYGGEST10XE . V. C.

ET . IXLVSTRIS . COMITIS . ET . MAGISTRI . YTRIVSO. M1LIT1AE . FL.

STII.K.OMS . Al) . PERPETYITATEM . NOV1IMS EORVM I
S1MVLACRA .

COXSTITYIT CVRAXTE . I !.. MACKOBIO . I.OMilMAM) . V. C. PRAEF.

vrb. i>. x. vr. j. eokvm. Al di sopra di siffatto grande monumento

\edonsi Indora esistere gli spechi delle acque anzidette, e nelle due

li'onti si leggono le seguenti importantissime iscrizioni qui trascritte



164 ROMA ANTICA.

di seguilo por adattarsi al sesto della pagina. La prima di esse

a enne posta da Claudio, s per la condotta dell'acqua distinta col

suo proprio nome, s per quella denominata Aniene nuova onde

distinguerla dall'altra egualmente dedotta dall'Aniene nei tempi

anteriori, come e dichiarato da Frontino (28). La indicata prima

iscrizione scolpita in quattro linee nella parte superiore dell'acque-

dotto ove transitava lo speco dell acqua denominata Aniene nuova:

TI . CLAVDIVS . DRVSI . F. CAISAR. AVGVSTVS . GERMAMCVS . PONTIF.

.MAXIM.
I
TRIBYMCIA . POTESTATE . XII. COS. V. IMPERATOR . XXVII.

PATER . PATRIAE
J|
AQVAS . CLAVDIAM . EX . 1 OMIBVS . QVI . VOCA-

BANTVR . CAERVLEVS . ET . CVRTIVS . A . MILLIARIO . XXXXV
||

ITEM .

AMENEM . NOVAM . A . MILLIAR. LXII. SYA . IMPENSA . IN . VRBEM .

perdvcendas . cvRAviT. Sulla parte media in corrispondenza dello

speco dell acqua Claudia, leggesi in tre linee la seguente iscrizione

di Vespasiano denotante il ristabilimento delle medesime acque:

IMI. CAESAR. VESPASIANVS . AVGVST. PONT. MAX. TRIU. POT. II. IMI.

VI. COS. III. DESIGN. UH. P. P.
|J
AQVAS . CVRTIAM . ET . CAERV-

LEAM . PERDVCTAS . A . DIVO . CLAVDIO . ET . POSTEA . INTERMIS-

SAS . DILAPSASQVE
J|

PER . ANNOS . NOVEM . SVA . IMPENSA . VRBI .

restitvit. Quindi nella infcrior parte di esso leggesi in quattro

linee la seguente iscrizione di Tito per eguale oggetto scolpita:

IMI. T. CAESAR . DIVI . F. VESPASIANVS . AVGVSTVS . PONI II EX . MA-

XIMVS . TRIBVNIC
jj

POTESTATE . X. IMPERATOR . XVII. PATER . PA-

TRIAE . CENSOR . COS. Vili.
|j
AQVAS . CVRTIAM . ET . CAERVLEAM .

PERDVCTAS . A . DIVO . CLAVDIO . ET . POSTEA
jj

A . DIVO . VESPASIANO .

CAUSE . SVO . VRBI . RESTITVTAS . CVM . A . CAPITE . AQVARVM . A .

SOLO .VETVSTATE . DILAPSAE . ESSENT . NOVA . FORMA . REDVCENDAS .

sva . impensa . cvravit. La continuazione di questo acquedotto poi

si vede tracciala dai resti che avanzano dall'una e dall'altra parte.

i-X) Altismmus est Amo novus, profilila ('lamini. (Frontino, Cornili.

mi. I S. Il suddetto monumento dimostrato nella sua intera areliiteltura

nella classe \ della mia opera sugli Kdili/j ili Koma antica.
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Dal lato destro si vedono distaccarsi gli
archi ncroniani che giungono

sino sul Celio presso la chiesa dei ss. Giovanni e Paolo, ove stava

il tempio di Claudio, vicino al quale, secondo Frontino, gli archi di

questa diramazione terminavano. Una parte degli archi dell'anzi-

detto acquedotto servono ora per sostenere lo speco dell'acqua Ales-

sandrina denominata Felice, che venne condotta in livello inferiore

alla Claudia, e perci fu traforato il suo speco entro il masso sor-

retto dai medesimi archi con pregiudizio del monumento.

SEPOLCRO DI MARCO VERGILIO EURISACE. Nella de-

molizione fatta nell'anno 1838 dei monumenti, che furono costrutti

al ridosso dellanzidetto monumento delle acque Claudia ed Anione

nuova allorch si ridusse a far parte della cinta delle mura di Au-

reliano ed anche posteriormente allorch si l'istaurarono le mura

e le porte nel tempo di Arcadio ed Onorio, fu casualmente di-

scoperto entro la torre, costrutta in tempi posteriori agli anzidetti

ristauri tra le due porte Prenestina e Labicana, un singolare monu-

mento sepolcrale, che, dalle seguenti iscrizioni, scolpite sui tre lati

del monumento stesso, che si sono in parte conservati, si conosce

avere appartenuto a Marco Vergilio Eurisace fornaio appaltatore

degli apparitori. Nel lato rivolto verso 1 acquedotto, essendo esso

rimasto intero, per intero pure leggesi la iscrizione:

EST . HOC . MOMMEnTvM . MARCEI . YERGILEI . EVRYSACIS

PISTOHIS . REDEMPTOUIS . APPARET

Nel lato meridionale, che corrispondeva lungo la via Labicana, ri-

mane la iscrizione troncata in line dalla parte rovinata del monu-

mento, e ne poto a esser in origine compila per mancanza di spazio:

EST . IfoC . MOMMENTV.M . MARCEI . VERCILE1 . EVRVSAC.

Nel lato settentrionale, per (anzidetta parie rovinata, la iscrizione

vedesi mancante nel principio ed anche non compita nel line dalla'

limila/ione del monumento:

. M. M UW'.EI VlliUI TI . EVRVSAC.IS. PISToRIS . HEHEMPTOR1S. APPARET
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Grandi discussioni si fecero sulla determinazione della parola ap-

paret: ma considerando che la iscrizione non poteva esser conve-

nientemente retta da due verbi, si convenne pi comunemente di

riconoscere nelle stesse lettere una abbreviazione di apparetorvm

per apparitorvm; con che si venne a spiegare essere questo il

monumento di Marco Vergi 1 io Eurisace fornaio appaltatore degli

apparitori ch'erano per decreto del senato espressamente concessi

ai curatori delle acque allorch uscivano da Roma per ispezioni

degli acquedotti, i quali erano tutti rivolti a questa parte della

citt. E siccome dovevano essere gli stessi apparitori mantenuti di

cibarie a spese dell erario pubblico; cos trovavano essi ali uscire

di Roma il forno dell appaltatore che gii somministrava il pane,

del quale lavoratorio se ne sono scoperte tracce vicino allo stesso

sepolcro, come ampiamente ho dimostrato nella mia opera pub-

blicata ultimamente sul luogo denominato la Speranza vecchia, il

monumento delle acque Claudia ed Aniene nuova e sul sepolcro

di Marco Vergilio Eurisace. Laonde da credere che per intero

dovesse leggersi sulla fronte principale del sepolcro medesimo che

ora interamente distrutta:

EST . HOC . MOMMENTVM . MARCE! . VERGILEI . EYRYSACIS

IMSTORIS . REDEMPTORIS . APPARETORVM

Sulla stessa fronte del monumento doveva esistere la seguente altra

iscrizione, che fu rinvenuta tra alcuni frammenti appartenenti alla

sua architettura. Tra essi distinguesi un bassorilievo, sul quale, ve-

dendosi scolpila una figura di uomo unitamente ad altra di donna,

da credere che fosse rappresentalo lo slesso Eurisace con la sua

moglie Atislia, come si deduce dalla iscrizione medesima, nella

(piale da osservarsi il I itolo Panario appropriato al monumento:

fvit . Ausua . VXOR . Al 1 1 1 1: i

l'EMINA . OPITYMA . VEIXS1T

OVOIVS . CORPOR1S RELIQV1AE

(.)VOn . SVPERANT . SYNT . IN

HOC . PANARIO
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Sul fregio poi, che corona il monumento, vedesi rappresentata in

bassorilievo la macinazione del grano, l'impasto della farina e la

cocitura del pane, e quindi il peso e spaccio del medesimo cibo.

TEMPIO DENOMINATO DELLA SPERANZA VECCHIA.

Trovandosi da Frontino per cinque volte indicato essersi diversi ac-

quedotti riuniti nel luogo denominato la Speranza vecchia, si viene

a conoscere che un tal luogo doveva corrispondere precisamente

nell'area interna posta avanti al suddetto monumento delle acque

Claudia ed Aniene nuova. E ci precipuamente viene determinato

dalla indicazione esposta dallo stesso Frontino sul luogo in cui si

distaccavano gli
archi neroniani dall acquedotto anzidetto che pure

accadeva presso alla Speranza vecchia; perciocch precisamente

nel medesimo luogo si conosce dai molti avanzi superstiti essere

accaduta ima tale separazione. Ebbe il nome Io stesso luogo da

un tempio dedicato alla Speranza, che per distinguerlo da altro

posteriormente edificato alla stessa divinit, ed esistente nella re-

gione VJT. si disse vecchio. Tale pi antico tempio della Speranza

doveva esser quello stesso a cui vicino si diede dal console Orazio

la battaglia ai veienti ncllanno di Roma 277, come trovasi atte-

stalo da Dionisio; perciocch il luogo, in cui accadde tale battaglia,

venne determinalo da Dionisio esser stalo distante otto stadii dalla

(il l 29 . Infatti misurando la distanza che passa tra il luogo, in

cui vicino ali arco di Gallieno doveva esistere la porta Esquilina,

nella estremila meridionale deHagcrc di Servio, che in allora ser-

viva di limite alla citt, e quello in cui vedesi sovrastare il suddetto

f2!)i /- li-m. Lib. 11. e. ,'j| e Dionisio. Lib. IX. e. 2. Per quanto con-

eri'iic hi situazione del detto tempio e d'uopo esporre i seguenti passi di Fron-

tino: Junqitur ci ini Spini ritenni in conn'nin hnrtorum Torquatianorum
art. >. Prius lumi ii pars Jiihur mi Spini ritenni cxccpla castcllis Cnelii

imittis ilvfu nili tur. nil. 1!l. Pariein lumen sui Claudia prius in arcus, qui

viicantur icrnniam mi Spini relerem transfert, art. '20. Kcclus rvro duetus

seeundum Spnn reiterili reitiens nitrii pnrtam linpiilinani art. 21. Ad
(teincllas lumen, qui Incus est uttcr Spcm rei creili . . . . art. (io.
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grande monumento, trovasi corrispondere con poca diversit alla

misura detcrminata. Dalle surriferite indicazioni, che si hanno da

Frontino, si conosce inoltre che si trovavano vicino al suddetto

luogo della Speranza vecchia gli orti Torquaziani ed i Pallanziani

che vennero con poca diversit di nomi registrati nei cataloghi dei

regionari. Questi orti dovevansi trovare verso la parte in cui cor-

rispondevano gli acquedotti delle acque Appia, Giulia, Tepula e

Marcia, ove pure gi abbiamo indicato esservi slati gli orti Lici-

niani in vicinanza di quell edilzio che ora dicesi di Minerva medica:

mentre nella parte opposta del luogo, denominato la Speranza

vecchia sono indicati esservi stati gli orti Variani che precisamente

trovavansi corrispondere vicino all'anfiteatro Castrense ed al circo

formato nella vicina valle, come venne indicato da Lampridio nella

vita di Eliogabalo nel dire che in tali orti si esibirono alcune corse.

La stessa sopraindicata localit era pure rinomata per un grande

serraglio, o vivaio, che dicesi stabilito per custodire le fiere che

venivano serbate agli spettacoli che si esibivano negli anfiteatri;

perciocch chiaramente da Procopio si conosce essere stato il detto

luogo di custodia posto sotto le mura della citt, ed essersi dai ro-

mani denominato vivaio, ed avere corrisposto per l'appunto vicino

alla
[torta Prenestina. Cos da questa indicazione pu stabilirsi es-

sere stato quel vivaio situato nella lunga area piana che corrispon-

deva tra la via Labicana e le mura della citt fuori della suddetta

porla Prenestina (30).

ACQUEDOTTO DELLE ACQUE MARCIA, TEPULA E

GIULIA. In tale luogo sembra ancora che Acuissero a congiungersi

gli acquedotti di diverse altre acque; poich accanto al descritto

monumento delle acque Claudia ed Aniene nuova, si vedono i resti

di tre differenti spechi posti l'uno sopra l'altro su di un medesimo

(30) Il suddetto sepolcro di Vergili Eurisacc fu gi da me illustrato in

una particolare opera pubblicata nell'anno 1 8:5!) ed in parte inserita nel \ ol. X
degli Annali dell' Inslitulo archeologico. L'architettura sua poi e dimostrata

nella cl;issc XIV dell'opera spesso citata siigli Kdifi/j ili Koinn antica.
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acquedotto. Di questi tre spedii il pi basso si conosce avere ap-

partenuto all'acqua Marcia, quello di mezzo alla Tepula, ed il supe-

riore alla Giulia, come si trovano chiaramente descritti da Frontino.

Questo triplice acquedotto dal detto luogo, seguendo la linea clic

tengono le mura di Aureliano, giungeva sino alla porta Tihurtina,

ove si trova un monumento fatto quasi in consimil modo di quello

delle antecedenti due acque: e da questo punto si dirigeva, se-

condo Frontino, verso il colle Viminale, ove trovandosi pi basso

passava sotto terra e quindi sorgeva fuori vicino alla porta Viminale.

Per la parte principale dell acqua Giulia era condotta al monte

Celio per mezzo di altro acquedotto che si dipartiva dal luogo de-

nominato la Speranza vecchia, il quale, come si disse, trovavasi in

tali d'intorni. Ed anche una porzione dell acqua Marcia per mezzo

del canale, che dimandavasi Ercolaneo, passando per il Celio, era

portata per servire agli usi del medesimo monte. Questo particolare

acquedotto terminava sopra la porta Capena (31). importante

I osservare che sopra la fronte del monumento delle suddette tre

acque esistente a porta s. Lorenzo, ossia Tihurtina, leggonsi tre

iscrizioni risguardanti le stesse acque, che qui si riferiscono per

maggior chiarezza secondo l'epoca e non secondo lordine con cui

furono scolpite. La pi antica di esse, posta al livello dello speco

dell'acqua Giulia, dimostra avere Augusto nella sua XIX potest

Irihunicia ristabiliti tutti i ri\i delle acque condotte che avevano

sofferto alcun detrimento:

IMP. CAESAR . Divi . IVI.I . F. AVGVSTVS

PONTI!TX . MAXIMVS . COS. XI I

TKIBVXIC. POTEST. XIX. IMP. XIII I

KIVOS . AQVARVM . OMXIVM . REFECIT

(.'ti) Soltanto }jio\;i osservare clic da Frontino dichiarato il modo con

cui erano portate le Ire anzidette acque sul descritto acquedotto con queste

parole: line h'rs a ni ari ni a in vosilcin nmix rrn/Hinitur. Sunonus in lus est

.Intuir
ni/'nior Trpular, (trinile Marciti. Frontino, Ih Aqiiavd. art. 19 e seq.

Le altre particolarit sono esposte nella classe \ dell'opera siigli Fdiiizj antichi.
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Di seguilo succede la iscrizione indicante il ristabilimento fatto

dall'imperatore Tito dell'acquedotto dell'acqua Marcia nella sua

l\ potest tribunizia:

IMP. TITVS . CAESAR . DIVI . F. VESPASIANVS . AVG. PONTIF. MAX.

TRIBVMCIAE . POTEST. IX. IMP. XV. CENS. COS. VII. DESIGN. Vili

RIVOM . AQVAE . MARCIAE . VETVSTATE . DILAPSVM . REFECIT

ET . AQVAM . QVAE . IN . VSV . ESSE . DESIERAT . REDVXIT

Nel luogo poi in cui esisteva il frontespizio, clic decorava questo

monumento, venne posteriormente scolpita la seguente iscrizione

di Antonino Caracolla per aver restituita l'acqua Marcia, ed avere

aggiunto un nuovo fonte detto dal nome di lui Antoniniano:

IMP. CAES. M. AVBELIVS . ANTONINVS . PIVS . FELIX . AVG. PARTII. MAXIM.

ERIT. MAXIMVS . PONTIFEX . MXIMVS

AQVAM . MARCIAM . VARIIS . KASIBVS . IMPEDITAM . PVRGATO . FONTE . EXCIS . ET . PERFORATI^

MONTIBVS . RESTITVTA . FORMA . ADQVISITO . ETIAM . FONTE . NOVO . ANTONINIANO

IN . SACRAM . VRBEM . SVAM . PERDVCENDAM . CVRAV1T

L'acqua Antoniniana, indicata in questa iscrizione, doveva esser

quella che venne espressamente condotta da Antonino Caracalla

per uso delle sue terme egualmente denominate Antoniniane; e

perci dal suddetto acquedotto si doveva diramare il particolare

rivo che portava lacqua a queste terme passando sopra 1 arco dotto

di Druso descritto nella regione I.

ACQUEDOTTO DELL AMENE VECCHIA E DE LI/ AP-

PIA. Accanto al luogo, ove esiste il suddetto acquedotto delle tre

descritte acque, ora troncato dalla rovina, si vede al piano attuale

del terreno il condotto di altra acqua, che si crede, per la sua

poca elevazione, avere appartenuto ali Anione vecchia. L'acque-

dotto di quest'acqua, secondo il medesimo Frontino, dal luogo

chiamato la Speranza vecchia giungeva sino vicino alla porta Esqui-

lina. Ventotto piedi al di sotto dolio speco di questo acquedotto si

rinvenne nelle ricerche fatte dal Fabrelli lo speco doli acquedotto

dell acqua Appia elio fu la prima condotta in Roma sino dal tempo



REGIONE V. 171

della repubblica, e clic, secondo l'autorit di Frontino, aveva un

livello inferiore all'Amene vecchia.

CASTELLI DI DIFFERENTI ACQUE. Vicino al descritto

luogo poi si vedono diversi resti di antichi castelli di acque the

devono avere appartenuto ai suddetti diversi acquedotti: e questi

si trovano esistere presso al tempio volgarmente denominato di

Minerva medica, ove erano diverse delizie, cio orti, degli antichi

ed in particolare quei di Licinio Gallieno, come si sono poc anzi

indicati, ed ai quali doveva appartenere il suddetto edilizio che

principalmente ammirato 3:2 .

ORTI EPAFRODIZIAM. La indicata piscina, che si trova

esistere a poca distanza dallo stesso edilzio, che volgarmente

cognito sotto il titolo di Minerva medica, pu credersi con molta

probabilit avere appartenuto a quella derivazione che si faceva

dall'acquedotto dell acqua denominata Aniene nuova per accrescere

1 acqua Tepida; poich tale derivazione si dice da Frontino essersi

fatta negli orti Epafrodiziani. E siccome ben cognito che l'acque-

dotto dell Aniene nuova, unitamente a quello della Claudia, dalla

porta Prenestina si diriggeva verso la Tiburtina, seguendo la dire-

zione delle mura Aureliano; cos soltanto in circa nel detto luogo po-

teva avere effetto la stessa derivazione e per conseguenza accadervi

nel luogo stesso la corrispondenza dcgl indicati orli Epafrodiziani.

E questa opinione si trova in certo modo contestala da quella iscri-

zione di Cn. Vergilio Epafrodito in cui si fa menzione di Minerva

(.'12) La concorrenza di tulle le accennate acque in tale luogo rende in

certo modo probabile l'opinione di coloro che stabiliscono essere stata ivi la

naumachia vecchia scavata da Augusto nel bosco di Cajo e Lucio, secondo

(pianto si trova indicato da Dione in Tito: donde se ne dedusse la denomi-

nazione di (ialluz/e ch'ebbe il luogo ove esisti' l'indicalo edilizio di Minerva

medica: ma nulla poi pu stabilirsi con certezza. Kd anzi resta esclusa tale

opinione dai pi autorevoli documenti, e particolarmente dal conoscere che

la naumachia, l'alta scavale da Augusto, slava nella regione Trasteverina .

come saia a suo luogo dichiarato. Quanto costa a dimostrare la incoine

nienza ili alcuna notizia contestata solo da v olir ro tradizione!
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medica; perch il suo tempio, o simulacro, doveva trovarsi in circa

nel luogo medesimo, come gi fu dimostrato (33).

ORTI TORQUAZIANI. Gli enunciati orti dovevano esistere

in vicinanza del luogo denominato la Speranza vecchia poc'anzi de-

scritto, come si deduce da Frontino; e se vuoisi seguire la sostitu-

zione pi probabile di Epafrodiziani in vece di Plauziani, che venne

fatta nel passo del medesimo scrittore, pervenutoci imperfetto, in

cui vedesi fatta menzione dei suddetti orti Torquaziani, si potrebbe

stabilire che questi stessi orti si trovassero posti in vicinanza degli

Epafrodiziani poc'anzi descritti
V
34

N

; ma con nessun altro documento

pu contestarsi tale prossimit. Per sempre palese dallo stesso

documento che gli orti Torquaziani stavano in vicinanza del luogo

denominato la Speranza vecchia, cio della porta Prencstina.

ORTI PALLANZIANI. Alquanto pi da vicino alla porta Ti-

burtina, ove trapassava l'acquedotto delle acque Marcia, Tepula e

Giulia, dovevano esistere gli enunciati orti; primieramente perch

detto da Frontino che essi stavano ove l'acqua Marcia si scari-

cava in parte nel rivo Ercolaneo, ed ove avevano termine gli
archi

dell acquedotto dell'Aniene nuova e della Claudia, le quali circo-

stanze si trovano soltanto corrispondere nel dello luogo. E quindi

perch da Plinio il giovane si dice essere stato il sepolcro di Pal-

lante, evidentemente eretto nei limiti degli stessi orti secondo l'uso

dei romani, collocato entro il primo miglio della via Tiburtina;

giacch dalla porta Esquilina, dalla (piale csciva la detta via, e

(3.1) Practerca ex Anione Noco ad horlos Epaphroditianos quinaria*

CLXI11. (Frontino, De Aquaed. art. 6NJ Su di Epai'rodito liberto di Ne-

rone, al quale si attribuisco la pertinenza di tali orti, ne sono esposte notizie

da Tacito 'Annoti. Lib. XV. e. So', da S\ ctonio (in Nerone, e. 19 ed in Do-

miziano, e. li, v da Dione Lib. LXY1I. e. 1 l.) La iscrizione di Cu. \ ergili

Epafrodito riferita nella precedente nota 27.

\'.Vi> Jongitur ci ad Spem veierem in confinio hortorum Torqnatianorum

et Plaidianorum [Epaphroditianorum) ramus Auguslac. Frontino, De Aquae-
duel. art. o. La indicata sostituzione dichiarata da tutte le notizie che

sono relative ai medesimi orti.
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che stava in prossimit dell'arco di Gallieno, a giungere ali attuale

porta Tihurtina, precisamente si trova corrispondere circa un mezzo

miglio (35). Si suole appropriare ai medesimi orti l'indicazione

che esiste in un frammento delle lapidi capitoline della Tav. IX.

e da noi esposto al N. XLI, quantunque dalle lettere superstiti

morti p . . . si possa colle memorie pi approvate tanto dedurre la

interpretazione di orti Pallanziani quanto dei Pompeiani; ed anzi

questi ultimi, trovandosi posti nella regione nona nei limiti in cui

pi probabilmente era contenuta la indicata pianta antica, pote-

vano meglio essere rappresentati in tale frammento. Ma da os-

servare che di tutti gli orti celebri degli antichi, eh erano compresi

nella regione ora considerata, soltanto dei suddetti Pallanziani si

trova fatta menzione nei surriferiti cataloghi.

SECONDA COORTE DEI VIGILI. Prima dei suddetti orli

Pallanziani vedesi registrata nei medesimi cataloghi di questa re-

gione la seconda coorte dei vigili.
E siccome dallordinamenlo gene-

rale delle sette coorti dei medesimi vigili, che stavano in Roma, alla

suddetta seconda coorte si conviene di appropriare il servizio pure

della regione terza; cos da credere che gli alloggiamenti della

(35) Marcia autem partem sui post horlos Palluntiunos in rivum, qui

voratur Herculanrus, deiicit Anio JSocux et Claudia a piscims in

altiorcs arcua recipiuntur, ita ut supcrior sit Amo. Finiuntur areux canon

post Itortox Pallantianos. Frontino, De Aquaeduct. art. 15) e 20. Si trova

anche l'atta menzione da Frontino degli stessi orti, nel seguente altro passo

dicendoli fuori della citt: perch infatti stavano fuori della porta Esquilina:

Pructerea accepit prope Lrbem post hortos Pallantianos ex Claudia quina-

rias ( LXII. Idem. art. M).' Da Plinio il giovine poi si contesta la indi-

cata corrispondenza del monumento di Pallante entro il primo miglio della

\ia Tihurtina con queste parole: Ext ria Tihurtina, intra primula lapidai),

pro.cime adnotavi, moniinenlo Paliantis, ita in*criptum : chinami vi \ l'NAiro-

r,i\ ni.ciu.Mi n si>ii:uii\m cimiis oxinovvcii's c\i\s uomini: covuvrvs imi.

C. l'Imi,k Lib. VII. Ep. _>!>. Dallo stesso Plinio Jb. Vili. Ep. (i
,
altre no-

tizie si esibiscono sullo sfesso l'aliante e cosi latito Annali. Lib. Xf. e. '29,

Uh. XII. e. -li, Lib. A///, e. -Ili e Lib. XIV. e. (io', Svetonio in Claudio,

e -_>X e Plinio .\nl. /list. Lib. XXX//L e. 37.'
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indicata coorte seconda stassero in vicinanza dei limiti posti verso

la suddetta regione terza. Infatti si asserisce essersi rinvenuta una

iscrizione, dedicata ali imperatore M. Aurelio Antonino dai vigili

della coorte seconda, in una vigna situata in vicinanza dell'acque-

dotto dell'acqua Claudia che si pu credere avere corrisposto verso

il luogo ove la via Labicana traversa quella di s. Croce in Gerusa-

lemme ed ove poteva la stazione della stessa coorte esser convenien-

temente situala per fare il servizio delle due suddette regioni 3C).

TERME DI S. ELENA. Alcuni resti di una conserva di acqua

situati vicino agli archi dellacquedotto Claudio, con altri pochi

avanzi di mura che sussistono nel luogo stesso, si giudicano avere

appartenuto alle terme di s. Elena tanto per alcune iscrizioni ivi

rinvenute, relative alle stesse terme, quanto per il nome Elcniana

che portava nei tempi antichi la vicina basilica di s. Croce in Ge-

rusalemme: ma non si conosce precisamente quale fosse la dispo-

sizione di tali terme, quantunque rimangano diverse reliquie di

mura che dovevano appartenere alta stessa fabbrica (37).

(36) IMI'. CAES. M. AVKELIO

ANTONINO . PIO . FEUCI . AVG.

TK1I. POT. XI1U. IMP. IT. COS. Ili

PROCOS. P. P.

IMP. CAES. L. SEPTIMI . SEVERI . PI!

PERT1NACIS . AVG. FIMO

DEVOTA . NVMIM . ET . MAIESTATI . EIVS

COI!. II. A li;.

Seguono i nomi dei vigili della indicala seconda coorte con il suo modico.

(Grufer, pag. CCLXIX. N. 3. Tabula marni, grandis in multas partes il< ([ra-

da, reperto, anno MDL Rotnac in vinca quadam, ad formas aquue Claiuliae.

(Kellermann, Vig. Jtom. App. N. -.

(37) La iscrizione risguardante le suddette terme di s. Elcna. rinvenuta

presso la chiesa di s. Croce in Gerusalemme, ed ora esistente nel Museo Va

tirano, trovasi frammentata e scritta nel seguente modo:

]>. N. 11EI.ENA . YEN AVG. MAI.

AVIV . I3EATIS

1111 T,M \ M I.SIIW . . .
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SESSORIO. Il rudere antico, the in forma di abside esiste a

destra della nominata chiesa di s. Croce, si dice da alcuni topograli

aver appartenuto ad un tempio di Venere e Cupido per una statua

di Venere ivi rivenuta 38): ma non presentando questo ritrova-

mento un indizio certo per riconoscere in tale rovina il suddetto

tempio, si crede invece da altri pi convenientemente avere fatto

parte del Sessorio, presso al quale Costantino, secondo quanto

scrisse Anastasio nella vita di s. Silvestro, edific la suddetta chiesa

denominata perci pure basilica Sessoriana. A quale uso fosse de-

stinato questo edifizio Sessoriano poi non ben noto, ed i pochi

resti che avanzano non sono bastanti per farne stabilire la forma.

Per si conosce da varie memorie che nello stesso luogo si seppel-

lirono comunemente cadaveri 39\ Il Flaminio Vacca ci ha lasciata

(38) La iscrizione che si lesse nel piedistallo, che sorreggeva la suddetta

statua di Venere, venne dal Ficoroni cosi trascritta :

VENERI . FELICI . SACRVM

SALVSTIA . HELPIDVS . DI).

Ma questa epigrafe, riferendosi ad una semplice statua e non ad un edifizio.

si rende cosi insussistente la opinione di coloro che hanno creduto esservi

stato in questo luogo un tempio dedicato alla suddetta divinit-, ed anzi, os-

servando che in vece delle sembianze di A enere in quella statua, si riconobbe

fefTgie di Sallustia Barbia, moglie di Alessandro Severo, si viene a cono-

scere essere stato l'edilizio, in cui fu rinvenuta tale iscrizione, pi desti-

nato ad uso di nobile abitazione, quale pot essere il suddetto Sessorio, die

di un tempio.

(39) La vicinanza del palazzo Sessoriano alla basilica di s. Croce in Ce

rusalemme. si trova dichiarata da Anastasio nella vita del pontefice s. Sil-

vestro: peroni la stessa chiesa, come anche la vicina porta Maggiore, si di-

stingueva con il nome del palazzo stesso: Eodem tempore fecit
Constanti nus

Auepistiis basilicain in palatio Sessoriano. L'uso di seppellire in tale luogo

si dichiar con i seguenti altri documenti: //t Ktquilis pnbliris sepulti sunt

extra portam hsquilinam in qua est Sessorium. Seltol. Cruq. in Orazio.

Sut. I. 8. r. 11. h'squihnus mons Ramai' e.v srptem montibus, bine Esquilina

pinta Rimine dieitur ad Sessorium, ubi eertus crai loeus sepulcrorum ad carpo-

ni pauperum aut sceleratorum rihumquc comburatela aut canibus proiicienda.

Idem, in Orazio. Kpod. V. e. 1 00.
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memoria della scoperta Aula in tale luogo di un'antica via assai

spaziosa, ch'era diretta dalla porta Maggiore alla basilica di s. Gio-

vanni in Laterano, seguendo verosimilmente la linea degli archi

dell acquedotto Claudio.

CAMPO ESQUILINO. Al medesimo uso che fu attribuito al

descritto Scssorio, ed anzi avere in qualche modo a detto servizio

partecipato, si conosce essere stato destinato quel luogo che sole-

vasi indicare con il nome di Campo Esquilino; perciocch tale

luogo serviva per comune sepoltura dei cadaveri del popolo, come

si contesta con diverse memorie (40). Ma non pu comprendersi

con tale indicazione quel simile luogo dell Esquilino, che fu poi

ridotto ad uso di delizia da Mecenate e reso cos salubre quel

monte, come dimostravasi da Orazio, e che fu poscia occupato dalle

terme di Tito; poich nel luogo, destinato alla detta comune se-

poltura e distinto con 1 enunciato titolo, si continuava a seppellire

nei tempi assai posteriori a Mecenate. Ed a confermare una tale

distinzione si presta la spiegazione data da Yarrone nel dire che

i pozzi dei sepolcri popolari stavano al di l dell Esquilino (41);

cio fuori di quella parte del colle, propriamente in tal modo de-

nominata, che stava fuori delle mura di Servio.

ANFITEATRO CASTRENSE. Dalla parte opposta della chie-

sa di s. Croce esistono ragguardevoli resti di un anfiteatro comune-

mente conosciuto per il Castrense che vedesi registrato in questa

regione concordemente da tutti i regionari. Questo anfiteatro fu

( iO) Etiquc locum scpulcro in campo Esquilino C. Pausa consul, sai quo

alio in loco vidcatur, pedes triginta quoquo versus adsignet, quo Scr. Sulpi-

et us infcratur. (Ciccrow. Filipp. /A. e. 7.

(il) ISunc licei Esquiiis habitare salubribus, atque

Aggerc in aprico spatiari, qua modo tristes

Albis informe sprctabant ossibus ai/rum.

:

Orazio. Lib. I. Sat. 8. v. 1 o.

Evira oppida a pulcis Pul culi, quod in puteis obruebantur homnics; osi p<>

inis. ut Aclius scribit, Puticulac, (pun putisci baiti ibi cadavera proiccla; qui

Incus public.us ultra Esquilias. (Vairone, Oc Ling. Lai. Lib. V. e. "25.
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compreso per circa due terzi del suo perimetro nella cinta delle

mura Aureliane (42). L'architettura del medesimo anfiteatro espo-

sta nella classe VII della pi volte citata opera sugli Edifizj di

Roma antica.

VIVAIO DELLE FIERE. In seguito di quanto concerne

luso dell'anzidetto anfiteatro importante losservare che dal nome

Castrense, che esso ebbe, si deve supporre avere appartenuto ad

alcun castro ed evidentemente al pretoriano, che era il principale

di Roma, ed essere stato espressamente destinato agli esercizj di

quella milizia. Cos si trova concordare quanto venne indicato in

una antica iscrizione rinvenuta in quelle vicinanze; cio che il vi-

vaio poc'anzi accennato, situato tra le mura della citt e la via

Labicana al di fuori dell'attuale porta Prenestina, era sotto la cu-

stodia dei pretoriani (43); perciocch il luogo, in cui esso stava

(42) Negli scavi eseguiti nell'interno di questo anfiteatro furono sco-

perte alcune grotte ripiene di ossa delle fiere
,
che evidentemente vennero

uccise nei giuochi che vi si celebrarono. Le medesime scoperte furono de-

scritte dal Ficoroni (Roma antica. Pag. 12.J

(43) La iscrizione risguardante il suddetto vivaio, messo sotto la cu-

stodia della milizia pretoriana, si conosce essere stata scritta nel seguente

modo, come esposta dal Muratori (Iscrizioni. Pag. CCLI. N. 3
y

'

:

FBO. S. M. ANTOMI . GORDIANI . l'II

FEL1CIS . AVO. ET . TRANQV1LLINAE . SARI

NAE . AYG. YENATORES . IMMEN. CVM . CV

STODE . VIYARI . PONT. VERVS . MIL. COH.

VI. PR. CAMPAN1VS . VERAX . MIL. COH. VI.

PR. FVSC1VS . CRESCENTIO . OHI). CVSTOS

VI VARI . COHH. PRAETT. ET . VRBB

DIANA . AVG. I). S. EX . V. V.

DEDICATA . XII. KAL. NO\.

IMI'. 1). S. GORDIANO . AVG. ET . POMPEIANO . C. S.

Sul medesimo vivaio delle fiere ne vennero esposte diverse importanti notizie

da Procopio, colle (piali
si dimostra principalmente essere slato posto sullo la

custodia delle mura della citt in vicinanza della porta Prenestina: Outw t

x'jy r.lr.-j lIpa(V7Tcuvav erri p&ipKv zvj ntp&lov, Jjv'Pwpottot pipiatov z).ov5.

yy.i e x ~ =

--/s>: i-tuv.'/tazx'zo'j \j-mx>jz%. (Procopio, Gucrr. Gotte- Lio. I- e. ~2'2.

12



178 ROMA ANTICA.

collocato, corrispondeva vicino a questo anfiteatro, e per una tal

vicinanza restava comodo il servirsi delle fiere per i giuochi delle

cacce che in esso esponevansi.

ORTI E CIRCO VARIANO DI ELIOGABALO. Nella valle

sottoposta al suddetto anfiteatro si conosce tuttora dalla disposi-

zione del terreno esservi stato un antico circo, del quale si attri-

buisce la edificazione ad Eliogabalo e ad Aureliano: ma con pi

probabilit deve credersi essere stato quello che si trovava com-

preso negli orti Variani, nel quale lo stesso Eliogabalo, secondo

quanto venne esposto da Lampridio nella vita di lui, si conosce

avervi esibiti giuochi di corse mentre egli venne sorpreso dai suoi

soldati, ed aspettava con ansiet la notizia della morte di Ales-

sandro. Nel sopraindicato luogo infatti fu ritrovato un obelisco an-

tico che doveva adornare la spina dello stesso circo, il quale da

tale luogo fu primieramente trasportato nel palazzo Barberini,

quindi nei giardini Vaticani, ed ultimamente innalzato, bench

rotto in due pezzi, sulla pubblica passeggiata del Pincio. Per al-

cune notizie risguardanti gli orti, distinti pi comunemente con il

nome di Vario, che erano annessi al medesimo circo, si conosce

che si stendevano essi sino al luogo denominato della Speranza

vecchia, e perci dovevano occupare alcuna parte dell area in cui

successivamente venne stabilito il palazzo Sessoriano ; giacch il

suddetto luogo si trovava corrispondere in vicinanza della porta

Prencstina (44).

(44) Et hoc quidem modo ipsc scecssit ad hortos Spei veteris, quasi con-

ila novum juvenem vota concipicns, relieta in Palatio malie et avia et con-

sobrino suo Inde itum est in hortos, ubi Varius invenitur certamen

aurigandi parans, expectans tamen intentissime quando eidem nuntiaretur con-

sobrinus occisus. Lampridio, in Eliogabalo. e. 13 e 1 J Da Sidonio Apolli-

nare si descrivono i giuochi che erano esposti evidentemente nel medesimo

circo (Carni. XXIII. v. 31 OJ Le memorie poi sulle reliquie che esistevano

per il passato dello slesso circo, si trovano riferite dal Fulvio (Antiq. irbis.

Lib. IV
, dal Palladio Antichit di Roma. Paq. 9) e dal Liborio 'Sui circhi.

Pan. :\.
i
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VICI DELLA REGIONE. Quantunque i limiti di questa re-

gione si stendessero in ragguardevole grande spazio, pure soltanto

quindici vici sono ad essa assegnati nei surriferiti cataloghi. Ed an-

cora non si hanno certi documenti per conoscere con quali deno-

minazioni erano essi distinti. Soltanto per deduzione pu credersi

che ad uno dei medesimi vici, ed evidentemente quello il quale

transitava da vicino al luogo stabilito per gli orti Liciniani, appar-

tenesse quella indicazione che si rinviene in una iscrizione antica

scoperta lungo la vicina via Tiburtina, che conlesta la esistenza di

un vico denominato Liciniano (45). Parimenti pu credersi che la

tanto celebrata notizia di Minerva medica si riferisse pure ad as-

segnare il nome al vico in cui esisteva tale monumento; perch

nella gi citata iscrizione di Cn. Yergilio Epafrodito riferita dal

Fabretti sembra indicarsi un luogo distinto con il nome di Minerva

medica, in cui abitavano diverse persone (46). E forse similmente

doveva dare il nome ad altro vico il monumento di Ercole Sillano,

pure registrato nei medesimi cataloghi e gi preso a considerare:

ma tutto ci senza poterlo contestare con autorevoli documenti.

Una iscrizione rinvenuta ultimamente in vicinanza di quel grande

monumento sepolcrale, che esiste a poca distanza dal ninfeo di

Alessandro Severo, offrirebbe plausibile supposizione di stabilire

che vi fosse stato un vico denominato Merulano in circa nel luogo

ora occupato dalla via attualmente detta in Merulana, se in vece

dei bagni Verulani, in essa registrali, si potesse credere esser stato

scritto bagni Mcrulani. Ma quando la stessa iscrizione non possa

servire ali indicato scopo, olire essa poi sempre motivo per slabi-

lire che uno dei scttantacinque bagni, che sono assegnati a questa

stessa regione, secondo i surriferiti cataloghi, fosse distinto con

(io) //< ria Tiburtina: i. sai.iuns . i. i. swiuos . sai;, ih . \ ico . i.i-

(IMAM) . pomicia . ( \. i. HiiioM. Muratori, Inscript. Pai/. M\( ) II. \. '.).

( l(>) I). M. IN. \li;i,II.I\> . ll'AI'llll()l)ll\.S . MVIilSIlll . ODAHIAIUYS . A .

M!M-.i\v\ . midk \ . \i\n . \N\ur- . m.i'\ al ima .li l'abrriti, fnscri[it.

l'an. 7 Hi. A. :$76.
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I indicato titolo, e che fosse consacrato alla Fortuna (47). Le molte

acque condotte nella stessa regione offrono motivo a convalidare

la medesima notizia sulla sussistenza di molti bagni che erano evi-

dentemente destinati a pubblico uso (48). E d'uopo in fine indicare

che quasi tutti gli cdifizj,
considerati in fine dell'esposta descrizione,

dovevano appartenere alla regione per semplice giurisdizione; giac-

che nella misura, assegnata al suo perimetro, non potevano certa-

mente essere compresi quei luoghi, in cui essi si trovano esistere.

E cos pure da questa osservazione trovasi ragione dei non molti

vici che sono registrati nei cataloghi della medesima regione; per-

ch si tenne in essi evidentemente conto solo di quei vici che po-

tevano essere compresi ncll indicato perimetro. Per trovandosi la

regione stessa quasi per intero fuori del perimetro primieramente

prescritto alla citt con la cinta di Servio Tullio ed in tale parte

dal tanto rinomato agere, si devono comprendere tra i vici asse-

gnati ad essa quei che venivano costituiti dalla via che usciva dalla

porta Esquilina, esistente in una estremit del medesimo agere, e

che, diramandosi a destra ed a sinistra, formava il principio tanto

della via Tiburtina che della Prenestina; e quindi quest ultima di-

ramazione, suddividendosi ancora in vicinanza del Ninfeo di Ales-

sandro Severo, come fu conosciuto dalle reliquie scoperte, veniva

a formare altra via antica.

(T) FORTVNAB . HAI.. VI11VI.. C. UOSTIUYS . AGATIIOI'YS .1). J). Questa iscri-

zione fu scoperta ultimamente dall'abate Matranga in vicinanza dell'indicali)

sepolcro posto nella parie della villa Altieri che corrisponde da vicino al

monumento dell'acqua Claudia denominato volgarmente Trofei di Mario e

riconosciuto essere il ninfeo di Alessandro Severo. E se. secondo il valevole

giudizio del Borghesi, a cui fu comunicala la stessa iscrizione, deve credersi

errore dello scalpellino l'avere scolpito fortwais in vece di oinwu:. si

polesse pure dedurre litro simile errore nel nome vervi in vece di

Mtr,\ i si verrebbe a contestare la surriferita opinione: ma ci sempre

pei semplici deduzioni dalle indicate notizie.

(H) Le principali acque condotte in questa regione erano particolar-

mente quelle cognite con i nomi Appia. Aniene vecchia ed Amene nuova.

Claudia. Marcia. Tepida e (india.
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REGIONE VI.

ALTA SEMITA.

CURIOSUM URBIS

Regio Sexta. Alta Semita

COntnCt TEMPLUM SALUTIS ET SERAPIS, FLORAM, CAPITOLIUM ANT1-

QUUM, THERMAS CONSTANTINIANAS, STATUAM MAMURI, TEMPLUM PEI

QUIRINI, HORTOS SALUSTIANOS, GENTEM FLAVIAM, THERMAS DIOCLE-

TIANAS, COHORTES 111. VIGILUM, X. TABERNAS, GALLINA* ALBAS.

VICI XVII, AEDES XVII, VICOMAGISTRI XLVIII, BALNEA LXXV, LAGOS

LXXIII, PISTRINA XVI. CONTINET PEDES XV. DCC.

NOTITIA

Regio Sexta. Alta Semita

continet templum salutis et serapis, templum florae, capito-

LIUM ANTIQUUM, STATUAM MAMURI, TEMPLUM DEI QUIRIM, MALUM

PUNICUM, HORTOS SALUSTIANOS, GENTEM FLAVIAM, THERMAS DIOCLE-

TIANAS ET CONSTANTINIANAS, CASTRA PRAETORIA, X. TABERNAS, GAL-

LINAS ALBAS, AREAM CANDIDI, COHORTEM TERTIAM VIGILUM. VICI

XVII, AEDICULAE XVII, VICOMAGISTRI XLVIII, CURATORES II, INSULAE

IIICCCIII, DOMOS CXLVII, IIORREA XVIII, BALNEA LXXV, LAGOS LXXV.

PISTRINA XVI. CONT1NET PEDES XVDCC.

Ln sesta regione, denominata Alta Semita da qualche piccola

via posta siili alto del colle Quirinale, occupava quasi per intero il

medesimo colle unitamente al Viminale e parie di quello denomi-

nato degli Orti, con le valli interposte agli stessi colli. Quanto si

comprendeva in tale regione sembra avere corrisposi) ali estensione

prescritta da \ airone alla terza regione delta Collina A,\\ nome dei

suddetti colli nel primi) ordinamento delle (piatir regioni urbane.

Ed in tale localit si trova verificare il perimetro di quindici mille
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settecento piedi, quale si prescrisse dai regionari alla medesima

regione sesta.

CIRCO DI FLORA. Entrando in questa regione dalla parte

occidentale, si trovava primieramente il circo di Flora, che vedesi

per diverse memorie attribuito alla stessa regione. La situazione

di questo circo da ognuno si riconosce aver corrisposto nella valle

posta tra il Quirinale ed il colle degli Orti e precisamente nel

luogo ora occupato dalla piazza Barberini. I primi descrittori delle

antichit romane, avendo vedute alcune rovine, che ora servono

di sostruzione alla parte settentrionale del palazzo Barberini, le

giudicarono avere appartenuto a questo circo senza per ne dimo-

strare a qual parte di esso corrispondessero, n quale fosse la forma

del circo che si poteva ritrarre da tali reliquie: ma avendo io ulti-

mamente esaminato con molta diligenza tali resti per ricavarne il

disegno, e trovandoli esser disposti su diversi piani, venni a cono-

scere che gli scalari per i sedili degli spettatori s'innalzavano a di-

versi mcniani nei lati del circo, come si trovano esser stati praticati

nei teatri ed anfiteatri ed anche nel circo Massimo che nel seguito

si descrive. Per da osservare che siffatte opere di sostruzione,

mentre servivano come la parte del palazzo, che era sul Palatino

verso il suddetto circo Massimo, per godere lo spettacolo che si

esibiva nel sottoposto circo, dovevano pure essere ad altro uso de-

stinate. Questa circostanza si comprova, osservando che sotto il

cortile dell'anzidetto palazzo Barberini fu scoperto un grandissimo

pavimento di musaico; e verso il luogo, ove era il bosco, si sono

trovate delle camere ornale con marmi (1). Le stesse opere, con-

venendo solo ad una fabbrica di abitazione, si venne a credere che

unitamente al circo si congiungesse per tale parte un qualche ampio

edilzio. Il circo adunque doveva slare nell'area sottoposta al de-

scritto edifizio, ed era forse circondato da qualche portico situalo

(1) Le pi esatte notizie su tale circo furono esposto dal Fulvio (Ani.

rltis. pag. .'3 , dal Liborio nel suo libro sui circhi, dal Donati Roma Vetus

vi Itvcvns. Uh. III. e. Io e dal Venuti Descrizione di Roma. Lib. I. e. .)
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al di sopra dei mcniani. La sua forma per sembra che dovesse

allontanarsi alquanto da quella degli altri circhi antichi per la di-

versit degli spettacoli che in esso si solevano rappresentare, e per

la variet di nome che vedesi essere stato dato a questo luogo

dagli antichi scrittori. Per quantunque in diverse memorie fosse

indicato col nome di teatro, pure nellantico calendario Yenusino

nel registrare i giuochi, che in esso esihivansi nella quarta e quinta

calcnda di maggio, si distingue con il nome di circo: v. e. lud. in

circo iv. e. florae; e ci si contesta con altre memorie con-

tro coloro che vogliono credere essere stati tali giuochi esposti nel

circo Massimo. Infatti considerando che nell indicarlo con il nome

di teatro principalmente da Valerio Massimo e da Marziale, che fe-

cero menzione degli stessi giuochi florali, si viene ad escludere la

detta opinione (2).
La variet di nome, che si rinviene nell indicare

lo stesso edilizio, derivata che esso, quantunque fosse disposto

in forma di circo, pure non avendo n le carceri, n la spina, n

(pianto era necessario per le corse, ma soltanto un'ampia area per

esibire i giuochi mimici, poteva essere considerato quale teatro e

circo nel tempo stesso.

TEMPIO DI FLORA. Al descritto circo essere stato vicino il

tempio di Flora, registrato concordemente di seguito dai regionari,

si asserisce generalmente da tutti i topografi: ma non si sa preci-

sare il luogo ove fosse collocato. La situazione pi conveniente per

(2) Eadem ludos Florales, quns Messili* aediiis faciebat, spedante, pnpu-

iis, ut mimae nudarenlur, postulare erubuit: qund cimi ex Favonio amicissimo

albi una sedente cnqnonsset, discessit e tlieatro, ne praesentia sua speetaculi

eonsuetudinem impedirci. (Valerio Massimo. Lib. 11. e. 10. S.
'

J\osscs mensile dulce. <pium sacrum Florae.

Festosque lusus, et iceutiam vuli/i

(ur in tlieatrum, dato severe, venisti/

(Marziale. I.ib. I. i.p. 1.

I)i\erse notizie sui medesimi giuochi sono esposte da Ovidio Fasti. Lib. V.

e. 18.J , da Aulo (lellio ISotti Attiche. Lib. /A. e . t
>

, da A niobio (Adv.

(ent. Lib. IH v da Lattanzio Dir. Inst. Lib. I. e. 20.
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a me sembra essere quella che corrispondeva nel mezzo del lato

meridionale del circo, al di sopra delle descritte fabbriche poste

nel piano ora occupato dal palazzo Barberini. Infatti situando in

tale localit il tempio, si trova convenire quanto scrisse Vitruvio a

riguardo dei fabbricatori del minio; poich osservava egli che le

botteghe di questi artefici stavano tra il tempio di Flora e quello

di Quirino. Conoscendo quindi essere il tempio di Quirino, come

si vedr nel seguito, posto sul Quirinale nel luogo ora occupato

dalle fabbriche e dagli orti del noviziato dei pp. Gesuiti, ed essen-

dosi trovate nel fabbricare le case e palazzi posti nel luogo detto

le Quattro fontane diverse piccole botteghe, le quali furono giu-

dicate avere appartenuto agi indicati fabbricatori del minio (3), si

viene cos a dedurre da questa indicazione che, dovendo quelle

botteghe stare tra il tempio di Quirino e quello di Flora, questo

ultimo tempio doveva trovarsi precisamente nel luogo stabilito.

Parimenti contestata la stessa posizione con quanto riferito sul

Campidoglio vecchio, che stava sulla parte del Quirinale sovrastante

al medesimo luogo. Nella parte anteriore doveva esistere un' area

sostenuta da sostruzioni che, sporgendo verso il circo di Flora,

figurava come un pulvinare del circo stesso; ed a lato del tempio

doveva corrispondere il clivo di Flora ricordato da Varrone
(4).

(3) Eac autem offteinae sunt intcr aedem Fnrae et Quirini. (Vitruvio.

Lib. VII. e. 9.J Le indicate scoperte furono esposte dal Venuti (Roma antica.

Parte I. e.
.J

(4) Clivus proximus a Flora susus versus Capitolium vetus, quoti ibi

saccllum Jovis, Junonis, Mincrvae, et id antiquius quam aedis quae in Capi-

tolili facta. (Varrone, De. Ling. Lat. Lib. V. e. 158.,/ La indicata prossimit

del tempio di Flora al vecchio Campidoglio pure dimostrata ila Marziale

(Lib. V. Ep. 22.) E nel calendario Prenestino al 28 di aprile leggendosi

unitamente ai giuochi, che si facevano Dell'indicato circo, le feste che cele-

bravansi nel tempio di Quirino ed in quello di Flora per la loro dedicazione,

si dimostra in certo modo la indicata vicinanza dei medesimi edifizj: i\ni .

ii.oiM . niiiu; . e\ . s. e. qyod . r.o .di qvirino . et . valcio . cos.

IODI M . IMI . AEDIS . FLORAE . QVAE . REBVS FXORESCESDIS . PRAEEST. DEDICATA .

I.-l . l'I'.OI'lin . STERI I,ITATEM . FRVCVM
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TEMPIO DI QUIRINO. Il tempio di Quirino si stabilisce

concordemente essere stato situato sulla parte del Qurinale clic

domina la valle posta tra questo monte ed il Viminale, e distinta

dagli antichi collo stesso nome di Quirino. Questa posizione costi-

tuiva la prima parte del colle stesso nel primo ordinamento delle

quattro regioni urbane, come in particolare si deduce daVarronc ."V.

Nel luogo, che ora si trova occupato in gran parte dalle fabbriche

e dagli orti, annessi alla chiesa di s. Andrea detta a Monte cavallo,

furono nei secoli passati scoperte grandi reliquie di tale tempio,

colle quali si volle far credere che fosse stata costrutta la grande

scala di s. Maria in Aracoeli
[6).

Per esistono soltanto pochi resti

di sostruzioni che servivano probabilmente a reggere la piazza che

era intorno al tempio, nella quale stava evidentemente collocato

lorologio a sole che fece Papirio per il primo in Roma. Il tempio

doveva essere rivolto verso la detta valle di Quirino, e si saliva da

questa probabilmente per mezzo di una grande scala. Aveva inoltre

il medesimo tempio, nella riedificazione fatta da Augusto, secondo

Vitruvio, la forma diptera, ed era decorato con colonne del genere

dorico 7 . Sottoposto poi a questo tempio nel piano della valle.

(5) Collis Quirinalis ob Quirini fanum Collis Quirinali*, terticeps

cis aedem Quirini. fVarrone, De Ling. Lat. Lib. V. e. 51 e 52. E ci si

contesta dai frammenti di Feste e dal suo commentatore Paolo nella spiega-

zione Quirinalis Collis.

(Ci) Dal Fulvio Antiq. Urb. Lib. IL p. 33 in particolare furono esposte

le surriferite memorie: ma (pianto sia improbabile l'impiego dei marmi rin-

venuti nei detti scavi, per la costruzione della scala di s. Maria in Aracoeli,

dimostrato dal Nibby Roma nell'anno 1X38. Tom. l. p. 70!).

(7) Vitruvio. Lib. 111. e. t. Nella Sezione III della una grande opera

sull'architettura antica, coll'autorit dei citati precetti di Vitruvio, e dimo-

strata la pi probabile architettura dello slesso tempio. Per diverse memorie!

poi si conosce essere stalo il medesimo (empio di Quirino edificalo sino dai

primi tempi di 11 orna in seguito dall'apparizione ili (tomolo riferita da Giulio

Proculo, secondi quanto trovasi indicalo da Dionisio
t

Lib. IL e. f>3', da Livio

Lih. 1\ . e. 21 e da altri scrittori antichi. Ma essendo questa prima edifica-

zione evidentemente l'alta con poca solidit, fu poi riedificato dal console
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ove sta collocata la chiesa di s. Vitale, era probabilmente il portico

detto pure di Quirino per la sua vicinanza al tempio; e questo

portico doveva essere di molta grandezza, affinch avesse potuto

contenere le molte persone che vi si portavano, come nel seguito

sar particolarmente dichiarato.

TEMPIO DELLA FORTUNA PUBBLICA. Vicino al luogo,

in cui esisteva il suddetto tempio, fu trovato al tempo di Flaminio

Vacca un tempietto rotondo con colonne di bigio denominato afri-

cano. Questo tempio pu stabilirsi, per la sua situazione, esser stato

quello della Fortuna Pubblica che nel calendario Prenestino del

mese di aprile trovasi annoverato posto pi in qua dell'altro egual-

mente dedicato alla stessa dea, che si registra nel mese di maggio

nello stesso calendario e che stava in vicinanza della porta Collina

cogli altri tempj della Fortuna che di seguito si descrivono (8).

Tale tempio pure trovasi ricordato in alcuni versi di Ovidio senza

per poter contestare siffatta opinione con altri documenti (9).

TEMPIO DELLA SALUTE. Il tempio della Salute si dimo-

stra da Varrone e da Livio essere stato situato vicino al descritto

tempio di Quirino; perch da esso pure prendeva il nome una di-

stinta parte del Quirinale, denominata perci Salutare, la quale co-

stituiva la seconda divisione della regione terza nell'anzidetto primo

Lucio Papirio, per altro voto fatto dal dittatore suo padre, e fu ornato con le

spoglie prese ai nemici nella vittoria riportata sui Sanniti, le quali furono in

tanta abbondanza che servirono per ornare altri edifizj (Livio. Lib. X. e. i6.)

Questo stesso tempio fu quindi di nuovo riedificato da Augusto ed adornato

con settantasei colonne, che si trovarono corrispondere agli anni della vita

di questo imperatore (Dione. Lib. LIV. e. 9.)

(8) NON . N. LVD1 : FORTVNAE . PVUL1CAE . C1TER IN . COLLE. (CllhlU.

Prcncstin. in aprile.)

(9) Flaminio Vacca, Memorie. N. 38. Che l'anzidetto tempietto abbia

appartenuto alla Fortuna pubblica, pu ancora comprovarsi soltanto coi se-

guenti versi di Ovidio corretti a seconda della pi probabile lezione:

Qui dicet quondam sacrata est colle Quima
llac Fortuna die publica, rerus crii.

(Gridio, Fasti. Lib. IV. v. .i t .\.
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ordinamento urbano (10). Inoltre da osservare che lo stesso tem-

pio, dovendo evidentemente trovarsi pure presso la porta che dal

suo nome si chiamava Salutare, e questa collocandosi comunemente

nel declivo del colle vicino alla salita delle Quattro fontane, si viene

cos a stabilire la situazione del medesimo tempio su ([nella parte

del colle ora occupata dal pontificio palazzo Quirinale. Siffatta col-

locazione offre anche la condizione determinata nella surriferita

notizia di Yarrone, cio di trovarsi in tale luogo una parte distinta

del colle, la quale veniva in fatto prescritta da un lato dal tempio

stesso della Salute, e dall'altro da quella specie di pulvinare che

corrispondeva avanti al tempio di Flora verso il circo poc'anzi de-

scritto; e cos si viene anche meglio a spiegare 1 indicazione del

pulvinare anzidetto in vece di quella dell Apollinare registrata nei

comuni testi di Yarrone, che non ha alcuna plausibile applicazione.

CAMPIDOGLIO VECCHIO. Sulla medesima parte del Qui-

rinale, che domina il luogo ove era il circo di Flora, vi doveva

stare il Campidoglio vecchio registrato nei surriferiti cataloghi dopo

il tempio di Flora; poich in tale situazione si trovava precisamente

in vista del circo di Flora, e al di sopra del luogo ove era la Pila

Tiburtina, siccome lo addita Marziale nei suoi versi 11'. Fa forma

(10) Collis Salutaris, quarticeps, adversum est Apollinar, eis aedent Sa-

lititi. (Yarrone, De Ling. Lai. Lib. \. e. 52.J Ci clic fosso l'Apollinare in-

dicato in tale notizia non e ben conosciuto: ondo per averne una pi palese

spiegazione fu creduto doversi leggere in \ece Pulvinar, attribuendolo a

quello del Sole, accennato da Quintiliano, che stava avanti al surriferito

tempio di Quirino: ul in yrulvinavi Solis, i/ni colituv iiuta aedem Quivini.

'Inst. Orai. Lib. 1. r. 7. Nell'antico calendario Capraniccnsc si dichiara nel

mese di agosto in modo distinto la esistenza sul Quirinale di detto tempio:

SAI.VTI . IN . COLLE . OY11UNAI.E . SACKIFIC1VM . l'VI'.I.K \ M. Da Livio poi si

hanno particolari notizie sulla edificazione e sui diversi ristabilimenti fatti

al suddetto tempio della Salute (Livio. Lib. IX. e. '.i\ e \'.\, Lib. X. e. 1 e

Lib. XXVIII. e. 11.

(11) Sid Tibuvtnuie sani jun.intms licitila /ulne:

Qua eitltl
aulii/titiiii

itisi tea l'Ioni Jori in.

Marziale. Lib. V.
l'Jpiff.

2. v. .
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poi di questo tempio doveva essere in circa simile a quella del-

l'altro che stava sul Campidoglio, al quale si crede aver servito di

modello; ma per fatto con maggior semplicit per essere stato

edificato evidentemente sino dal tempo di Numa, allorch si cinse

di mura il Quirinale.

TERME DI COSTANTINO. Stavano le terme di Costantino

nello spazio ora occupato in gran parte dal palazzo Rospigliosi; e

molti avanzi di queste terme furono distrutti, allorch nel pontifi-

cato di Paolo V si costru il palazzo anzidetto. Tra i suoi resti

furono trovati molti oggetti di scoltura e specialmente le statue

di Costantino e dei suoi
figli

che ne confermarono la localit oc-

cupata dalle stesse terme. Prima che si distruggessero tali avanzi

furono veduti dal Serlio e dal Palladio, che ne ricavarono i disegni

a noi tramandati. La pianta di queste terme, che si trova nel libro

delle antichit del Serlio, il quale per sbaglio le disse di Tito,

meno esatta di quella che abbiamo dal Palladio nel libro delle

terme dei romani pubblicato dal Rurlingthon. Esistendo ancora

pochi resti delle stesse terme nei sotterranei del palazzo Rospi-

gliosi, potei visitarli e riconoscere la vera loro disposizione per

grazioso permesso del cortesissimo principe proprietario. Primie-

ramente trovai sotto alla parte orientale del detto palazzo quasi

per intero il giro inferiore di una grande camera circolare, e di

un altra ottangolare divisa per met dai muri moderni; le quali

due camere riconobbi esser quelle di consimile figura disegnate in

ambi i lati delle terme dal Palladio e dal Serlio con poca diversit.

Quindi sotto la parte meridionale del medesimo palazzo, e verso il

Si vuole che lo stesso Marziale facesse menzione della stessa Pila Tiburtina

Lib. I. Epig. 118. v. 6 : ma per essere varia la lezione non pu comprovarsi.

La
pi importante memoria del Campidoglio vecchio esposta da \ airone,

indicandolo prossimo al clivo di Flora, come gi fu accennalo: ('Itrus projci-

inis ii Flora susus versus Capitolium vetus, quos ibi sacellum Jovis, Jtmoins,

Minerrae, et xl antiquius quam aedis (/une in Capitolo fiala. ,

\ airone, De

l.'nu). ImI. Lib. /. e. 158.
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cortile minore, molti altri resti ho veduti, nei quali sono state ri-

cavate diverse cantine ;
e ritrovai questi aver appartenuto alla parte

media delle terme con qualche variazione dalle forme che si hanno

dal Serlio e dal Palladio. Tali resti, essendo ora frammisti a costru-

zioni moderne di varie epoche, resta difficile assai di disccrnere

la loro giusta disposizione: ma esaminandoli per bene mi venne

dato di poter conoscere, da alcune mura costrutte con l'opera reti-

colata di buona maniera, essersi Costantino servito di una parte di

altra fabbrica anteriore di pi secoli per edificare le sue terme.

AI d'intorno di queste, a somiglianza delle altre terme che ab-

biamo degli antichi, eravi una cinta di varie fabbriche. Si trovano

ancora nei giardini, posti verso la villa Aldobrandini, tracce della

parte di mezzo di tale cinta, che era formata da un grande semi-

circolo, come venne indicato dal Palladio. Le grandi nicchie, dise-

gnate dal Serlio e dal medesimo Palladio accanto alla fronte del

tempio del Sole, e nelle quali furono trovate le statue del Nilo e

del Tevere che ora stanno sul Campidoglio, facevano parte pure

di questa cinta. Le due specie di cortili, posti nei lati dello stesso

tempio, servendo come d ingrandimento alla cinta, davano la co-

municazione alle grandi scale che discendevano nel piano della re-

gione settima. Nella medesima cinta di prospetto alla fronte del

nominalo tempio dovevano essere situati i due celebri cavalli coi

loro cavalieri, che si dicono opera di Fidia e di Pressitele , e che

ora figurano nella piazza denominata, per la loro situazione, Monte

(avallo. Nel luogo ora occupato da questi cavalli sussisteva un masso

rustico di muro antico che fu distrutto al tempo di Sisto V per si-

tuare l'obelisco con i medesimi cavalli (12), il quale da credere

avesse appartenuto alla medesima cinta; e siffatta reliquia si trova

indicala nella pianta del Bufalini unitamente alle descritte terme,

; l'i Flaminia Vacca, Memorie. N. 10 e 10. Ln edificazione tirile terme

di Costantino vedesi principalmente contestata da Aurelio \ittore. dicendo:

atqne ad lavandum institutum <>]>us cclcris haud multo ditpar. (De Cacsa-

vihus. e. '((>.
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non per con esattezza. Intorno la congiunzione di queste tenne

con il tempio del Sole, che faceva parte della seguente regione, se

ne tiene pi dimostrativo ragionamento nella particolare descrizione

di questi monumenti che si riportano nelle classi II e IX della

grande opera degli edilizj antichi di Iloma. Pertanto e da osservare

che da una antica iscrizione, esposta da quasi tutti gli scrittori

della topografia di Roma antica, si conosce che queste terme furono

ristaurate da Petronio Perpenna Magno Quadraziano che fu prefetto

di Roma nel quarto secolo (13). Le varie reliquie superstiti si sole-

vano nel medio evo indicare col nome Palazzo di Costantino.

TEMPIO DEL DIO FIDIO. Non tanto per dare una qual-

che notizia dellenunciato edifizio, quanto per indicare la corri-

spondenza pi probabile della terza parte del colle Quirinale che

secondo Yarrone era distinta con il nome Marziale, si creduto

opportuno, prima di passare a considerare le altre posizioni, d in-

dicare che precisamente la parte del colle, occupata dalle anzi-

dette terme, doveva essere quella che era in tal modo denominata;

perch essa si poteva pi chiaramente distinguere dal rimanente

colle, e perch, sporgendo da vicino al campo Marzio, si pu con

qualche buona ragione trovare motivo del nome anzidetto. Sul

tempio del dio Fidio, che si suol credere essere stato lo stesso di

quello consacrato a Sango, non si possono rinvenire autorevoli

notizie per determinarne la sua collocazione : ma in seguito di

(13) La citata iscrizione, secondo la lezione del Grutero che la riporta

alla pag. CLXXVII. N. 7, e che la dice sulla lede dello Smezio avere esi-

stito nelle reliquie delle stesse terme, esposta nel seguente modo:

PETUONIYS . PERPENNA . MAONYS OVADRATIASVS . V. C. ET. INI-. PRAEF. VH1.

CoNSTANTIMANAS . TUERMAS . IONI,A . INCVRIA . ET . ABOLENDAE . CIVILIS . VEI.

I'OTIVS . FERALIS . CLADIS . VASTATIONE . VEIIEMENTER . ADFL1CTAS . ITAVT . ACM

IlONEM . MI . EX . OMNI . PARTE . PERDITA . DESPEIlATIOXEM . CYNCITS . KEPA

HATTONIS . ADFERRENT . DEPV TATO . Ali . AMPLISSIMO . ORDINE . PARVO

SVMPTV . OVANTVM . PV1MCAE . PATIEI5ANTVR . ANGVSTIAE . Ai; . EXTREMO

V INDICAMI . UCCASV . ET . PRO\ ISIONE . LERCISSIMA . IN . PR1SI1NAM

IAC1EM . SPI.ENDOREMOYE . RESTITU
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quanto venne esposto da Vairone di necessit supporlo collocato

sull'anzidetta parte del colle (14).

TEMPIO DI SERAPIDE CON LE DIECI TABERNE. Si

stabilisce il tempio di Serapide, che si trova registrato dai regionari

dopo quello della Salute, essere stato vicino alla chiesa di s. Agata

per una iscrizione ivi esistente nei tempi addietro, la quale era

allusiva a questo tempio (15). Alcuni resti di mura costrutte con

la pietra tihurtina, come riferisce il Donati, da lui creduti avanzi

delle dieci taberne e di cui il Bufalini diede una indicazione nella

sua pianta di Roma, sembrano avere appartenuto a questo tempio

di Serapide. Le enunciate dieci taberne per, che pure si trovano

registrate nei surriferiti cataloghi, secondo la indicazione della sud-

detta scoperta che con pi esattezza venne esposta dal Marliano,

dovevano trovarsi alquanto pi nel basso della regione verso la

valle posta tra il colle Quirinale ed il Viminale.

BAGNI DI PAOLO. I bagni di Paolo, che in alcune esposi-

zioni sulle regioni si annoverano dopo le terme Costantiniane, e di

cui si conserv memoria della localit nella corrotta denomina-

zione Magnanapoli, che ritiene il luogo posto tra il foro Trajano

ed il colle Quirinale, sembrano essere stati situati in continuazione

di quelle fabbriche trajane fatte al ridosso del monte per reggere

le terre, ed ove sotto le case, che sono a met della salita della via

Magnanapoli, si veggono ancora camere con pavimenti di musaico

bianco e nero. Di questa fabbrica, che si estendeva verso il monte,

ili; Collis Martialis quinticeps apud aedem Dei Fidi in delubro ubi

acdituimts imbeve solet.
(

1 aerane, De Ling. I^at. Lib. V. e. '62. dio i imo i\

culle registrato nel calendario ^ enusino del mese di giugni).

(15) Il frammento della iscrizione risguardante il tempio di Serapide

venne trascritto da Paolo Mei ola. dal Nardini ed ancora dal (rutero alla

pag. LXXW. N. 0. colle seguenti parole:

sii'Ai'ini . dui

M. VU'.II.IYS . ANIUNIW . . .

. . . . IMA . MAX. IHII;\ MI . eoi. \.

\i:oi:m
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ne furono scoperti altri resti nel fare pochi anni sono la grande chia-

vica che raccoglie le acque del colle Quirinale. Sopra una camera di

questa stessa fabbrica sta situata luna delle tre torri edificate da Bo-

nifazio Vili in tale localit. Ivi adunque pare che stassero i suddetti

bagni di quel Paolo, che certamente fu posteriore a Trajano, e che

dal suo nome appropriato a questi stessi bagni ne dovette derivare

la anzidetta volgare denominazione attribuita a quelle stesse fabbri-

che trajane che stavano erette sullalto del monte dietro alla parte

orientale del foro Trajano, che appartenne alla regione ottava (16\

TERME DIOCLEZIANE. La pi grande fabbrica, che ora ci

rimanga in questa regione, senza dubbio quella che costituisce le

terme edificale dall'imperatore Diocleziano nel luogo ove il colle

Quirinale si riunisce al Viminale. Queste terme gi furono giudi-

cate le maggiori di tutte quelle che esistevano in Roma nella no-

tizia di Olimpiodoro che ci venne trasmessa da Fozio, con cui si

attestava che, mentre le terme Antoniniane potevano mettere a

benefizio del pubblico mille e seicento posti da bagnarsi, quelle di

Diocleziano ne potevano somministrare quasi il doppio. Quindi per

quanto concerne la parte superstite basta losservare che la sala

principale di queste terme fu fatta ridurre da Pio IV collopera del

Buonarrolti a chiesa dedicata alla Madonna degli Angeli, la quale

una delle pi vaste di Roma; e nelle altre parti maggiormente

conservate si form il monastero dei pp. Certosini che pure am-

plissimo. Alcuni altri locali del medesimo edilzio, che ne forma-

vano la cinta, consistenti in esedre e sale di varia forma, furono

ridotti a fienili e ad abitazioni diverse. In una delle sale rotonde

poi, che stavano negli angoli, si form la chiesa di s. Bernardo.

Questa grandissima fabbrica, che occupava ivi un immenso spazio,

(16) Da Giovenale nel verso 232 della Satira VII si ha una indicazione

li alcuni bagni di Paolo dicendo:

Dani petit aut thermas, aut Pernii baltica

Ma non si pu conoscere se siano quelli che furono stabiliti indie indicate

opere di sostruzione, perch non in nessun modo indicata la posizione.
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fu cominciata dagl imperatori Diocleziano e Massimiano, e compita

da Costanzo e Massimino, come vedesi indicato in un'antica iscri-

zione (17): ma si trova distinta solo generalmente col nome del

primo dei suddetti imperatori. Fu scoperta negli ultimi anni del

secolo passato parte di una via antica fornicata, che da queste

terme, traversando sotto il vicino agere di Senio, andava a ter-

minare negli alloggiamenti Pretoriani (18). Non pu estendersi di

(17) In due modi distinti si riporta la suddetta iscrizione risguardante

le anzidette terme Diocleziano, come sono ambidue esposti dal Grutero alle

pag. CLXXVIII e CLXXIX. La prima lezione si dice tratta dal Mazocchi,

quale si leggeva sulla chiesa di s. Susanna al Quirinale, e la seconda dai ma-

noscritti del card. Carpense. Per prendendo a considerare principalmente

i due frammenti, che sono esposti dal Grutero nella citata prima pagina, e

quanto vedesi esposto nella raccolta dell'anonimo viaggiatore dell'ottavo se-

colo, pubblicata dal Mabillon al Num. 16, si potuto concordare in miglior

modo la seguente lezione:

</. (/. n. n. diocctianus . et . wwm'MiANVS . invicti

SENIORES . AVGG. patVCS . IMPP. ET . CAESS. ET

di). NN. CONSTANTIVS . l't . maxmiaSXS . INVICTI . AVOG. ET

severus . et . H\si>iinus . orii.issimi . caesares

THERMAS . FEUCCS . (Z/oc/etIANAS . CAAS

fm]AXIMIANYS . AVG. [afesf/]s . EX . AFRICA . SV li

[jprJ.VESENTIA . MKlf[_StatS~\ . DISPOSV1T . AC

[/i]eri . ivssit . et . flocletiani . Ave. fratris . svi

IlOMIM . CONSECRAVit . COOIPTIS . AEDIFICIIS

pwo . tanti . operis . magnitiiDixE . omni . cvi/rv

pcvfcdas . roinanis . suis . dedica veiivnt

11 primo pezzo a sinistra di chi guarda sta in Grutero pag. CLXXVIII. N. H.

il secondo a destra nel Codice vaticano 7113, 29. L'intera iscrizione fu co-

piata, come pare dall'anonimo Einsidlense, ma assai sbagliata, e colfomis-

sione di pi righe, e cos sta in Grutero pag. CLXXVIII. N. 7, e in tutti i

topografi. Da questa copia per si sono ricavati tutti i supplementi scritti a

piccole lettere. La esposta pi accurata lezione di tale importante descrizione

e dovuta agli studj del dott. Mommsen.

(18) Piranrsi, Antichit di Roma. Tom. II. Nelle adiacenze del mede-

simo luogo e precisamente in corrispondenza della via che. dalla porta Vi-

minale delfagere di Servio, metto a nella corrispondente porta della cinta

Aureliana. che esiste chiusa nel lato orientale del castro Pretorio, furono

\:i
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pi questo argomento; perch diverrebbe troppo ampio per Io scopo

attribuito a questa esposizione topografica. Ma una chiara dimostra-

zione di tutta la pi probabile architettura del medesimo grande

edilzio, e riportata nella classe IX della pi volte citata opera sugli

Edifizj di Roma antica. Quindi potr esser sufficiente a questo stesso

scopo quanto si deduce dall'esame delle molte reliquie superstiti.

CASTRO PRETORIO. Soltanto evidentemente per supple-

mento doveva appartenere a questa regione 1 enunciato Castro pre-

torio, stabilito da Sejano sotto 1 impero di Tiberio, del quale rimane

gran parte della cinta dietro alle terme Dioclcziane, la quale fu co-

strutta con buona opera laterizia, e venne posteriormente ridotta

a servire di mura della citt. Intorno a questa cinta slavano evi-

dentemente disposti gli alloggiamenti di quei pretoriani che erano

deputati ad essere di guardia del campo, come se ne vede qualche

traccia nella parte interna delle mura rimaste. Nel mezzo del lato

orientale era posto il tempio che si trova indicato in una medaglia

di Claudio rappresentante tale castro. Gli stessi alloggiamenti ave-

vano la forma di quei campi che solevansi stabilire in campagna

dalle milizie romane; perci dovevano essere distribuiti in tante di-

visioni quante erano le coorti pretoriane, le quali nel novero som-

mario dei regionari sono prescritte a dicci, e di pi cranvi le abi-

tazioni distinte per i tribuni e per il prefetto con tutti quei luoghi

che si richiedevano negli alloggiamenti delle milizie, come vennero

in particolare da Polibio e da Igino descritti. Due porte principali

si trovano ora esistere, bench chiuse, nei due lati della cinta che

sono per intero conservati. Simili porte cranvi tanto nel lato rivolto

rinvenuti diversi marmi che si conobbero appartenere ad un edifizio di Gor-

diano, ed evidentemente a quei bagni che sono indicati da Capitolino: Opera

dordiani Romae nulla cxstant, pruder quucdum nymphea et balnea, come

venne osservato in particolare dal Nardini (Lib. IV. e. &.) Parimenti in vici-

nanza del luogo slesso fu rinvenuta una casa antica adornata con belle pit-

ture, clic si prende a dimostrare nella classe XV dell'opera siigli Edilzi di

Uoma antica.
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alla citt, ora interamente distrutto, che in quello verso oriente (19).

La pi probabile intera disposizione dei medesimi alloggiamenti

dimostrata nella classe I dell'opera sugli Edifizj di Roma antica.

TEMPJ DELLE TRE FORTUNE E DEL VICO DI PORTA
COLLINA. Vitruvio, nel descrivere la forma dei tempj in Antis,

indicava che ve n'era un esempio nel luogo detto le Tre Fortune in

quello che stava pi vicino alla porta Collina. E siccome nei fram-

menti dei calendari Yenusino ed Esquilino nelle calende di maggio

si registrano le feste che si facevano alla Fortuna Pubblica ed alla

Primogenia, che dovevano essere differenti di quelle di aprile (20),

(19) I suddetti alloggiamenti Pretoriani, essendo evidentemente stati di-

sposti da Sejano in forma di quelle stazioni che si stabilivano dalle milizie in

campagna, come ancora lo dimostra la disposizione del recinto che rimane,

e come si deduce da quanto venne indicato da Igino gromatico e da Polibio

nella descrizione di tali alloggiamenti militari dei romani: cosi da credere

che nel mezzo di questo stabile castro dovesse esservi l'alloggio del prefetto

del Pretorio con accanto quello del questore e dei tribuni, e nel d'avanti le

stazioni delle coorti pretoriane divise tra loro con strade a somiglianza degli

indicati accampamenti, colla diversit che non vi dovevan essere tutte quelle

divisioni che sono disegnate da Polibio per i cavalieri e le coorti straor-

dinarie. Eranvi per nella sua cinta le porte dei principi a destra ed a sini-

stra, e la pretoriana nel lato rivolto verso settentrione, come ne rimangono

tracce tuttora nelle mura che sussistono. La porta pretoriana in questo campo
sembra che fosse doppia, perch quella che ora esiste non si trova corri-

spondere nel mezzo preciso di tale lato*, e tra l'una e l'altra parte di questa

porta si doveva trovare l'edicola, che vedesi rappresentata in una medaglia

antica creduta avere appartenuto a questi alloggiamenti. In uno dei tubi di

piombo, che portavano le acque nei medesimi alloggiamenti, fu rinvenuta

la seguente iscrizione che dimostra essere stato quel condotto fatto da Marco

Opellio Macrino che, di prefetto del Pretorio, divenne poi imperatore:

IMI'. CAES. M. OPEI.1,1 . SEVERI . MACHINI AVG.

M. OI'EI.1.1 . SEVERI . D1ADVMEMAM (ATS. l'RIN. IV

CASTRI . PHAETON

l'URENl'IVS . CASS\M)EH . KECI'I

(20) IIuius antan cxrmplar crii ad tris lntunas, ex tribus quod pro-

xime portata Culltnam. (Vitruvio. Lib. III. e. 2.) eortyn. pyp.i.ic. ph. in . colie.

''.iliflli.
EsqUli. Ili

IIKIijijin.
lUlilW PRIM. IN COI. . . . ('(litlll. \(IUS. ili

llUKjljill.
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gi appropriato ad altro tempio; cos si viene a stabilire essere stati

in tal modo denominati due degl' indicati tre tempj. E da credere

per che fossero situati poco pi oltre delle terme Diocleziano verso

la porta Collina. Se l'ultimo, degli indicati tempj, era dedicato alla

Fortuna Reduce, come si crede, poteva soltanto essere quello che

vedesi registrato nel calendario Amiternino in ottobre; perch il

solo, tra i tempj di tal dedica, che poteva essere compreso da Vi-

truvio nella suddetta notizia (21). A riguardo della stessa posizione

importante losservare che non vi corrispondeva il vico delle tre

Fortune, come si crede comunemente, ma quello denominato dalla

porta Collina, che slava precisamente nel luogo stesso, come si di-

mostra da una importante iscrizione in cui si fa menzione di una

edicola rinnovata sotto l'impero di Trajano (22).

VICO INSTELANO ED AUGURACLLO. Coli' autorit di

Yarronc denominata la quarta parte del colle Quirinale, che era

distinta col nome Laziale, ove stava il Vico Instelano in vicinanza di

un edilzio detto Auraculo (23). Per quanta incertezza sia attribuita

tanto al luogo del colle distinto con tale nome quanto alla vera

(21) 1,\ 1)1 . DIVO . .WGVSTO . ET . FORT. REDVCI . GOMMITI. CalcHtl. AmitCIT.

in ottobre.)

(22) La citata iscrizione venne esposta dal Grutcro alla pag. CXXVIII.

N. 3. nel seguente modo: imi 1
, caes. thaiam . avo. gebm. cos. ii. permissv .

TI. ALL1ENI . SICINI . QVINTIANI . CVR. AE1). SACB. Al.IMC Vl.AM . REGIO.NIS . VI. VICO .

l'Olii AE . COLLTNAE . VET\ STATE . CONLAPSAM . A . SOLO . S\A . 1M.PENSA . RESTITVE-

RVNT . MAGISTRI . ANNI . C. V VS . A. VARR A. !.. FELIX . I'. VETTIVS . 1'. L.

POSSIDONIVS . C. TVRRAMVS . ('.. !.. GEN

(23) Collis Lattar is, sexticeps in vico Instelano summo, apud auraculum:

aedificium solum est. (Yarrone, De Ling. Lat. Lib. V. e. 52J Sull'interpre-

tazione della voce Latiaris si esposero diverse opinioni, e forse converrebbe

meglio la sostituzione Lariaris per denotare un luogo sacro dei Lari, tra i

quali comprendevasi Quirino. Parimenti alla voce auraculum, relativa forse

ad alcun edilizio in cui si lavorava foro, come era quello del minio poc'anzi

ricordato, si suole sostituire quella di auguraculum per denotare un luogo

in cui si prendevano gli augurii: ma tutto ci senza potersi contestare con

autorevoli documenti.
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nterpretazione degli altri vocaboli, pure si deve credere che la

parte del colle, che aveva la suddetta denominazione, corrispon-

deva nel luogo occupato dai surriferiti ultimi edifizj ; perch si

trova essere la sola parte del colle, che si pu, oltre le tre prece-

dentemente indicate, in qualche modo distinguere.

TEMPIO DELLA GENTE FLAVIA. Nei riferiti cataloghi di

questa regione trovasi annoverato tanto il luogo denominato Mahtm

punicum da un qualche albero di melogranato, quanto il tempio

della Gente Flavia edificato da Domiziano nel luogo della casa in

cui egli era nato, come si asserisce da Svetonio, il quale indicava

avere quel luogo corrisposto nella regione sesta in vicinanza del

suddetto albero (24). E siccome si rinvenne non lontano dalla chiesa

di s. Susanna una iscrizione relativa ad una casa di Flavio Sabino

fratello maggiore di Vespasiano, la quale doveva appartenere a

quella distrutta per edificare il medesimo tempio; cos si conviene

di collocare lo stesso edilzio in tale luogo, ove per non sussi-

stono ragguardevoli reliquie per determinarne la forma e precisa

situazione (25). Il medesimo tempio, per avere servito a conte-

nere le reliquie degl imperatori della famiglia Flavia, che erano

stati divinizzati, si distingueva con il titolo dei Divi della gente

Flavia; e da quanto trovasi accennato nella iscrizione relativa al

(24) Domitianus natus est regione Urbis sexta, ad Maum P uni-

cum, domo, quam posteli in tcmplum getdis Flavine converta. (Svetonio, in

Domiziano, e. 1.< Dallo stesso scrittore si conosce che fa da Domiziano me-

desimo sepolta in tale tempio Giulia figlia di Tito: Sed rcliquias tempio Fla-

vine genti* cium intulit, cineribusque Juliae, Titi flia, quam et ipsa educarat,

commiscuit. /oc. cit. e. 1
l.j Del medesimo tempio dimostrata particolar-

mente la magnificenza e la grandezza da Marziale nell'Epigramma secondo

del Libro IX espressamente a ci scritto, ed anche nei successivi Epigrammi

quarto e trigesimoquinto dello stesso libro.

(25) La citata iscrizione fu pubblicata primieramente dal Maritano colla

indicazione del lungo anzidetto, in cui fu rinvenuta, e si contiene in queste

poche parole :

IMI l'i . l)l\ll> . !'\IUI US . \MI',I I \ -

I'1U\ VI. l'I \\ I . p.VIIM
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collegio di Esculapio e di Egia, che in esso riunivasi, si riconosce

che l'edilzio era composto da tante celle quanti erano evidente-

mente i principi in esso sepolti; perch si dichiara per ben tre

volte che le dette riunioni avevano luogo nella parte del tempio

dei Divi che era consacrata al divo Tito. Onde che l'edifizio,

prendendo una forma composta di pi celle, che avevano eviden-

temente l'accesso da un solo ampio portico, veniva con ci anche

distinto con il nome di portico degli stessi Divi (26).

CIRCO SALLUSTIANO. Nella parte inferiore delle descritte

terme verso settentrione stavano al di fuori della cinta di Servio i

celebri orti Sallustiani, i quali contenevano grandi fabbriche, sic-

come ancora si conosce dai molti resti che sparsi in tale localit

si vedono. La grande estensione e magnificenza, che avevano que-

sti orti, non fu forse opera del solo Sallustio; ma di altri che li

possedettero nel seguito, ed allorch servirono essi di diporto a

diversi imperatori, come se ne ha indizio dalla diversit di costru-

zioni che si scorge negli avanzi delle fabbriche rimaste. Tra le

opere principali, che si ammiravano in tali orti, doveva essere

compreso il grande circo, nel quale si facevano i giuochi Apolli-

nari quando il Flaminio era inondato dal Tevere, e che successiva-

mente fu denominato di Sallustio per essere stato compreso negli

(26) HOC DECBETVM ORDINI N. PLACVIT IN CONYENTY l'I.ENO (
v>YOD GESTVM EST

in templo divorvm in aede divi titi. Siffatta notizia esposta per ben tre

volte nella anzidetta iscrizione riferita con maggiore esattezza dal Fabretti

pag. 72i. N. 443. N pu riferirsi la stessa indicazione al tempio di Vespa-

siano, che stava nel foro Romano, al quale si crede esservi stato unito quello

di Tito-, perch tale tempio sempre indicato col titolo di Vespasiano, ed

aveva una sola piccola cella, come sar successivamente dimostrato. Il titolo

<li portico, dato al medesimo edilzio, principalmente attestato da Eutropio,

parlando delle opere di Domiziano: In his Capitolium et forum Transitorium,

Odeum, Divorum porticum, Iscum, Scrapcum ne stadium. (Brcv. Hist. Unni.

Lb. VII. v. i'.j E similmente da Cassiodoro nella sua cronica. Nel catalogo

viennese degli imperatori romani, edito dalfEccardo, si registra semplice-

mente con queste parole: Gcntrm Flaviam Divorum, e si distingue da quello

ili \ espasiano che successivamente si annovera.



REGIONE VI. 19!)

orti di tal nome (27). Rimangono ancora visibili in tale localit le

vestigia della forma che aveva questo circo. Era esso circondato da

grandi opere di sostruzione che reggevano in parte gli scalari dei

sedili, di cui ne avanza nei due lati qualche resto, come pure della

parte curvilinea corrispondente verso la porta Salara, su cui sta

fabbricata una piccola casa rustica. Sulla spina del medesimo circo

era collocato l'obelisco che ora sta innalzato avanti la chiesa della

Trinit dei monti. Lungo il lato meridionale dello stesso circo esi-

stono ancora molti resti di una fabbrica, nella quale vedonsi traete

di una scala che saliva sulla parte superiore del circo. Nel mezzo

di questa fabbrica si trova una grande sala ottangolare, che credesi

comunemente essere il tempio di Venere situato negli orti Sallu-

stiani; ma osservando che siffatta fabbrica e costrutta con struttura

propria dei tempi posteriori allo stabilimento dei medesimi orti e

non conveniente all'architettura di un tempio, ci porta a credere

che essa fosse deputata ad altri usi, ed evidentemente a servire di

trattenimento alle persone distinte che si portavano a godere gli

spettacoli nel vicino circo. Nella classe Vili dell'opera sugli Edilizj

di Roma antica dimostrata la intera forma ed architettura di tale

circo, quale si potuta dedurre dallo diverse reliquie superstiti che

si protraggono in diversi altri luoghi occupati dagli orti stessi.

TEMPIO DI VENERE ERICINA O SALLUSTIANA. Il tem-

pio di Venere, che dicesi essere stato collocato nei descritti orti

Sallusliaui, sembra che dovesse slare in qualche parte elevala ed

in vista del circo; e perci probabilmente nel mezzo del lato set-

tentrionale; giacch nell'opposto lato passavano le mura di Servio,

come si conosce ancora da un piccolo resto di pietre quadrale

che i\i rimane. La esistenza dell indicalo tempio venne contestata

dal ritrovamento ivi latto nel decimosesto secolo di una iscrizione

risguardanle il cullo della slessa Venere che particolarmente si

("27) J\iim ita abundart Tiberis, ut ludi Apollinare circo inundato ,

extra portam ( nllnrim mi aedem ti/cinae \ cncris parati sint. Lino. Li-

bro XXX. e. :$K.
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adorava negli orti Sallustiani (28). Ma poi non si hanno altre no-

tizie per determinare con qualche probabilit tanto l'architettura

del tempio stesso quanto la sua precisa situazione nonostante che

si dica posto in vicinanza della porta Collina.

PORTICO MILLIARENSE. Lungo il lato opposto del circo

doveva esser posto quel portico Milliarense, che Yopisco nella vita

di Aureliano scrisse essere stato adornato da questo imperatore

allorch preferiva al soggiorno del Palatino quello degli orti Sallu-

stiani, se per ancora questo portico non era quello stesso che si

conosce essere stato eretto nella cinta supcriore del circo; giacch

solo in tale lungo spazio che poteva corrispondervi un portico di

mille piedi o passi, in qualunque modo si voglia interpetrare essere

derivata la denominazione di Milliario che si dava a questo stesso

(28) La sopraindicata iscrizione venne esposta dal Fulvio nel seguente

modo, il quale inoltre asseriva essere stata rinvenuta nell'anno 1527 nel

luogo ora occupato dagli orti Sallustiani:

M. AVRELIVS . PACORYS . M. COCCF.TVS . STRATO

CLES . AEDITYI . AENIiRIS . HORTORVM . SU.T.V

ST1ANORYM . BASEM . CVM . PAVIMENTO . MAR

MORATO . DIAXAE . ]). 1).

Da Livio (Lib. XXX. e. 38 e Lib. XL. e. 34/, e da Ovidio [Fasti. Lib. IV.

r. H71) s'indica la situazione del tempio di \ enerc Ericina con i versi se-

guenti:

Tempia frequentavi Cullinac proxima portae

Nane decet: a Siculo nomina colle tenent.

Siffatta prossimit della porta Collina, indicandosi da Livio essere stata dalla

parte di fuori, ove si preparavano i giuochi pollinari, si viene a stabilire

essere il tempio collocato tra l'agerc di Servio, nella di cui estremit meridio-

nale si trovava la porta Collina, e la cinta delle mura ili Aureliano, e Corse

nella separazione delle due vie Salara e Nomentana clic uscivano dalla mede-

sima porta. In tale localit si trovava il tempio corrispondere avanti all'indi-

cata porta, come Strabone lo accenna. Da questo scrittore inoltre si trova

indicato clic questo tempio era circondato da un portico, e clic tutto l'edilizio

era di sorprendente bellezza Strabone. Lib. V. e. 3.' Similmente fuori della

porta Collina si conosce, per quanto ne scrissero Livio e Cicerone, esservi stato

il (empio di Ercole, e quello dell'Onore (Xardini, Roma antica. Lib. IV. e. \ :

ma non si sa precisarne la loro vera situazione.
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portico (29). Ma quando non si voglia prescriverlo ali indicata cinta,

non se ne pu trovare altro collocamento che nel sovraindicato.

ORTI SALLUSTIANI. Gli orti, ch'erano detti Sallustiani dal

nome di Sallustio, che primieramente li stabil, dovevano occupare

lo spazio posto tra il descritto circo e le mura attuali della citt. In

questi orti evidentemente stava la casa di Sallustio con molte altre

fabbriche ad uso di questa sua delizia destinale. Ivi infatti scoronisi

parecchi resti di antiche mura che sembrano avere appartenuto a

tali fabbriche private; e nelle memorie di Flaminio Vacca si trova

registrato che nella vigna posta accanto alla porta Salara, in allora

di propriet di suo padre, fu scoperta una grande fabbrica di forma

ovata con un portico nel d'intorno ornato di colonne, ed inoltre di-

versi muri con nicchie, nelle (piali si suppose che stassero le molte

statue trovate nella vicina vigna in allora Muti (30). Il Xardini pure

racconta che vide essersi scoperti nellantica vigna Verospi sul colle

presso le mura della citt molti anditi lunghi e stretti, i quali, cre-

dette egli, che formassero le conserve di acqua, con le quali veni-

vano da Sallustio fatte adacquare le parti inferiori dei suoi orti 31).

(29) Miliarensem denique porticina in liortis Sallustio ornavt. f\opisco,

in Aureliano, e. i9. Il titolo di milliarensc deve attribuirsi pi all'esten-

sione di mille piedi, che all'essere composto di mille colonne, come si volle

credere, per citare di stabilire un edilizio pi ideale clic vero.

(30) Flaminio Vacca, Memorie. N. 08 e 59. Ad alcune delle indicale di-

verse fabbriche devono attribuirsi le denominazioni introdotte nel medio evo

di l'oro Sallustio e di tenne Sallustiane che sono specialmente cognite per gli

atti dei santi martiri, senza potere tali notizie contestare con alcun autore-

vole documento. Per si crede opportuno accennare clic j.di orti Sallustiani,

dopo di avere servito a Cu. Sallustio Dione. Lib. XLIIl. e. 9 , ed anche di

ricovero a Nerone Tacito, Annali. Lib. III. e. M) e Lib. X//L. e. 17 , passa-

rono di dominio imperiale L'Ipiano, Digest. Lib. .VA A. e. '2'.) , e furono in

particolare abitati da Vespasiano Dinne. Lib. LXYI.c. 1(1 e da Aureliano

\ apiseo, in Ann limiti, e. 't'..

(31) Xardini, limmi antica. Lib. IV. e. <>. Da tale localit si trova an-

cora Unire grande (piantila ili acqua, la quale si spande ora sullo la valle

che sia Ira il colle < mirinale e iiiello ora cornilo col nume l'inno.
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Alcune altre reliquie di antiche fabbriche si vedono sparse nell'area

che dovevano occupare gli stessi orti Sallustiani, le quali compo-

nevano certamente una delle pi sontuose delizie che esistessero

in Roma; perciocch col volgare titolo di orti si solevano denomi-

nare dagli antichi le pi grandi ville del romano suburbano.

CONSERVA DI ACQUA E NINFEO DI DIOCLEZIANO.

Altre conserve di acqua poi si trovano esistere tuttora sotto ad

un orto posto lungo il vicolo del Falcone e corrispondente dietro

il monastero di s. Susanna, che sono ora ridotte ad uso di grotte.

Servirono forse queste conserve per contenere quell'acqua che si

dice essere stata trovata da Diocleziano, come apparisce da una

iscrizione riportata dal Grutero, e che serviva ad un suo ninfeo

situato probabilmente vicino a tali conserve (32). A questo ninfeo

sembra che abbiano appartenuto le mura che si vedono tagliate

dal vicolo Sterrato accanto attorto del monastero di s. Susanna,

se per non sono esse della casa di Cajo e di Gabino che ivi stava

situata, come fu osservato dal Nardini (33).

(32) Il Grutero alla pag. CLXXVIII. N. 5 riporta la indicata iscrizione

clic venne riferita primieramente dal Mazocchi :

IMI'. niOCLETlANYS . C. WG. l'US . FELIX

l'I.\ IUM1S . OPER1B. IN . COLLE . HOC . EXCAVATO . SAXO

QVAES1TAM . AQV'AM . IVGJ . PKOILVMO . EX . TOIO . UIC

SCATENTEM . INVEN1T . MAH . SALVBR10REM . T1BER

I.EVIOKEM . CVRAND1S . AEGR1TYD1MB. STATER . IYD1CAT

EIVS . RECEPTVI . I'VTEVM . AI) . I'KON. TRICL1N. VSVM

IN . HOC . SPHAER1STERIO . VB1 . ET . IMPERAI

NYMIEYM . 1. C.

(33) Nardini, Roma antica, toc. cit. Tra gli edifizj, che si vedono regi-

strati nei cataloghi dei regionari, cranvi ancora le case di Attico e di Flavio:

ma solo di quella di Pomponio Attico, amico di Cicerone, si trova indicato da

Cornelio Nepotc essere stata sul Quirinale, e che aveva un'amena selva con

una nobile fabbrica, senza per indicarne la sua vera posizione (Cornelio JSc-

potc, in Catone, e. 13.J Tra le altre pertinenze di questa regione, che dovevano

interessare pi per celebrit del luogo, che per quella della fabbrica, si deve

considerare avervi fatto parte il Campo scellerato, nel (piale si seppellivano
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PORTICO DI QUIRINO. Rivolgendosi dal colle Quirinale

al Viminale, che si determinato essere stato compreso in questa

regione, si trova sussistere tra i medesimi due colli un'ampia valle

che non pu a meno di considerarsi per quella distinta con il nome

di Quirino; perch corrispondeva precisamente al di sotto di quella

parte del Quirinale in cui si stabilito essere stato collocato il tem-

pio di Quirino. Ed in tale valle che doveva esistere quel portico

di cui Marziale e Giovenale particolarmente fanno menzione indi-

candolo avere servito di luogo di riunione, come accadeva negli altri

rinomati portici di Pompeo, di Europa e degli Argonauti; dalle quali

notizie si deduce che 1 anzidetto portico fosse di ragguardevole am-

piezza per potere servire al medesimo uso degli altri annoverati, e

non potersi per conseguenza credere congiunto al tempio, ma posto

in luogo ampio e commodo, come era quello della indicata valle (34).

vive le vestali convinte d" incesto. Imperocch Festo principalmente lo dimo-

stra essere stato presso la porta Collina: Sceleratus campus appcZ/afur prope

portam 6'o/linam. in quo virgincs Vcstalcs quae inecstum fecerunt, defossac

sunt \ivae. [Festo. Lib. XV. e. G.J E parimente ci venne indicato da Dio

nisio e Plutarco nel descrivere alcuni di tali supplizj [Dionisio. Lib. II. e. 67,

Livio. Lib. Vili. e. io e Plutarco, in Auma. e. iO.J Da Plutarco in specie poi

si conosce essere stato questo luogo situato nell'estremit delfagcre di Servio

Tullio, che aveva principio precisamente presso la porta, ed ivi serbava a tale

oggetto una piccola camera epolcrale.

(34) Vicini pi te portiewn Quii-ini;

Turbarti non liabct otiosiorctn

Pompcius, ed Agcnoris pucla,

Vii priniac dominus Icvis Carinac.

Marziale. Lib. XI. Ep'ujr. 1.

Dallo stesso Marziale si trova l'atta menzione del tempio di Quirino Lib. X.

l'-piip-.
',iX. Ma pi chiaramente vedesi indicato esservi stato il medesimo

portico situato nella valle della di Quirino nei seguenti versi di Giovenale:

Ojjciuni cras

Primo sole mila
pcritijcritluui ni ralle Ottima.

Quae causa
offici

i ? Qunl ijiiinris? nubil anticits,

Are uiiillns adliibet.

diari naie. Satira II. e. l.i.V
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LAVACRO DI AGRIPPINA. Il Lavacro di Agrippina, di cui

si trova fatta menzione in alcune memorie di ritrovamenti diversi,

si conosciuto essere stato posto al di sotto del Viminale, nella

valle che sta tra questo colle ed il Quirinale, s per alcune statue

di Bacco ivi ritrovate, ai piedi delle quali stava scritta l'indicazione

di esser state collocate in tale Lavacro, s per diversi tubi di piombo

e di terra cotta, ivi pure rinvenuti, che furono creduti avere ap-

partenuto a tale edifizio, come particolarmente vedesi indicato dal

Marliano (35). In un frammento della pi volte nominata pianta

antica di Roma, esistente nella Tav. V e da noi distinto col N. XV,

si trova rappresentata una parte di tale Lavacro; e ci non dal pic-

colo edifizio rotondo nella medesima lapide scolpito, che offre pi

forma di una qualche ara, elevata sopra gradini, che quella di un

edifizio: ma bens dallaltra traccia di fabbrica che gli sta accanto

disegnata, la quale, secondo la collocazione di ci che si trova rap-

presentato in tale situazione, veniva a corrispondere al ridosso delle

grandi sostruzioni che esistono nel lato occidentale del Viminale e

che scorgonsi costrutte coli opera laterizia e reticolata di prima ma-

niera, nelle quali vedonsi precisamente attaccature di altro edilzio.

TEMPIO DI SILVANO. Per alcuni marmi trovati nella me-

desima valle posta tra il Viminale ed il Quirinale, e per un passo

di un antico testamento di Favonio Giocondo, si dimostra essere

sialo ivi il tempio di Silvano registrato dai regionari in questa re-

gione; ed inoltre da una antica iscrizione ritrovata in tale vicinanza

si conosce che il detto tempio aveva un portico intorno edificato

da Lucio Vallio Solone e dedicato sotto il consolalo di Pisone e

(35) La surriferita notizia esposta lai Marliano contenuta in queste

parole: in lavacro griitinAe. E degli altri ritrovamenti si hanno notizie

dal Bartoli 'Memorie. N. 27.,' Vuoisi attribuire a questo lavacro quanto si

accenna da Sparziano, annoverando le opere ristabilite da Adriano, sosti-

tuendo a lavacrum Agrippac, il suddetto lavacrum Agrippinae, a motivo solo

di non potersi le terme di Agrippa indicare con il nome di lavacro, ma ci

senza altra buona ragione.
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Belano (36). La lettera M, che vedesi scolpita nell'anzidetto fram-

mento delle lapidi capitoline, faceva parte probabilmente della in-

dicazione di (mesto tempio; e perci sembra che in tale localit

stasse situato accanto al descritto Lavacro di Agrippina e che le

colonne che si vedono tracciate nella medesima lapide, appartenes-

sero al portico di sopra nominato fatto intorno al tempio.

TEMPIO O ARA DI GIOVE VIMINEO. Sull'alto del Vimi-

nale poi doveva esistere quel tempio o ara di Giove Vimineo che,

secondo la pi approvata opinione, aveva dato il nome al colle an-

zidetto (37). E siccome in quella parte del colle, che sovrasta alla

chiesa di s. Pudenziana e che la pi cospicua, fu rinvenuto sotto il

pontificato di Sisto V un piccolo edilzio rotondo con alcune statue;

cos si convenne di riconoscere in tale ritrovamento l'anzidetto tem-

pio di Giove Vimineo, al quale doveva essere unita un ara (38).

COORTE TERZA DEI VIGILI. Nei surriferiti cataloghi si

trova registrato in questa regione la stazione della coorte terza

dei vigili.
E siccome a questa coorte pu soltanto con pi conve-

nienza prescriversi il servizio pure della regione quarta, come verr

meglio dimostrato nella ricapitolazione di questo ordinamento di

(36) Il testamento di Favonio Giocando esposto dal Marliano [Urbis

Romae tnpogr. Lib. V. e. 18 e quindi con pi esattezza dal Grutcro alla

pag. DCCCLXXI. N. 2. Per quanto concerne 1" indicato oggetto sono impor-

tanti le seguenti parole: l'ito it.mim.o dei silvani kei'Akando qvou svi! viminali

monte in vhue est AOTHii'.M La suddetta iscrizione, che si riferisce ad

un portico del tempio di Silvano, venne esposta in particolare dal Nardini

clic ne attesta il luogo del ritrovamento nella vigna in allora del cardinale

di Carpi Lib. IV. e. \.', e trovasi scritta nel seguente modo:

SILVANO . SVNCTO

I \ CHS . \ \l | I\ S . SOLON

l'Olii l<\ M . I \ . VOTO ITA IT

ni im.w n . kvl. M'iui.iiivs

immim: . ii . coi \v> . cos.

(.*{") Viminulis a Jave. Viminro, i/und ibi arac: suiti qui, quod ibi vinti

tutu finititi. Varrtmr, Ih Linij. Lat. Lib. V. e. 51J

(')*) Sanie /tintoli, Memorie. Y. 29.
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sorveglianza urbana; cos pure solo pu stabilirsi con maggior con-

venienza il luogo della sua stazione in quella estremit meridionale

del Viminale che precisamente corrisponde verso la indicata re-

gione quarta. Ed per meglio effettuare un tale servizio nelle due

regioni, che non potevano i
vigili stessi avere stazione sulle mura,

come venne indicato da Dione; perch le mura di Servio, che in

questa regione stavano sullagerc, si trovano corrispondere lungi

dai contini della regione quarta (39).

VICI DELLA REGIONE. Dei diecisette vici, che sono as-

segnati a questa regione nei surriferiti cataloghi, quasi soltanto si

conosce il nome con autorevoli documenti di quei gi presi a con-

siderare sotto il titolo di vico lnstelano e di porta Collina. Forse

altro vico veniva costituito da quella via che dava il nome alla

regione: ma ci non pu attestarsi con autorevoli documenti. Sol-

tanto per volgare tradizione pu stabilirsi avere corrisposto nella

estremit meridionale del colle il vico Cornelio, del quale se ne

trova memoria in una iscrizione (40). E similmente quello detto

di Mamurio negli atti di s. Susanna che corrispondeva vicino alla

chiesa consacrata a questa Santa; ma non trovandosi alcuna au-

torit antica per contestare tale nome, pu credersi essere stata

siffatta notizia una deduzione di quella registrata nei surriferiti

cataloghi di questa regione, con cui si dichiarava esservi stata una

statua di Mamurio senza altra spiegazione. Da questa stessa notizia

si volle credere che vi fosse stato un tempio, un bagno ed un clivo

egualmente denominato di Mamurio: ma sempre senza potere sif-

fatte attribuzioni, unitamente a quella del vico anzidetto, contestare

con autorevoli documenti. Per serve sempre la stessa notizia per

stabilire la posizione occupata dall' indicata statua.

(39) Diverse iscrizioni si hanno dei vigili appartenenti alla anzidetta

coorte terza, le quali furono raccolte dal Kellennann
( Vigilimi Itoinanurum

lutacul<i duo Codimontana. l\. l, 1G, 3(i, 37, IX, 00, (il, 8i e 85.)

('lO) C. VAHI . l'IlILADELPHI . l'YIll'VH . 01 . VICO . (Ul'.Mil.l.
,

< (jlUtcd.

l'ut,. IH XXI. X. .
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REGIONE VII.

VIA LATA.
CURIOSUM URBIS

Regio Septima. Via lata

continet lacum gaxymedis, coiiortes i. vigilum, arcum novum,

NYMPIIEUM IOVIS, AEDICULA CAPRARIA, CAMPUM AGRIPPAE, TEMPLUM

SOLIS ET CASTRA, PORTICUM GYPSIAM ET CONSTANTINI, EQL'OS T1RI-

DATIS REG1S ARMENIORUM
,
FORUM SUARIUM, MANSUETAS, LAPIDE!

PERTUSUM. VICI XV, AEDES XV, VICOMAGISTRI XLVIII, CURATO-

RES II, INSULAE III. DCCCV, DOMOS CXX, IIORREA XXV, BALNEA LXXV,

LACOS LXXVI. PISTR1NA XVI. CONTINET PEDES XIII. CCC.

NOTITI A

Regio Septima. Via lata

continet lacum ganymedis, cohortem primam vigilum, arcum no-

VUM, NYMPIIEUM IOVIS, AEDICULAM CAPRARIAM, CAMPUM AGRIPPAE,

TEMPLUM SOLIS ET CASTRA, PORTICUM GYPSIAM ET CONSTANTINI,

TEMPLA DUO NOVA SPEl ET FORTUNAE, EQUOS TIRIDATIS REGIS AR-

MENIORUM, FORUM SUARIUM, 1IORTOS LARGIANOS, MANSUETAS, LAPI-

DEM PERTUSUM. VICI XV, AEDICVLAE XV, VICOMAGISTRI XLVIII,

CURATORES II, INSULAE IIIDCCCV, DOMOS CXX, IIORREA XXV, BALNEA

LXXV, LACOS LXXVI, PISTRINA XVI. CONTINET PEDES XVDCC.

La settima regione era distinta col titolo Via Lata da una via

larga che vi transitava, la quale costituiva evidentemente il prin-

cipio della Flaminia, e doveva corrispondere alla parte superiore

dell attuale via del dorso; poich la chiesa di s. Maria, ivi eretta,

conserva tuttora I antica denominazione in Ma Lata. La regione

da tale luogo, corrispondente ai piedi del Campidoglio, si sten-

deva lun< ro la stessa via sino dove esisteva l'arco di L. Vero e di
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M. Aurelio vicino al palazzo Fiano, ed occupava tulio il piano tra

la detta via Lata e la parte occidentale del Quirinale. In tal modo

pu credersi che il perimetro della regione verso il monte fosse

prescritto dal giro clic tenevano le mura di Servio per il tratto po-

sto tra il foro di Trajano ed il circo di Flora; e verso il piano dal

piede del colle Pinciano, vicino agli orti di Lucullo, giungesse sino

ali indicato arco di M. Aurelio, e da questo punto si avvicinasse al

Campidoglio seguendo la moderna via del Corso. Tale perimetro,

considerando le tortuosit prodotte dalle molte fabbriche che vi

si trovavano, poteva benissimo formare la misura di tredicimila e

trecento piedi che si prescrisse nel primo dei surriferiti cataloghi

e di quindici mille e settecento nel secondo. Questa regione in tal

modo si trovava interamente fuori della cinta di Servio: ma per i

molti vici, che si vedono registrati, si conosce essere stata mollo

abitata dai pi doviziosi cittadini.

ORTI ARGIANI. Entrando nella regione per la parte del

circo di Flora, gi preso a descrivere nella regione precedente e

creduto avere corrisposto nella piazza Barberini, si trovano sussi-

stere al di sotto dell antico palazzo Grimanni a via Rasella resti di

una grande fabbrica, che, per la loro disposizione, non sembrano

aver potuto appartenere ad un edilzio pubblico. Si credono da molti

topografi avere essi fatto parte del foro Archemorio: ma questo

foro stava pi nel basso della regione verso la chiesa di s. Niccola

in Arcione. Dovendo quindi tali resti, per la loro grandezza, appar-

tenere a qualche fabbrica ragguardevole da non essere stata trascu-

rala dai regionari, e vedendo nei cataloghi di questi concordemente

registrati gli orli Argiani o Largiani, i quali altro che in tale posi-

zione, che era la pi prossima al colle degli Orti, dovevano essere

situati, a me sembra perci di poter stabilire aver le suddette re-

liquie appartenuto a qualche fabbrica attenente a tali orti.

FORO ARCHEMORIO. Al foro Archemorio poi. nel quale

solc\ano adunarsi i mercanti greci, seuuendo la tradizione che la

chiesa di s. Niccola fu denominala corrottamente in Arcione dal
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nome del suddetto foro, dovevano appartenere quelle fabbriche

scoperte nel fondare le case poste nel d intorno della medesima

chiesa, che per una parte corrispondevano nella direzione delle

mura, che sorreggono il giardino del palazzo Quirinale, lungo la

strada Rasella, e per altra parte stavano poste sotto il palazzo Gen-

tili, e continuavano pure sotto le mura del detto giardino. Inoltre

si conosce che diverse botteghe si scoprirono sotto le fabbriche

moderne erette vicino alla chiesa di s. Niccola in Arcione, le quali

furono credute appartenere alla cinta del medesimo foro
(1). Con

tali scoperte pu stabilirsi essere stato il foro collocato nella stessa

direzione delle due strade, che, in vicinanza della nominata chiesa,

seguono le mura del giardino Pontificio. E ben vero che nulla di

positivo su tale probabilissima disposizione pu fissarsi: ma pur

vero che le indicate tradizionali memorie suppliscono alla deficienza

di necessari documenti storici.

FORO SUAIIIO. Succedeva nella parte inferiore della re-

gione il foro, denominato Suario dalla vendita dei porci che parti-

colarmente in esso veniva effettuata. E siccome la chiesa, ora delta

s. Croce dei Lucchesi, si conosce essere stata sostituita a quella

denominata s. Nicol in Porcilibas; cos si suole comunemente cre-

dere che il suddetto foro stasse collocato in vicinanza della mede-

sima chiesa. Si conferma in qualche modo la stessa corrispondenza

di luogo dal conoscere da una antica iscrizione che un certo Flavio

Ursacio tribuno di tre coorti urbane sotto 1 impero di Costantino

dovette aver fatto alcuna opera in tale foro; poich lo stesso luogo

corrispondeva da vicino al portico edificato dallo stesso imperatore

che di seguilo si descrive. Da alcune altre iscrizioni si hanno no-

tizie dello stesso foro e della sua destinazione, ma non per della

sua forma e situazione onde poter determinare ogni disparere con

autorevoli documenti '1

(1) finitoli, Munor ir. JY. 3 li e
sre/fj.: Votati, Roma antica. Parte II. e. 3.

(2) La iscrizione di Flavio Ursacio riportala dal Panvinio nel seguente

modo, ed anche con poca diversila dal (rutero pag. CCLXXX. N. f. e dal

l'i
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TEMPIO DEL SOLE. Proseguendo ad esaminare la parte

della regione situata ai piedi del Quirinale, dopo qualche tratto si

trovano, nelle case, dette della Pilotta, e nel giardino dei Colon-

ncsi, i resti di quelle grandissime scale che dal piano di questa re-

gione salivano sullalto del monte, come se n dato un cenno nella

antecedente regione. Queste scale mettevano nei due lati del grande

tempio, di cui esistevano ancora in piedi maestosi avanzi nei giar-

dini superiori dei Colonnesi sino al tempo di Sisto V: ma che ora

sono ridotti a pochi frammenti che rimangono fuori d'opera in tale

localit. Intorno a questi resti, per la loro somma grandezza, molte

cose si scrissero, e varie opinioni si manifestarono, onde riconoscere

a quale edilzio appartenessero. Laonde furono creduti aver fatto

parte ora della riedificazione del tempio della Salute fatta dopo 1 in-

cendio avvenuto al tempo di Claudio imperatore, ora della supposta

casa dei Cornclj, ora del Scnacolo fatto per le donne da Eliogabalo,

Fabro! ti pag. 127, e si trova nel seguente modo da tutti i citati raccogli tori

concordemente riferita :

DOMINO . NOSTRO

FI.. CLAVDIO . CONSTANIINO

FORTISSIMO . 1IAC

BEATISSIMO . CAESARI

FI.. VRSACIVS . V. I"

TRIBVNVS . COHORTI

V M . VRIUNARVM

V. XI. ET . XII. ri . FORI

SYARII

Dal Fabrclti alla pag. 707 venne esposta la seguente altra iscrizione in cui si

fa menzione di un mercante dello stesso foro: e. ivi. io amaranto de foro

svario mercatori fecit. E dal Grutcro alla pag. DCXLVI1. N. (> e 7, sono

riferite due iscrizioni che concernono la vendita di diversi generi, che si

effettuava evidentemente nel medesimo foro, e la prima delle quali si attesta

esistere nel palazzo dei ss. Apostoli, ci che servirebbe, se fosse stata rin-

\enuta nel luogo stesso, a contestare la indicata posizione del foro Suario.

Da ripiano poi e nel codice antico sono riferite altre notizie clic dimostrano

essere stato lo stesso foro sottomesso alla giurisdizione del prefetto di Koma

(Uhjcst. Lib. I. TU. XII. ss. 1 1 e Gnl. Uh. XI. TU. XYL,
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ora delle terme Costantiniane, ed ora del tempio del Sole edificato

da Aureliano. Fra tante diverse opinioni credei conveniente di te-

nermi a quest'ultima, bench la localit, in cui si trovano esistere

tali resti, sembri essere pi attenente alla regione antecedente che

a questa, nella quale si registra dai regionari il tempio del Sole.

Ma considerando che il detto tempio fu edificato da Aureliano sul

colle Quirinale (3), e che altra posizione su tal monte non poteva

essere pi adatta di questa a potersi comprendere in tale regione,

ed avendo quindi riguardo alla comunicazione che aveva essa col

mezzo delle indicate grandi scale, ci porta a credere essere stato

decisamente in tale luogo collocato il suddetto tempio del Sole.

Ne si oppone ad una tale collocazione la notizia che venne esposta

nel catalogo viennese dogi imperatori romani, con cui si conosce

che il tempio del Sole con gli alloggiamenti militari stabiliti dallo

(3) Lcgcs plurimas sanxit, et quidem salutares sacerdotia compostiti, tem-

plum Solis fundavt et pontifces roboravit Templum Solis macjnificen-

tissimum constituit. (Vopisco, in Aureliano.) Siffatta edificazione contestata

da Sesto Aurelio Vittore (De Cacsaribus. e. 3o !

, da Eutropio (Hist. Lib. IX.

e. 9) e da Zosimo (Lib. I. e. 61
.y

1 La corrispondenza del detto tempio sul

Quirinale particolarmente indicata da Vopisco nel descrivere come egli

fosse stato indotto a scrivere la vita di Aureliano, allorch dal Palatino,

portandosi agli orti Valeriani, pass davanti al detto tempio
-

, giacche sol-

tanto passando per tale posizione si poteva giungere pi brevemente dal Pa-

latino al luogo in cui si possono credere essere stati posti gli orti Valeriani

che corrispondevano in quella parte degli orti Sallustiani che stava sul Qui-

rinale, ove lo slesso Aureliano aveva edificato un grande portico, ed ove

soleva abitare, come dichiarato dal medesimo Vopisco. Quindi non pu

appropriarsi tale indicazione agli orti di Lucullo. come vuoisi dedurre dalla

notizia esposta da Tacito a riguardo di Valerio Asiatico (Annali. Lib. XI.

e. 1 ; perch gli orti Lucullani furono anche dopo l' indicato avvenimento

sempre distinti con il proprio nome, e non mai con ([nello di Valerio. E
inoltre importante l'osservare che Aureliano dovette avere stabilito Io stesso

suo tempio sul Quirinale nel luogo gi consacrato al Sole in cui si faceva

un pubblico sacrifizio nel mese di agosto, come dichiarato nel calendario

C'ipraniccnse : >u\ . im>h,iii> . i\ . t.ou.i; . ov iiuwj.i . s.uhmkivm . i'Vin.icv m :

perche egualmente corrispondeva sul Quirinale.
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stesso Aureliano, stavano nel campo di Agrippa (4] ; perch la po-

sizione occupata dal tempio sul Quirinale e dagli alloggiamenti an-

zidetti, stando nei lati della grande scala che metteva dal piano

inferiore della regione sul colle stesso, si trovava precisamente cor-

rispondere da vicino al campo di Agrippa, come nel seguito sar

dimostrato. Inoltre serve di conferma a questa opinione un basso-

rilievo rinvenuto tra tali rovine che rappresenta il culto del dio

Mitra introdotto in Roma da Aureliano (5); come pure il vedere che

la fronte di questo tempio stava situata decisamente verso oriente.

Se poi lo stile grandioso, the si trova nei pochi marmi rimasti, non

troppo conviene ai tempi di Aureliano, bench questo imperatore

sia stato il promotore di grandi opere, come lo dimostrano i molti

monumenti di Palmira che si vogliono edificati in gran parte sotto

il suo dominio, si trover di questo ancora ragione se si rillctte

che Aureliano per sollecitare la edificazione di questo tempio pot

essersi servito di marmi tolti da altro edilzio, come spesso sembra

essere accaduto negli ultimi tempi dell impero romano; ed in fatti

ne offre non dubbioso indizio la diversit di lavoro che esiste tra

le piccole pietre impiegate nella costruzione della cella con quelle

grandissime del sopraornato. Neil epoca, in cui esistevano ancora

in piedi molti avanzi di questo tempio, ne furono ricavati disegni

geometrici dal Serlio, dal Sangallo, e dal Palladio, e quindi da molti

altri disegnatori delle cose antiche la veduta di quella parte poste-

li) Aarelianus Jlic muro Urbcm cinxit: tempi ioti Solis, et castra

in campo Agrippae dedicavit.
t Catalogo digli imperatori romani pubblicato

dall'Eccardo.j Quantunque min sia in nessun mudo detcrminata la distin-

zione tra il tempio del Sole e gli alloggiamenti militari in tale milizia ac-

cennali-, pure tanto il luogo stabilito per il tempio, quanto quello degli al

Iniziamenti di seguito descritti, si trovavano precisamente corrispondere in

vicinanza del campo di Agrippn situato nella parte inferiore di questa slessa

regione-. Nei portici poi. che erano annessi al (empio del Sole, si vendeva il

vino: Quod ni porticibus templi Soli, fiscalia dna ponuntur non gratuita pa-

pato erogatala, sed pretto. ( tupsco, ni Aureliano, e. iN.

(o) \ignah, De ColniHiiu Anton/ninna.
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riore dell cdifizio che rimaneva in allora in piedi, denominata torre

di Mesa evidentemente da alcuna parte superstite dell iscrizione che

indicava come Aureliano avesse con le spoglie riportate dalle con-

quiste della Mcsia edificato lo stesso tempio, come eziandio di-

chiarato da Vopisco nella sua vita. Il Serlio, non investigando bene

la disposizione che presentavano tali resti, dette al suo disegno la

forma pi di palazzo che di tempio, ommettcndo ancora di rappre-

sentare 1 cdifizio in modo tale che avesse almeno una delle fronti

ornata con colonne (G\ Con poca diversit composto il disegno

del Sangallo che sta nella biblioteca Barberiniana, e perci pare

che l'uno dall'altro sia stato copiato. Il Palladio misur con pi

esattezza tali resti, come potei verificare da quanto vi rimane tut-

tora, e ne ricav un ben ordinato cdifizio architettato in forma di

un tempio circondato da colonne nella fronte e nei fianchi, che lo

credette, con nessun altro fondamento che per la sua grandezza,

essere stato dedicato a Giove T. Avanti al prospetto del mede-

simo tempio si conosce, per molte memorie, che stavano collocati i

due cavalli di marmo che ora adornano la piazza di Montecavallo.

E se a queste insigni opere si potesse appropriare la indicazione,

registrala nei surriferiti cataloghi sui cavalli di Mitridate re degli

armeni, si potrebbe sempre pi convalidare la detta collocazione;

perch furono essi rinvenuti precisamente nel detto luogo: ma

mancano i documenti per contestare siffatta appropriazione. Nella

parto posteriore dello stesso tempio venivano a corrispondere le

grandi scalo che discendevano nel piano inferiore di questa re-

gione, le quali furono aggiunte o contemporaneamente alla costru-

zione del tempio , o
pi probabilmente allorch Costantino edific

i\i vicino le sue termo. Nei lati delle stesso grandi scale dovevano

esistere quegli alloggiamenti militari che col nome di Castri sono

indicati con il tempio nei surriferiti cataloghi, i quali soltanto in

i(5) Scrii, Architi (tura. Lib. III. e. 87.

7 Palladio, Architettura. Lib. IV. e. 12 dille Antichit Marnane.
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tale posizione si possono collocare con qualche maggior conve-

nienza del proprio loro uso ed anche in pi stretta vicinanza col

campo di Agrippa, come venne dichiarato nella esposta notizia;

ed anzi pi del tempio del Sole soltanto gli stessi alloggiamenti

sono indicati nella stessa notizia con pi certezza avere corrisposto

da vicino al campo di Agrippa. In fine d'uopo indicare che nella

classe II della mia opera sugli Edifizj di Roma antica dimostrata

tutta la pi probabile architettura che pu attribuirsi al mede-

simo tempio.

PORTICO DI COSTANTINO. Da piedi alle descritte grandi

scale rimangono diversi avanzi di muri edificati colla comune co-

struzione laterizia; e questi ruderi si trovano esistere in pi gran

quantit nella parte situata verso il palazzo Pontificio sotto le case

che stanno intorno al cortile superiore detto di s. Felice. Da que-

sta medesima parte, nell edificare il braccio del palazzo Pontificio,

detto della Panettaria, sotto Clemente XIII, trovasi registrato dal

Winkelmann, che fu pure scoperto un pavimento di musaico gros-

solano, sotto al quale comparvero archi cos smisurati e vasti che

sgomentavano a vederli; ma non seppe egli stabilire a quale fab-

brica appartenessero quelle immense reliquie (8). Osservando per

la situazione e la struttura di tutte queste rovine, mi sembra di

poter stabilire con qualche probabilit essere stato ivi quel portico

denominato di Costantino che vedesi nel catalogo dei regionari

registrato poco dopo al descritto tempio del Sole; poich in tale

localit questo portico si trovava precisamente vicino ali ingresso,

che avevano le terme dello stesso imperatore dalle suddette scale,

e vicino ancora al luogo ove si pone il surriferito foro Suario, come

si deduce dalla gi citata iscrizione riportata dal Panvinio, nella

quale si legge una dedica fatta a Costantino da un certo Ursacio

prefetto di tale foro. E siccome venne esso dichiarato da una tale

iscrizione tribuno di tre coorli urbane; coni da credere che
gli

id WtnkdnuiHit, .dti , Stona di'llc arti. Tom. III.
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alloggiamenti, stabiliti unitamente al suddetto tempio, avessero ser-

vito precisamente per le stesse coorti urbane. In questa localit il

portico di Costantino veniva probabilmente ad essere disposto nei

due lati delle suddette grandi scale; e racchiudendo nel mezzo due

grandi cortili, veniva a formare uno dei pi grandi edifizj che vi

fossero in Roma. Le anzidette rovine, quantunque coperte dalle mo-

derne fabbriche, presentano ciononostante un aspetto grandioso.

CAMPO DI AGRIPPA. Precisamente nella vasta area piana,

che si trova corrispondere tra il descritto portico di Costantino

eretto ai piedi della grande scala del tempio del Sole, e la parte

superiore della via Lata, ora sostituita dalla via del Corso, doveva

essere situato l'enunciato campo di Agrippa; perche in tale posizione

si trovava precisamente corrispondere da vicino tanto al suddetto

tempio del Sole, che si diceva edificato nel campo stesso, quanto al

grande portico dei Septi, che fu eziandio impreso ad edificare nel

tempo stesso da Agrippa e portato a compimento da Augusto,

unitamente al portico del campo stesso ed al Diribitorio, come in

particolare dimostrato da Dione. Questo storico faceva conoscere

essere stato il campo di Agrippa concesso a pubblico uso da Au-

gusto dopo che egli l'ebbe portato a compimento; e sembra essere

stato destinato primieramente ad uso di passeggio ed a simili diver-

timenti 9
; e poscia ridotto a servire per le milizie, come in certo

modo pu dedursi dai surriferiti alloggiamenti che, col tempio del

Sole, si dicono essere stati stabiliti da Aureliano nel campo stesso.

PORTICO YIPSIANO. Quella indicazione dei portici di Gi-

psano, che, unitamente a quei di Costantino, si trova registrata

nei surriferiti cataloghi, si pu soltanto con qualche probabilit

('.)) Tei, T iLoizj 7'j 'A'/rAxr.ii'yj. nv.flv re; T.oa-;. v.'A to Ae<ofi7fpov, avr;

o A-j'/ovtto; ionuo'j'ii-JT-. Dinne. IjI>. LY. c. K. L'indicato usu. ;i fui [trinci-

palmento veline destinato il rampo di Agrippa, si contesta particolarmente

con le seguenti parole <li Aulo (Icilio: Defissila crjo quondam ex (Untimi coni

mcntationr, Insultili lerumKjiie unum qrntiu, in Aip'ippm campo deambuabam.

Xt. Attic. M>. XIV. e r>.
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attribuire ai portici che si dicono impresi a costruire da Agrippa

intorno al descritto suo campo, e perci detti Vipsanii dal suo

primo nome; giacche n di Gipsanio, n di Gcnzanio, o di altri

simili nomi, che si sogliono attribuire alla stessa indicazione, non

si trovano alcune plausibili appropriazioni. I medesimi portici, im-

presi a costruire da M. Yipsanio Agrippa, non erano ancora com-

piti quando fu dedicato il suddetto campo da Augusto, e soltanto

furono portati a compimento da Fola sorella di Augusto, la quale,

secondo Dione, vi aggiunse alcuni viali con molti ornamenti (10).

Mentre questa notizia serve a confermare l'indicato uso, a cui era

principalmente destinato il campo di A grippa, dimostra poi essere

(10) *H S lv r<3 r<Jtw croi, flv fi Hw).k o delyo ocOtoO
, ri z tovs

fypouj (SWoTpjTac-a. [Dione. Lib. LV. e. S.J Al medesimo portico, appro-

priandogli il nome di Vipsanio, si devono attribuire le seguenti notizie di

Marziale, quantunque solo poeticamente esposte :

At mea Vipsanas spedarti coenacula laurus.

{Lib. I. Epig. 109.;

Qua vicina pluit Vipsanis porta columnis.

(Lib. IV. Epig. 18.;

E quando si considera che in vicinanza del luogo stesso transitava l'acque-

dotto dell'acqua Vergine, come si dimostrer nella regione IX. si dovr

pure attribuire allo stesso portico la seguente altra indicazione di Marziale,

annoverandolo unitamente al portico di Europa, die era destinato al mede-

simo uso:

Seti curris niveas tantum prope Virginia undas,

Aut ubi Sidonio taurus amore calet.

[Lib. VII. Epig. 32J

E per conseguenza tanto al campo anzidetto, che al portico stesso ed alle

terme di Agrippa si deve appropriare la seguente altra notizia di Marziale:

Campus, porticus, umbra, Virgo, thermae.

(Lib. V. Epig. 20.)

Si devono poi credere avere appartenuto ad alcune delle opere che circon-

davano il campo di Agrippa, tanto le camere scoperte nel passato secolo nel

giardino annesso al palazzo Sciarra-Colonna
, quanto i grandi piedistalli con

scolline figurate, rappresentanti diverse provincie, i quali furono rinvenuti

nel l'are le fondamenta del palazzo Muti alla Pilotta (Venuti, Roma antica.

Parte II. e. 3J
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stalo lo slcsso portico distinto da quello posto nel lato opposto

della via Lata e portato a compimento in circa nell'epoca stessa;

poich esso serviva particolarmente per i Septi, come verr dimo-

strato nella regione nona, alla quale apparteneva.

DIRIBITORIO. Seguendo quanto venne indicato da Dione a

riguardo della dedica fatta da Augusto del campo di Agrippa, si

deve credere clic 1 enunciato edilzio stasse nello stesso campo;

poich vedesi annoverato unitamente al suddetto portico Vipsanio.

Ed asmunfjeva lo stesso storico che la fabbrica del Diribitorio era la

pi grande che vi fosse coperta da un sol tetto; percui, essendo al

suo tempo caduto tale tetto, non se nera potuto procurare il ristabi-

limento. Lo stesso edifizio era stato impreso a costruire da Agrippa

e poi da Augusto portato a compimento. E la indicata situazione

pu anche contestarsi dalla notizia esposta da Plinio a riguardo di

un lunghissimo trave sopravanzato dalla sua costruzione; perch si

dice che si conservava nei portici dei Septi, che stavano in vicinanza

dell indicato luogo. Serviva un tale edilzio per la dispensa degli sti-

pendii assegnati alle milizie, come si deduce dal suo nome; ed anche

Miolsi credere che in esso si fossero esibiti giuochi scenici, ma ci

senza potersi contestare con alcuna autorevole notizia. Si conosce

per da Dione stesso che venne incendiato il suddetto Diribitorio

sotto Tito, unitamente ai tempj d Iside e Serapidc, i Septi, il tempio

di Nettuno, le terme di Agrippa ed il Panteon; percui rimase senza

essere coperto dal tetto sino al tempo del medesimo storico (11).

(11) K t AEot[3tTw&v, avr; Av/ovttsc r^oaUvje. rozo psv yo [r,v

oc or/.o; uZ'ftzro; zJv ~mt:c,ze piav oysso-j ayjrsrw vjv yo or,- izar,s zf,; UTyvjj

'jtoO v.cuoLipz3iinr,i
ori ovx jj uvWfl c/.vii; cJGzr,-ja.i. avevi)? izvj) 6. zz 'tVic'ir.-

~u; G/.ooo'j.QV'j.fjQ-j v.y-in-z. /ai z'-.z vrjzziizri, 'Dione. Lib. LV. e. S.J J)a

Plinio, parlando di alcuni travi di grande estensione, si osservava osservalo

uno nei [tortici dei Septi sopravanzato dalla suddetta fabbrica: Futi memoria

nostra il ni porti cibus Septorum a M. Aurippa ululo, acque miraeuli causa,

quac Diribitorio super(iterai XX pedibus bncior, sesquipedali erassitudine.

(Xut. Ilist. Ltb. XVI. e. ~{>. Da S\ ctonio .si conosce esservi sialo ricoverato

Claudio per due notti (in ('laudai, e. IH) e da Dione si asserisce incendialo
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SEPOLCRO DI BIBULO. Questa regione, giungendo eviden-

temente sino alla parte delle antiche mura di Servio, situate sotto

il Campidoglio verso il foro Trajano, doveva comprendere pure il

sepolcro di Cajo Publicio Bibulo che si trova esistere in gran parte

conservato nel luogo detto Macel dei corvi. Sulla fronte sussistente,

che corrispondeva verso la via che dal campo Marzio, passando per

la porta Ratumena, giungeva al foro Romano, si legge la seguente

importante iscrizione, dalla quale si dichiara essere stato dal se-

nato concesso a lui ed ai suoi posteri un tal luogo di pertinenza

del pubblico per erigere codesto suo monumento:

C. POBLICIO . L. F. BIBVLO AED. PL. HONORIS

VIRTVTISQVE . CAVSSA . SENATVS

CONSYLTO . POPVLIQYE . IVSSV . LOGVS

MONUMENTO . QVO . IPSE . POSTEREIQVE

EIVS . INFERRENTVR . PVBLICE . DATVS . EST

SEPOLCRO DELLA FAMIGLIA CLAUDIA. A poca di-

stanza dal descritto sepolcro si trovano resti di altro sepolcro, i

quali si giudicano avere appartenuto a quel capo della famiglia

Claudia, che, per quanto vedesi indicato da Svetonio, si stabilisce

avere avuto onorevole sepoltura ai piedi del Campidoglio (12).

VIA LATA. Tra i descritti sepolcri aveva evidentemente prin-

cipio la \ia Lata, dalla quale prendeva il nome la regione; e questa,

tenendo la stessa direzione della moderna via del Corso, come si

osservato poc'anzi, dava la comunicazione per questa parte della

sotto 1 ito : Kk yo t SspaTrsov, v.c/X t 'Icmov, r Ti -im!/.. v.u tq ll&iaw-

vsfov, t, Ti pK^av-ov r toO 'Ayct/rirou,
y.v. t HvS'Stov, t, t At&tStTwttc-v.

(Dione. Lib. LXVI. e. 24J

(12) Locumquc sibi ad scpulturam sub Capitolio publici accepit. Sc< Io-

nio, in Tiberio, e. \.) Questo sepolcro coll'anzidetto ci serve di sicuro argo-

mento per comprovare che tale localit si trovava fuori dalla cinta di Ser-

vio-, poich si conosce essere stato presso gli antichi proibito di seppellire

entro la citt. Perci il luogo, in cui furono posti i medesimi sepolcri, ben-

ch concessi dal pubblico, pure doveva essere fuori dalle mura.
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citt al campo Marzio. Lungo questa stessa via si pongono comu-

nemente dai topografi i tre archi assegnati a questa regione, l'uno

detto di Gordiano, l'altro Nuovo, ed il terzo di L. Vero e Marco

Aurelio imperatori. Ed infatti attestano molti scrittori che diversi

resti di archi si videro sussistere nei secoli a noi pi prossimi lungo

la via del Corso.

ARCO NUOVO. Avanzi del primo dei nominati tre archi sem-

brano esser stati que' demoliti sotto il pontificato d Innocenzo Vili,

allorch si volle riedificare la chiesa di s. Maria in via Lata; poich,

secondo il Fulvio, presentavano essi negli ornamenti lo stile del

tempo degli ultimi imperatori, tra i quali Gordiano si comprende,

a cui vuoisi comunemente appropriare lo stesso arco. I frammenti

poi delle iscrizioni, denotanti i voti decennali, che dal Marliano si

attestano essersi veduti tra le stesse rovine, non convenendo ali im-

pero di Gordiano, devono credersi allusivi ad altra persona, se pure

le lettere che intcrrottamente esistevano nei frammenti, non aves-

sero denotato altre particolarit convenienti al medesimo impera-

tore, ci che ora diflcile a ben conoscersi. Laonde pu con qual-

che probabilit confermarsi essere stato nell indicato luogo cretto

quell'arco, che sotto il nome Nuovo, venne esposto nei surriferiti

cataloghi e che si conosce in particolare dal catalogo viennese degli

imperatori romani, pubblicato dallEccardo, esser stato edificato da

Diocleziano, al quale giustamente potevano appartenere i detti titoli

e lo stile della decorazione del monumento scoperto 13).

ARCO 1)1 CLAUDIO. Nelle memorie tramandateci da Fla-

minio Vacca si trova registrato che, al tempo di Pio IV, furono sco-

perti nel principio della piazza Sciarra, che fa parte della medesima

via del Corso, alcuni resti di un altro arco; tra i quali, essendosi

[il] ! frammenti delle iscrizioni riferite dal Marliano si contenevano

in questi pochi titoli: \<nis \. e \oiis \\. clic non si lro\ano convenire a

Gordiano. I.'on le seguenti parole poi vedesi registrato l'arco Nuo\o nell'in

dicalo catalogo: Tempia timi /.mi//// ti Serapauii, Arcuili i\unim. (CatuliH/a

di-f/lt imperatori Romani, in Diocleziano.)
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rinvenuti frammenti di bassirilievi con
l'effigie

di Claudio, si venne

a stabilire esser stato ivi larco dedicato a quest imperatore. I fram-

menti di scolture figurate, che ammiransi nel museo della villa Bor-

ghese, devono credersi resti di quest arco; perch in essi si trova

concordare lo stile della scoltura con l'epoca della edificazione di

questo stesso monumento (14).

ARCO DI L. VERO E DI M. AURELIO. Il terzo dei nomi-

nati archi poi esisteva in gran parte conservato nell'angolo orien-

tale del palazzo Fiano al Corso sino al tempo di Alessandro VII

che lo fece demolire per sgombrare quella parte del Corso, e si

distingueva col nome di Portogallo per la prossima abitazione del-

l'ambasciatore del re di Portogallo De Silva. Monsignor Scveroli

dimostr ad evidenza essere stato tale arco dedicato agli impera-

tori L. Vero e M. Aurelio (15), come ancora pu conoscersi dai

bassirilievi tolti da quest arco
,
che stanno collocati sulle pareli

della scala maggiore del palazzo dei conservatori in Campidoglio.

A tale arco sembra che avesse termine la via Lata; poich si trova

questo stesso arco essere stato situato in direzione delle fabbriche

che stavano nel campo Marzio, mentre la detta via antica di poi

divergeva alquanto verso ad occidente, seguendo la disposizione di

(14) Il seguente frammento d'iscrizione riferito dal Nardini e dal Mar-

tinelli nella sua Roma ricercata, e supplito dal (auges de Cozze, fu rime-

nulo nell'anno 1641 nella piazza di Sciarra, ove esisteva il suddetto arco,

e serve di conferma per dimostrare essere stato l'arco stesso eretto in onore

di Claudio:

ti. c/aunio . divsi . r. caesari

aug\ STO . GERMANICO

pontifici . MAXIMO . TRIR. POI. I\

COS. V. JMPERATORI . \\ I. P. P

scnatus . popuwsow. . romanys . qyod

reges . brit\ssi\\ :
. perdyeles . sine

nlla . iactmw . celeriter . caeperit

gentesque . cxtremarym . orcuadvm

primus . indicio . facto . r. imperio . adiecerit

(lo) Atti dell'Accademia di Cortona. Toni. I. Disscrtaz. 11.
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tutti i principali cdifizj che stavano situati in tale parte inferiore di

questa regione che si protraeva lungo la via Flaminia.

STADIO DI DOMIZIANO. In vicinanza del descritto ultimo

arco ed in corrispondenza del luogo occupato in gran parte dal

monastero di s. Silvestro in Capite, si hanno certe memorie che

esistevano, sino ai tempi a noi non lontani, grandi fabbriche an-

tiche. Siccome si sono trovate tra le rovine di questi cdifizj nei

tempi addietro alcune iscrizioni non comuni sopra mattoni e tego-

loni, denotanti la parte Domiziana maggiore e minore, cio domi-

tiana maior. DOMiTiANA MINOR, e non stimando avere le stesse

iscrizioni appartenuto a quei soliti bolli che si mettevano dai for-

naciai antichi sui loro materiali per avervi trovato il distintivo di

tali divisioni, e per essere state esse grafite e non impresse, si

dedusse cos dai pi accurati topografi esservi collocate alcune di

quelle grandi fabbriche, che Domiziano fece erigere nel tempo del

suo impero. Tra le diverse fabbriche, edificate da questo impera-

tore, secondo quanto ne scrisse Svetonio nella vita di lui, io credo

di prescegliere per aver esistito in codesto luogo quelle che Domi-

ziano fece costruire per l'esercizio dei lottatori, saltatori e corritori;

e perci ho supposto essere stato tale stadio diviso in tre parti per

i tre suddetti esercizj ginnastici. Quindi da osservare che lo stesso

stadio vedesi annoverato nel catalogo degl imperatori romani, pub-

blicato dall Eccardo, con la distinzione di vecchio (16).

NINFEO DI GIOVE. In questa regione sembra che fosse

compreso lo spazio ora occupato dal palazzo Piombino a piazza

Colonna, sotto al quale si trovano esistere molti resti di un antico

edilzio. Questi resti pare che fossero per la prima volta in pi

ampio modo conosciuti, allorch otto anni sono circa si esegu il

ristauramento del detto palazzo; ed in allora furono visitati dall'av-

vocato Fea commissario dell antichit, il (piale li credette avanzi di

(Hi) Itcm linciar trm/ilum i/cntts et stadtum, et odeuin et naumuclam.

Scdonio, in Domiziano, e. "i. Yetemn stadtum. CaiaUxjn dcgF imperatori

romani edito dall l''cartlo, ni l) /iniziano.
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un gran portico senza determinare quale fosse la denominazione di

questo portico n da chi fosse edificato. Egli ritrov bens sullau-

torit di un mattone, tolto da quelle rovine col bollo denotante il

consolato di Petino ed Aproniano, il quale si trova corrispondere

ali epoca, in cui teneva l impero Adriano, essere stato l'edilzio, al

quale apparnenevano tali resti, di epoca, se non eguale a quella

di questo imperatore, almeno non di molto posteriore (17). Esami-

nando io ultimamente in compagnia di erudite persone i descritti

resti, come pure quegli scoperti nelle posteriori ampliazioni del

sovrapposto palazzo, per gentilezza del principe proprietario, che si

poterono visitare colla direzione del suo architetto, ritrovai non aver

questi appartenuto altrimenti ad alcun portico; poich tali avanzi di

mura, bench sieno di costruzione laterizia e spogliate di ogni or-

namento, presentano per suddivisioni di varia grandezza non con-

venienti ali architettura dei portici; ma bens sembrano convenire

pi a quella di un edilzio destinato a bagni o ad altri simili usi.

Inoltre confermano questa circostanza i condotti di piombo che fu-

rono rinvenuti tra quelle rovine, e la molta quantit di acqua tro-

vata nel fare pochi anni sono uno scavo nella via del Corso di faccia

ali angolo occidentale del contiguo palazzo Buonaccorsi. Se tale lo-

calit fosse stata compresa nella regione nona a questa in tal lato

confinante, io avrei giudicato essere ivi state le terme di Adriano dal

ritrovamento del suddetto bollo, e dal vedere le stesse terme regi-

strate subito dopo la vicina colonna coclide di M. Aurelio in alcune

per poco autorevoli memorie, e ciononostante si creda essere stalo

un tal nome aggiunto posteriormente nelle stesse memorie, e non

aver mai Adriano edificate terme distinte. Ma considerando che tale

localit veniva ad essere contenuta in questa regione, tra
gli edilizj

(17) Veci, Variet di- Notizie. Artic. 10. Ci dio si trova indicato da

l'.lio Sparziano infine della vita di fVscennio. a riguardo del campo dello

di (iove. che si denominava Pescenniano, non sembra potersi appropriare
al detto Ninfeo; perch non si hanno notizie che il detto campo di (iove

avesse esistito in questa regione.
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registrati dai regionari, non si saprebbe a quale dei medesimi edifizj

attribuire con qualche fondamento la pertinenza di tali resti, se non

a quel ninfeo detto di Giove, di cui per non si trovano certe notizie.

Bench pure non sia ora bene stabilito quale fosse la precisa forma

e 1 uso dei ninfei presso gli antichi; contuttoci vedendo concorde-

mente registrato quello distinto col nome di Giove nei cataloghi dei

regionari tra i primi edifizj di questa regione, ci porta a credere che

tali resti appartenessero ad una tale fabbrica; come inoltre l'anzi-

detta quantit di acqua, che era ivi condotta, lo conferma. Se non

si conviene nello stabilire la forma precisa dei ninfei, si concorda

per nel credere che siffatti edifizj fossero principalmente deputali

per uso di bagni e per lavacri pubblici, e che si componessero di

grandi fabbriche con luoghi ameni di trattenimento delizioso, e non

fossero semplici fontane, come fu d'alcuni moderni scrittori opinione.

11 distintivo di Giove, che aveva questo ninfeo, deve credersi deri-

vato da una qualche grande statua dello stesso nume che era in

esso collocata. Lungo poi il lato settentrionale di questo edilizio fu

scoperto parte del lastrico di una via antica, che dal Corso si dirig-

geva verso la chiesa di s. Maria in Via.

TEMPJ DELLA SPERANZA NUOVA E DELLA FORTU-

NA. Nel luogo ora occupato dal convento annesso alla chiesa di

s. Marcello nella via del Corso si asserisce, particolarmente dal

Nardini, essersi rinvenuto nellanno 1G17 un residuo di antico

tempio, che si volle attribuire ad Iside soprannominato Esorata

in seguito di una iscrizione che si riferisce essersi discoperta di-

versi anni prima in quelle adiacenze con siffatta intitolazione (18).

(18) La indicata iscrizione contenuta in queste poche parole, tejmpj,vm

isis exojutai:, che per verit non presenta nessuna probabilit per crederla

antica. E d'altronde tarilo dal (rutero, che la riporta sull'autorit del Ma-

zoechi alla pag. LXXXII1. N. 9. quanto da tutti gli altri scrittori che pre-

sero ad esporla, non si conviene nel precisare il luogo del suo ritrovamento;

porcili, quantunque sia autentica, si pu credere che per la sua piccolezza

sia stata derivala dal luogo in cui stava il tempio d'Iside nella regione IX.

che pure si trovava corrispondere a poca distanza.
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Ma oltre che, essendo dubbioso il luogo del ritrovamento di detta

iscrizione, con pi probabilit poi devesi appropriare al tempio

d Iside che stava a poca distanza nella regione nona; cos non si

pu mai stabilire con altri documenti che nella regione, presa ora

a considerare, esistesse alcun tempio d'Iside. Quindi la indicata

reliquia devesi con pi giusti motivi appropriare o al tempio della

Speranza Nuova o a quello della Fortuna, che sono ambidue attri-

buiti a questa regione dai cataloghi della Notizia.

COORTE PRIMA DEI VIGILI. Concordemente tra i primi

cdilizj della regione v edesi registrata nei surriferiti cataloghi la

coorte prima dei
vigili. E siccome dallordinameuto, gi accennato

delle sette coorti dei medesimi
vigili, soltanto pu appropriarsi il

servizio della regione nona, oltre quello della regione in cui essa

stazionava; cos si conviene di stabilire questa sua stazione nella

parte della regione settima che corrispondeva pi da vicino alla

parte centrale della nona; la quale condizione solo si trova conve-

nire in vicinanza del luogo assegnato al campo di Agrippa, lungo

un lato del quale transitava la via Lata che divideva le dette due

regioni. Molte iscrizioni si hanno che fanno menzione della stessa

coorte prima, ma da nessuna per pu dedursi il luogo preciso

della stazione sua (19).

(19) Tra le iscrizioni che fanno menzione della coorte prima dei vigili,

merita considerazione quella cognita anche per diverse falsificazioni che con

pi probabilit dicesi avere esistito nel palazzo Barberini -

, poich si conosce

da essa essere stata denominata Anloniniana la stessa coorte: imp. caes. m.

AVKEL1U . ANTONINO . AVI.. SEVERI . AVO. 111,10 . PARTII. M \N. TRIP. POI. \ li!.

COS. II. COH. I. V10. ANTOMMANA . CN. RVST1VS . RVFINVS . PRAEF. V10. TI. Cl.VV-

mvs . marceli.invs . TRin Tutta l'iscrizione, che porta impressi i nomi

di molti vigili, venne particolarmente presa a considerare dal Kellermanii

(Vigilum Roman. Intercida duo Coelimont. A. 2.) E quindi merita pure con-

siderazione la seguente altra iscrizione riportata dallo stesso Kellermann al

N. 20; perch indica una dedica fatta al Genio della stessa coorte dal suo

prefetto: cenio . comi, primae . A\. mwi.mu.ianvs . viu . ci.Aiussi.Mvt- . riiui.

\ iiui.iRvs. Le altre iscrizioni che ricordano la stessa coorte sono raccolte dal

suddetto Kellermann sotto i N. li. 31. iti. 17. 48, i!> e 77.
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FONTE DI GANIMEDE E VICI DELLA REGIONE. Sulla

enunciata fonte soltanto pu osservarsi che venisse in tal modo de-

nominata da alcuna effigie di Ganimede che ladornava, e che essa

effettivamente dovesse essere nudrita collacqua Vergine che ab-

bondava in questa regione: ma non si pu con alcun documento

determinare la sua posizione. Parimenti nulla pu conoscersi di

ben preciso sui quindici vici che sono assegnati alla regione stessa

nei surriferiti cataloghi. Quindi che non si pu supporre con

quale autorit si siano registrati nel catalogo, che si attribuisce a

Sesto Rufo, sino a quaranta nomi di vici, tutti per verit di pro-

babile pertinenza, ma niuno di autorevole sussistenza. Soltanto

dichiarato da una antica iscrizione, rinvenuta nella villa Pinciana,

che eravi nella regione settima un vico Minervio, di cui per non

si hanno altre notizie per poterne determinare la situazione (20).

E per da osservare che tutti i vici, appropriati alla regione stessa,

dovevano corrispondere in quella parte di essa che era collocata

verso settentrione; giacch nella parte meridionale, corrisponden-

dovi il campo di Agrippa, con tutti gli edifizj, che erano destinati

ad uso pubblico, a guisa di quei del campo Marzio, non vi doveva

essere un ragguardevole numero di abitazioni, e per conseguenza

di vici, nei quali erano esse ripartite. Cos soltanto nella indicata

prima parte potevano essere disposti i surriferiti quindici vici, ove

si dovevano trovare in comunicazione tanto con il foro Archemorio

quanto con il Suario che si sono dimostrati sussistere nella stessa

parte della regione. Nella parte meridionale poi esisteva principal-

mente la via Lata, gi presa a dimostrare aver corrisposto nella parte

superiore della via del Corso ed essere stata nobilitata con diversi

archi trionfali "21. Bench la medesima via Lata sia determinata

("20! STATAE . MATIll . AVO. SAC!\YM . MAC. lil'i;. VII. VIC. M1XEIW1 . ANNI . I

Muratori, hiseript. l'in/. XXXIII. N. 2.

(21) Oltre la chiesa di s. Maria, posta nella suddetta parte della via del

Corsi, che ritiene ancora il nome ni va Lata che ebhe nel medio c\o.

come in particolare dimostrato da Anastasio nella \ ita lei pontetice (ire

1.)
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dalle memorie, che si hanno, corrispondere solo dalla chiesa di

s. Maria in via Lata a quella di s. Marcello egualmente distinta;

pure si pu stabilire con molta probabilit che essa superiormente

giungesse sino da vicino alla porta Ratumena, ed inferiormente sino

dopo l'arco di M. Aurelio, ove da vicino si dovevano trovare i grandi

edifizj di Domiziano con il suo arco di trionfo ed il tempio della

Fortuna Reduce che e principalmente descritto da Marziale, come

si prende a considerare nella descrizione della regione nona. Cos,

essendo la stessa via grandemente nobilitata, meritava giustamente

di dare il nome alla regione, in cui essa transitava.

gorio IV, dicendo, in diaconia bcatae Mariae in via Lata, si trova anche

dichiarato dal medesimo bibliotecario, nella vita del pontefice Adriano 1,

avere la chiesa di s. Marcello corrisposto pure nella medesima via Lata:

titillimi sancii Marcelli in via Lata. Cosi da queste notizie si trova chia-

ramente dimostrata la indicata effettiva corrispondenza. E siccome vedesi

eziandio accennato da Anastasio, nella vita del medesimo Adriano I, che la

chiesa dei ss. Apostoli corrispondeva pure col suo portico nella anzidetta

via Lata : basilicac itaque Apostolorum in via Lata porticus in circuita rcno-

vavit, qnas antea initiaverat cius pracilcccssor dominus Paitlus papa; cos

si deve credere che con la estensione del medesimo portico, il quale doveva

racchiudere un atrio quadrato avanti la stessa chiesa, secondo il metodo co-

stantemente tenuto nella edificazione delle pi antiche basiliche cristiane,

dovesse la stessa chiesa giungere sino vicino alla indicata via Lata. che. per-

la dimostrazione del suo nome, doveva essere di molla larghezza, ed anche

torse avere una qualche piazza avanti la medesima chiesa. E importante poi

a riguardo della stessa chiesa dei ss. Apostoli l'osservare che. nella sua pi

vetusta edificazione, doveva corrispondere a quella basilica che era denomi-

nata Giulia dal pontefice Giulio I che l'aveva edificata sino dal tempo del-

l'impero di Costantino, come dichiarato nel vetusto catalogo dei pontefici

romani, che i'u pubblicato dall' Eccardo al N. IV. e che non fu mai preso a

considerare: perch si dimostra precisamente tale basilica avere corrisposto,

come quella attuale dei ss. Apostoli, nella regione \ll in \icinanza del foro

Traiano: Julius an. XV. ut. I. il. A/. Fuit temporibus Constantini a consulalu

Feliciani et Tit ioni ex die Vili idus Feb. in dieni pridie idus Aprii. Constan-

tio V et Constantio Cars. Ilie multas fubricas fecit
basdicam Juliam

quae est regione VII ju.tta forum Divi Trajani. VA anche importante questa

notizia, perche dimostra essere stata la stessa basilica di epoca costantiniana.



REGIONE Vili.

FORO ROMANO.

CURIOSO! URBIS

Regio Octava. Forum Romanum Magnani.

contine! rostras ih, gemcm populi romani, senatum, atrium

MIXERVAE, FORUM CAESARIS, AUGUSTI, NERVAE, TRAIAM, TEMPLUM

TRAIAM ET COLUMXAM COCIILIDEM ALTAM PEDES CXXVHS, GRADOS

IXTCS 1IABET CLXXX, FEXESTRAS XLV. COIIORTES VI VIGILUM, BASI-

LICHI ARGENTAR IAM, TEMPLUM COXCORDIAE ET SATURNI ET VESPA-

SIAM ET TITI, CAPITOLIUM, MILIARIUM AUREUM, V1CUM IUGAR1UM,

GRECOSTADIUM, RASILICAM IULIAM, TEMPLUM CASTORUM ET MIXER-

VAE, VESTAM, HORREA AGRIPPIAXA, AQUAM CERXEXTEM QUATUOR

SCAROS SUB EADEM, ATRIUM CACI, PORTICO! MARGARITARIUM, ELE-

PHANTUM HERBARIUM. VICI XXXIV, AEDES XXXIV, VICOMAGISTRI

XLV1II, CURATORES II, IXSULAE III. CCCCLXXX, DOMOS CXXX, HORREA

XVIII, BALNEA LXXXVI, LACOS CXX, PISTRIXA XX. COXTIXET PE-

DES xmi. lxvii.

NOTITIA

Regio Octava. Forum Romanum Magnum.

(online! rostra tria, gentum populi romani aureum et equum

CON'STAXTIXI, SENATUM, ATRIUM MIXERVAE, FORUM CAESARIS, AVGV-

STI, NERVAE, TRAIAM, TEMPLUM DIVI TRAIANI ET COLUMNAM C<>-

CIILIDEM ALTAM PFDES CXXVIII SEMIS. GRADUS INTUS HABET CI.XXXV,

FEXESTRAS XLV, COIIORTES SEXTAM VIGLIA!, BASII.ICAM ARGENTA-

IUAM, TEMPLUM COXCORDIAE, UMBILICUM ROMAE, TEMPLUM SATURNI

ET VESPASIANI. CAPITOLIUM, MILIARIUM AUREUM, BASII.ICAM IULIAM,

TEMPLUM CASTORUM, GRECOSTADIUM, VESTAM, HORREA GERMANI-

CIANA ET AGRIPPIAXA, AOUAM CERNIVI LM ni Al [OR SCAUROS SUR

VEDE, ATRIUM CACI. VICI M IUGARIUM ET UNGUENTARIO!, GRECOSTA-

IUUM, PORTICI.M MARGARITARIUM, ELEPHANTUM HERBARIUM. VICI
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XXXIV, AEDICULAE XXXIV, VICOMAGISTRI XLVIII, CURATORES II, 1N-

SULAE IIICCCCLXXX, DOMOS CXXX, IIORREA XVIII, BALNEA LXXXVI
,

LACOS CXX, PISTRINA XX. CONTINET PEDES XIIII. LXVII.

La regione ottava, denominata Foro Romano Grande dallo

stesso celebre foro in essa contenuto, abbracciava nel suo giro l'in-

tero monte Capitolino con il piano, clic sta tra questo monte ed i

due colli Palatino e Quirinale, e confinava colla regione nona nella

parte occidentale del Campidoglio, colla undecima verso il Tevere,

colla decima sotto il lato occidentale del Palatino, colla quarta tra

l'angolo settentrionale del detto colle Palatino ed il meridionale

del Quirinale, colla sesta ai piedi del medesimo colle Quirinale, e

colla settima nel breve tratto di spazio che separa il Campidoglio

dal Quirinale verso settentrione. La misura assegnata dai regionari

di quattordici mille e sessantasctte piedi si trova approssimativa-

mente corrispondere nel descritto giro. Questa regione, per la mol-

tiplica dei monumenti, che conteneva, e per la sua centrale situa-

zione, doveva essere certamente la pi rinomata tra tutte le altre

della citt. Intorno la disposizione dei suoi monumenti, e special-

mente di quei che stavano nel giro del foro Romano, insorsero in

ogni tempo diverse controversie, e varie opinioni si esposero, in

modo tale che, imprendendo a considerare patitamente ciascuna di

esse, invece di rischiarar l'argomento si renderebbe assai pi oscuro.

Pertanto onde non trascurare questa parte pi imporante della citt

se ne indicheranno le principali sue disposizioni, limitale per sem-

pre a quanto pu essere particolarmente relativo all'epoca imperiale.

FORO ROMANO. La situazione del tanto rinomato foro Ro-

mano ora avverata dalle ultime scoperte; poich esse dimostrano

essere stato il foro collocalo nell'arca che suol tuttora indicarsi col

proprio nome antico di foro Romano, e che si stende in lunghezza

dall'arco di Settimio Severo sino vicino al tempio di Antonino e

Faustina; ed in larghezza dalla chiesa di s. Adriano, ove sussistono

i resti della basilica di Paolo Kmilio, ai gradi gi scoperti che
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mettevano alla basilica Giulia pure ultimamente in gran parte sco-

perta. Una tal posizione trovasi precisamente corrispondere tra il

Campidoglio ed il Palatino, come vedesi accennato in tutte le pi

vetuste memorie, cio tra quella sommit del colle Capitolino su

cui stava eretto il grande tempio di Giove, sommit denominata

propriamente Campodoglio, e non l'altra su cui stava l'arce che era

distinta con il nome proprio di Rupe tarpea, e quella parte del colle

Palatino che corrisponde pi da vicino al piede del Campidoglio

medesimo. Questa posizione ci vien palesata dalla certa situazione

del carcere Mamertino, il quale, al dire di Livio, fu stabilito da

Anco Marzio in luogo che sovrastava al foro Romano. Quindi tale

collocamento anche dimostrato chiaramente dalla discoperta di

quel tempio della Concordia cos rinomato per le adunanze che vi

soleva tenere il senato al cospetto del popolo raccolto nel foro, il

quale si dice da Festo coll'autorit di Nicostrato edificato tra il

Campidoglio ed il foro; indicazione ben chiara che determina il

foro nell'area sottoposta a quella occupata dal tempio stesso. Da

tale importante scoperta derivata certissima la dichiarazione di

ci che scrisse Stazio sulla statua equestre di Domiziano; poich,

dovendo trovarsi essa avanti a quel medesimo tempio, veniva ad

essere di necessit collocata quasi incontro all'arco di Settimio Se-

vero; ed in tal luogo soltanto potevano infatti corrispondere nei

suoi lati le basiliche Emilia e Giulia, e nel d'avanti, le fabbriche

sottoposte al Palatino, come sono descritte dallo stesso Stazio. E

inoltre la medesima posizione del foro confermata dall'essere stati

trovati i pi antichi rostri in vicinanza del detto tempio della Con-

cordia, ove nell imbasamento curvilineo appariscono ancora i pic-

coli pilastri
e le tracce dei chiodi che tenevano collegati i rostri di

bronzo, come sono precisamente incisi nella medaglia di Palicano.

In tal luogo corrispondeva la
pi notabile parte del foro, ossia il

suo capo, della quale riconobbi la rappresentanza in un bassorilievo

dell'arco di Costantino. Tal parte ad evidenza dichiarasi da Plinio,

nell'accennar il luogo in cui stava eretto il celebre milliario aureo,
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che corrispondeva vicino al tempio di Saturno stabilito sino dai

pi antichi tempi di Roma nelle fauci del colle Capitolino, ossia in

quella via angusta e che a forma di clivo saliva tra le due sommit

del colle medesimo, come venne da Servio indicalo. La disposizione

poi, che avevano gli cdifizj eretti nel capo stesso del foro, pur

confermata dalla forma solita praticarsi negli atrj delle case, nelle

quali solevano farsi le fauci a lato del tablino o tabulano, come

precisamente sussistevano nel detto luogo, ci che non fu ancora

osservato; la qual disposizione era propria dei romani, perch i greci

in siffatte opere seguivano altre pratiche. TI lato occidentale del foro

stato ora pure chiaramente determinato dalla scoperta della basi-

lica Giulia, la quale trovavasi precisamente collocata tra il tempio

di Saturno anzidetto, posto nelle fauci capitoline, ed il tempio di

Castore e Polluce situato ai piedi del Palatino, come dichiarato

dall'iscrizione ancirana. Il ritrovamento poi della via antica, che pas-

sava innanzi ai gradi che mettevano alla suddetta basilica, ha sciolto

ogni questione sulla determinazione del foro nell indicato luogo.

Quindi credesi inutile il trattenersi di
pi

su tale argomento; e mi

limiter ad indicare che con vera soddisfazione ho veduto dalle stesse

scoperte pienamente verificarsi tanto ci che venne da me esposto

nelle precedenti edizioni di questa stessa opera, (pianto nella prima

edizione della mia particolare opera sul foro Romano e sue adia-

cenze pubblicala nell anno 1831 e pi ampiamente nella esposizione

storica e topografica dello slesso foro Romano e sue adiacenze pub-

blicata nell anno 1845, nella quale si trova pi estesamente dimo-

strato ci che qui semplicemente accennato.

Pertanto sulla stessa generale disposizione del foro d'uopo

inoltre accennare che la sua area fu stabilita in ristretti limiti nei

primi tempi di Roma, allorch la citt era pure contenuta in pic-

colo spazio, e sempre pi si rese ristretta per i tanti edifizj che

successivamente furono costrutti nei suoi d'intorni, con i quali fu

occupata anche alcuna parte dell'arca sua. e di quella del Comizio

che primieramente (orm uno spazio ad esso congiunto. Quindi
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che non pu appropriarsi alcuna determinazione di ampiezza rag-

guardevole, e molto meno alcuna dimensione di superficie quale

solevasi stabilire pei pi ampj luoghi aperti; perch le aree cinte

di fabbriche furono sempre prescritte soltanto con misure di lun-

ghezza e di larghezza. Quindi pure la ristrettezza medesima viene

palesamento dichiarata dalla necessit che port la successiva ag-

giunzione dei ben cogniti altri fori stabiliti vicino al foro Romano

per supplire a ci che non poteva effettuarsi in esso per l'aumento

della popolazione nella citt. Per per distinguere il medesimo foro

dagl' indicati di Cesare, di Augusto, di Domiziano e di Trajano,

che furono successivamente aggiunti onde supplire ai bisogni della

sempre crescente popolazione, fu ad essa attribuito il soprannome

di Grande, come si contesta dai titoli posti a questa regione nei

surriferiti cataloghi, ed anche da Dione nellaceennare l'aggiunzione

fatta del foro di Cesare fi).

E infine anche opportuno, prima di passare alla descrizione de-

gli edifizj, posti intorno al foro stesso, d'indicare che, siccome la sua

area veniva chiaramente detcrminata dalla situazione dei rostri (2),

cos rendesi necessario per conoscere la vera collocazione dei mo-

numenti, eretti nelle aree adiacenti al foro, di stabilire quanto con-

cerne il luogo occupato dai medesimi rostri. Tutte le notizie, che si

possono dedurre dagli antichi scrittori rispetto ad essi, concordano

liei determinare essere stati tre i suggesti denominali rostri, come

in eguale numero si conservarono anche nei tempi posteriori a

quei sinOra considerati, quali trovami annoverati nei cataloghi dei

(1) Forum Homanum Magnum dichiarato nei titoli dei surriferiti cata

loghi, e da Dione infatti osservavasi: -/ai ian ub -ciwzK/.J.scripa -rr-, 'Pujuv.;.

to o'
^iwj.'/.

70 lY.iwr,; ~r,'jZr,Gtv. jo"T /ai u.i'ivj:r,-j kOtv &vouK>C^a. {Ihonv.

Uh. XIAli. e 22.

(2) Roiiiauuni forum rst. ubi mine Rostro suiti. Servio, ut irgdio,

Eneid. Uh. \ III. r. ."{(il. Non polevasi con minori parole indicare pi cliia

raniente la situazione del loro Romano: poich nel tempo di questo scrittore.

stando i due suggesti dei rostri nelle due estremit del l'oro, ne determina

vano precisamente tutta la estensione della sua area.
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regionari, rostra popvli romani III. Due di essi appartenevano

all'epoca repubblicana, ed il terzo venne aggiunto nel principio del-

l'epoca imperiale. L'uno dei due primi serviva per tener concione

nelle adunanze clic avevano luogo nell'area del foro propriamente

detto, e perci pu distinguersi col nome forense; ed anche pi con-

venientemente, seguendo 1 autorit di Dione, che lo dichiara avere

servito per le concioni tenute avanti al popolo, pu appropriarsi

lo stesso titolo del popolo. L'altro suggesto poi era deputato parti-

colarmente per gli oratori della curia che tenevano concioni tanto

nei comizj curiali quanto in tutte le altre adunanze promosse dalla

magistratura; ed era pi propriamente distinto col nome di rostri

per essere stato il primo adornato con i rostri delle navi tolte nelle

vittorie navali (3). Ai medesimi due suggesti primitivi venne poi ag-

giunto quello che stava avanti al tempio di Giulio Cesare; e perci,

onde distinguerlo dall'anzidetto primo suggesto dopo il trasloca-

mento accaduto verso il termine dell epoca repubblicana, fu esso

indicato col nome rostri giuli, mentre l'uno degli anzidetti due pi

vetusti, che ancora fu consenato in
pi frequente uso nei tempi

posteriori, si considerato costituire i rostri vecchi (4). Questi

(3) Erant mitri lune, Rustia non eo loca quo nunc sunt, ned ad Cornitiuni

prope junda Curiae. (Asconio, nella Miloniana. e 5.,' Vairone, parlando

della Curia Ostilia, osservava avere i rostri corrisposto avanti di essa: Ante

liane Rostra; quoius loci id vocabidum, quod ex hostibus capta fixa anni

Rostro. [De Line). Lat. Lib. V, e. 66.J Si dichiara poi da Cicerone stesso

avere il medesimo suggesto dei rostri corrisposto nel Comizio, dicendo:

Puhus e Rostri* in Comilio jacuit. Pro Sextio. e. l'.J

(4) Da Dione primieramente trovasi indicala la suddetta distinzione del

suggesto per le concioni popolari da quello appropriato a Giulio Cesare:

llportOttlo/ii
tf irji x/iv/jj ini t&u

8r,pr,yiaty.o\>
r

'r,\>-y~o;,

~
pv h.ibo-j Atovff;

ti vyvw -'t d r&jv tjowv iy&'iuv xw '\o'j).a> g Tipiptoi dr.uzto'j Oh rt-ju

/u-v. V/ua \6yov ir:' rf retvtfi iti'-uro. Dione. Lib. L\l. e. 31. L da

Svetonio poi si dimostrami distintamente i rostri posti avanti al tempio di

Giulio Cesare da quei denominali vecchi: Veruni adhibito honoribus modo,

bifuriam laudata* est: pr aede /). Salii a Tiberio, et pr lostris vrteri-

bus a Drusa Tibcrii /ilio. (Svetonio, in Augusto, e. lOO.y Si veda (punito In
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due suggesti, esistendo poi essi ancora nell epoca imperiale, ora

particolarmente presa a considerare, saranno pure successivamente

descritti in corrispondenza dei luoghi da essi occupati.

COMTZIO. Imprendendo a dichiarare gli edifizj che stavano

posti intorno al foro, da osservare primieramente che avvenne

egualmente all'area del Comizio ci che si appropria ad altri luo-

ghi di pi vetusto stabilimento; poich, rendendosi inutili, per la

variazione delle istituzioni imperiali, le grandi adunanze dei comizj

nel foro, fu essa occupata quasi per intero da grandi edifizj,
e

principalmente dalla basilica Giulia che verr nel seguito descritta.

Pertanto d uopo osservare che si conservarono quei gradi, che

dall'area del foro mettevano sulla medesima arca del Comizio, sui

quali stavano collocate diverse statue di uomini celebri, e dei quali

se ne sono scoperte ultimamente molte reliquie. Si nella mede-

sima ristretta parte superstite dell arca del Comizio, che si dovette

conservare quel celebre albero, cognito con il nome di Fico Rumi-

nale, che venne trasferito vicino alla statua di Atto Navio, come

indicato da Livio e da Cicerone (5); perch ancora se ne trova

fatta menzione da Tacito nell'anno 812 corrispondente all'impero

di Nerone e dopo la edificazione dell'anzidetta basilica Giulia .

dichiarato nella Parte I Capitolo IV alle note 29, 30, 31 e 32 della mia

descrizione storica e topografica del Foro romano. M. Cornelio Frontone,

scrivendo ad Antonino imperatore, fece conoscere pure la medesima distin-

zione dei due rostri, del Foro e del Comizio, dicendo: nec tantalo superiore,

quanto lioslra, [oro et Comitio excelsiora sunt; sed altiores antelunar sunt

prora vel polut carina. Lib. I. Epist. 2.)

(5) Studia Atti rapite celato quo ii loro rrti acta est, in Comitin, in gra-

dibus ipsis ad laevam cariar (tit. Cotem quoque, rodem loco sitata fuissc me-

morant, ut esset ad poste ros miraculi eius monumrntain. Livio. Lib. I. e. .'Hi.'

Cotem autern Ulani et novaculam defbssum in Comitio supraque impositani pa-

teal accipimus. (terrone, De Vivinatione. Lib. 1. r. 17.

(fi) Eodem anno Ituminalem arborati in Comitio, (pine super octingentos

et quadraginta ante annoi iemi Romulique nifanti uni texerat, mortuis rama-

libus et aresrenle Iruneo diminutam prodigii loco traditimi est, donec in noros

fetus revireseeret. 'Tarilo, Annali. Lib. XIII. r. 5H.
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CURIA GIULIA. La mutazione della curia Ostilia primiera-

mente in tempio della Felicit e poi dopo varie vicende in quel no-

bile edilizio che fu deputato a servire di curia denominata Giulia,

come si contesta con molti autorevoli documenti, ha dato motivo

alle maggiori variazioni che siano accadute nel foro in tempo del-

lepoca imperiale. Neil indicata mutazione, fatta primieramente nel

tempo della dittatura di Siila, si venne a trasportare lcdifizio della

curia dal suo luogo, corrispondente alquanto distante dallarea del

foro, sino sul limitare dell area medesima che era determinata dai

gradi che costituivano i corni del Comizio distinti con tal nome ad

imitazione di quanto solevasi praticare nei teatri, come vedesi di-

chiarato da Plinio nel far menzione delle statue di Pitagora e di

Alcibiade che stettero in tal luogo sino al traslocamcnto della curia

fatto da Siila (7). Tanto dalla situazione pi probabile che dovevano

avere tali statue, quanto da tutte le altre circostanze proprie della

vetusta curia Ostilia, possono stabilirsi pure con molta convenienza

avere appartenuto alla curia Giulia, trasferita in tale luogo, le tre

colonne corintie che sussistono quasi nel mezzo dello spazio attual-

mente detto Campo vaccino, e che andarono soggette ad essere ap-

propriate a quasi tutti gli edifizj antichi del foro dagli scrittori della

topografia di Roma antica. In tale riedificazione, portata a termine

da Augusto, si conosce in particolare dalla numerazione delle opere

di lui, registrate nella iscrizione ancirana, esser slata la curia Giulia

composta dalla sala per le congregazioni del senato, come nell antica

fabbrica, da altra parte contenuta, che, appropriando allo stesso

(7) Invenio et Pythagorae et Alcibiadi in cornibus Comitii positas (/unni

belo Seminiti Apollo Pythius fortissimo Graiae gcntis iussisset et alien sa-

pientissimo simulacro, celebri loco dicavi : ea stetere doncc Sylla dictator ibi

ciiriam faceret. (Plinio, Nat. Ilist. Lib. XXXIV. e. i2.) Por le altre notizie

relativo alle vicende a cui and sospetta la curia stessa, si veda principal-

mente quanto venne esposto da Cicerone e dal suo scoliaste Asconio Pro

Milane e. HIV, da Plutarco (In Ninna, e. B), da Dione (Lib. XLV1I. e. 19 1

e da Aulo Gellio (Notti attiche. Lib. XIV. e. 7.
'
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edilizio quanto venne accennato da Dione sulle medesime opere di

Augusto, si deve credere essere stata consacrata a Minerva, e dal

cos detto Calcidico, che, seguendo la pi approvata opinione data a

tale nome, si deve stabilire avere composto un portico situalo nella

parte anteriore dell'edilzio verso il foro che serviva di nobile trat-

tenimento (8). Se si considera poi avere il medesimo portico della

curia Giulia fatto le veci di un atrio della parte media dell'edilzio,

che era consacrata a Minerva, si verrebbe a contestare la pertinenza

dell indicazione di atrio di Minerva registrata dopo quella del senato

nel catalogo della notizia delliinpcro. Inoltre la stessa parte inedia

si potrebbe credere esser pure considerata quale tempio di Minerva

negli ultimi tempi dell impero, quando tenevansi pi frequentemente

(8) cvriam . 1:1 . continens . et . chalcidicvm. (Iscrizione. Aneirana.

'Ette S tc/.vzk Suxi),x.m^ 70. r-z 'Ajivawv v.y t XakviSiv.v wvoaact/vov . -/.a).

t j3ou),gVTif;oi3v t
'

1 ovVuto'J , t l~ r/j roO Trarr; kOto'j tj'jvj ygvuEvov. v.ubi.i-

pw^iv. (Dione. Lib. LI. e. 22.' La pi chiara spiegazione, che si ha sulla

tanto contrastata voce Calcidico. quella esposta da un antico glossario (li

Isidoro spiegando: Calciami (Chalcidicum) foris ci'('ambulatori uni, quod et pr-

ribulum (r.zo'Aohoc) dicitnr et iterimi (pterumj. Infatti ad una parte estrema

delle antiche basiliche, che si possono in certo modo assomigliare alla curia

suddetta, venne da Vitruvio dichiarala la pertinenza delle ealeidiche: sin

autem locus crit ampliar in longitudine clialcidica in extremis partibus consti-

tuantur. (Vitruvio. Lib. \. e,.\.) C con eguale maggior propriet al caso

medesimo pu appropriarsi quanto si deduce dal Calcidico di Eumaehia nel-

l'antico foro di Pompei che si riconosce essere stato costituito da un portico

corrispondente in un lato del foro stesso. Rispetto poi all'indicato stabili-

mento della curia Giulia nel Comizio, da osservare che ne olire documento

Plinio colla seguente notizia: Idem in curia quoque, quam in Camitici eanse-

crubat Aiiijustus , ducis tabulas imprrssit paridi , eie. (Plinio, Nat. llist.

Lib. XXXV. e. \. s. 10. I'] cos Dione, dicendo: Ki -r Qov'tevrpio-j
t Mo-J-

/.tO'j y~. cotctj v/:r,.:ij. -pie ry Ksturio) wvoux<7usv<y wzoououv, Wteo
-!ji)yi

rJ~o.

(Dione. Lib. XL VII e. \\). ir. n. \n\ victoriai; in caria ninic. rsr. re-

gistrato nel calendario dei Mafei nel mese di agosto. Kd alla effigie della

Vittoria, posta nella stessa curia, clic per le adunanze del senato che \i si

tenevano era pure della alcune volle Senato, si vuole attribuire la seguente

notizia: Pater radetti mirti- in somnns ndit alis se Vietartele, eptae in Scmitu.

'i/I rat limi velli. Lamjnidio, ni Ali statuir Seerra. e. \ \.
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le adunanze del senato nel tempio della Concordia, e ci per sup-

plire a quanto vedesi registrato in alcuni cataloghi della stessa re-

gione sul tempio di Minerva. Ma siffatte appropriazioni si possono

con maggiore probabilit attribuire a quell'atrio che precedeva il

foro Transitorio, ed al tempio di Pallade o Minerva posto in detto

foro, che si poteva comprendere pure in questa regione, come suc-

cessivamente si dimostra. Si in seguito di tutte le esposte notizie

che si creduto di potere appropriare alla stessa curia Giulia la

reliquia importante delle tre colonne corintie esistenti nel mezzo

dell'indicata area; e tutta l'architettura, che a tale edifizio si pu

attribuire, dimostrata nella classe II della spesso citata opera

sugli Edifizj di Roma antica.

PUTEALE DI LIBONE. Su questo monumento, tanto rino-

mato nei tempi pi vetusti, d'uopo osservare che per essere oc-

cupata da varj edifizj l'area di Vulcano, in cui esso trovavasi cor-

rispondere, si venne successivamente a considerare essere stato

collocato, bens sempre vicino allarco Fabiano, come nel primitivo

stato, ma poi nel portico Giulio, come vedesi attestato da un antico

scoliaste di Persio (9). E siccome fu l'anzidetta basilica Giulia che

venne portala ad occupare tutto lo spazio del Comizio, che corri-

spondeva lungo il lato dell'area di Vulcano, in cui stava posto il

(9) Foeneratores ad Putcal Scribons Licinii (Scribonii Libons) quoti est

in porticu Julia ad Fabianum arcum consistere solebant. (Scoliaste di Persio.

Satira IV. v. id.J Conio al medesimo Putcale dovesse appropriarsi la effigie

esistente nella ben cognita medaglia della gente Scribonia, eolla epigrafe

pvTK.vr.. SCR1BON.
,

e come la stessa rappresentanza si debba riconoscere nel-

l'ara del museo Lateranense rinvenuta a Vcii col titolo pietatis sacrvm,

stato da me ampiamente dimostrato nella citata descrizione del Foro romano

pubblicata nell'anno 1815. Ora ci torna opportuno indicare che all'arca di

Vulcano, in cui stava collocato il medesimo Putealc. doveva appartenere la

seguente iscrizione, esposta dal Grntcro alla pag. CXI. N. 1, perch si dice

rinvenuta nell'anno 1318 nella stessa parte del Foro romano: imp. < vis. w.

DIVI . F. AVOVSTVS . PONT1IT.X . MAXIMVS . IMP. MH. COS. XI. Hill
1
.. POTISI'. W.

r\ . stipi-: . qvam . popvr.vs . ro.mynvs . anno . novo . arsenti . iontvi.it.

NF.iiONi . ciAvnm . niw'so . r. qvinctio . Crispino . cos. volgano.
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medesimo monumento; cos per la suddetta indicazione di portico

Giulio, deve intendersi quel calcidico della curia Giulia che si vede

effettivamente essere stato costituito da un portico che si protraeva

verso il foro precisamente in vicinanza dellarco Fabiano. E si

da una tale notizia che si viene a contestare la situazione della

stessa curia nel luogo stabilito. Si conferma ancora la slessa dispo-

sizione osservando che nel frammento della spiegazione, esposta da

Festo sul medesimo Puteale di Libone, vedesi accennalo un atrio;

poich effettivamente pure quale atrio della parte media della curia

Giulia, consacrata a Minerva, si veduto potersi credere essere

stato registrato nei cataloghi dei regionari il medesimo portico an-

teriore; laonde pu con molta convenienza supplirsi una tale attri-

buzione nella suddetta imperfetta spiegazione (10).

GRECOSTASI COLF EDICOLA DI BRONZO DELLA CON-

CORDIA. Nel traslocamene della curia dovette pure la Grecostasi

andare soggetta da una ragguardevole variazione sino dal principio

dell epoca imperiale. E da una semplice tribuna allo scoperto, quale

si conosce essere slata primieramente formata, si dovette ridurre

a nobile edilizio; giacche, mentre nel ben noto catalogo deg impe-

ratori romani si accenna essere stata arsa la Grecostasi e ristabi-

lita da Domiziano, si dimostra da Capitolino poi la stessa Grecostasi

ristabilita da Antonino Pio dopo un incendio (11). Quindi non e

da credere che mai avesse potuto ardere un semplice luogo allo

IO Scribnnianwn ppellatur anloa atria [Julia rei Minerrae) puteal ,

qwxl ferii .SVn'Iioniiis. cui negotium datimi a Snuda fuerat ut congiurerei

sacrila 'Marta. Pesto, in Scribonammi.)

ili) Opera pubiira arserunt, Stilatimi, Carsaris put'muntiimi, baxilirant

Juliani et (iraecostadnmi. Culai. Imper. V'unii., in (Urini). Optra ri un linee

vxtant /{ninne, (empiuti! Adriani lionati patria diealimi, Gracrostadt imi post

inctiuliuin eeshl ninni. Capitolino, in Antonino l'io. e. 8. Al primo stabili

mento poi della Grecoslasi. ;i guisa 'li una semplice tribuna. dove\a apparle

nere la indicazione clic si lro\a registrala nel mese ili agosto del calendario

Pinna no. i \ wi i\ i,k\i < <>i.: perch si dimostra con tale notizia esscn i stala

allo scoperto alcuna edicola o ara dedicala alla Luna.
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scoperto, quale era costituito nell' indicato primo suo stabilimento;

perci si deve supporre essere stato ridotto ad edilizio anche prima

di Domiziano. Infatti in un frammento delle antiche lapidi capito-

line, esistente nella Tav. Vili e da noi esposto al N. XLVI, leggen-

dosi la indicazione gixECOSTasis a lato di un edifizio adornato con

colonne, vedesi contestata la stessa riduzione a nobile edilzio quale

si tracciata nella pianta. Dovette pure nella medesima edificazione

esser trasferita la edicola di bronzo dedicata da C. Flavio alla Con-

cordia nella suddetta area della Grecostasi, cosicch trovavasi poscia

corrispondere al di sopra del Comizio, come dimostrato in parti-

colare da Plinio. Quindi nell indicata trasposizione doveva trovarsi

vicino alla via Sacra ed avanti la fronte della Grecostasi.

SENACULO CONGIUNTO AL TEMPIO DELLA CONCOR-

DIA DI L. OPLMIQ. In seguito della stessa variazione, accaduta

negli cdilizj situati intorno la curia, da credere che quel tempio

della Concordia, che fu edificato da L. Opimio dopo avere dato

termine alla sedizione dei Gracchi, secondo Appiano e Plutarco,

fosse stato congiunto al senaculo proprio della curia nel modo stesso

che venne occupato il senaculo, posto tra il Campidoglio ed il foro,

dal tempio della Concordia edificato da Camillo. E si evidente-

mente un tale edifizio che venne poscia distinto col nome senaculo

aureo, come vedesi registrato in alcune memorie. Ed in fatti dopo

1 occupazione fatta sino dai tempi vetusti dell anzidetto edifizio,

posto ai piedi del Campidoglio, soltanto al medesimo singolare se-

naculo pu appropriarsi una tale indicazione. Quindi tanto a tale

senaculo, quanto al suddetto particolare tempio della Concordia

deve appropriarsi la ben nota indicazione di Varrone, con cui si

accenna essere il senaculo posto sopra la Grecostasi ove era il

tempio della Concordia con la basilica Opimia; perch si dimostra

principalmente con le spiegazioni date dal medesimo Varrone alla

voce Opcconsiva, e da Lesto a quella Opimia Spolia, ed anche

con .vhuni frammenti di antiche iscrizioni relative ai servi pubblici

destinati al servizio della basilica Opimia. doversi considerare la
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Reggia propriamente detta, the stava in principio della via Sacra

in vicinanza del luogo ora preso a descrivere, per l'indicata basilica

Opimia, e ci precisamente in riguardo alluso di conservare le

spoglie opime a cui era destinata, come ho dimostralo nella parti-

colare mia grande descrizione del foro Romano (12).

GIANI SITUATI NELLA PARTE INFERIORE DEL LORO.

Per diverse memorie vengonsi a determinare nella parte inferiore

del foro e precisamente in vicinanza del suo principale accesso

dalla via Sacra, ove stava l'arco Fabiano descritto nella regione

quarta colla basilica di Paolo, compresa nella stessa regione, es-

sere stati posti due di quegli archi quadrifonti che erano denomi-

nati Giani. L'uno di essi credesi essere situato avanti il tempio di

(12) Appiano, Guerre civili. Lib.I. e. 26; Plutarco, in C. Gracco, e. 17;

Plinio, Nat. Hist. Lib. XXX1U. e. 6; Valerio Massimo. Lib. Il e. 2. (i. Sena

culum supra Graecnstasim, ulti aedis Concordiae et basilica Opimia. (Varrone,

De Ling. Lat. Lib. V. e. loti. Opeconsiva dics ab dea Ope Consilia: quoius

in Regia sucrarium (Idem. Lib. VI. e. 21 e Festa, in Opimia Spolia.

1 citati frammenti dei servi pubblici della basilica Opimia sono i seguenti:

MEN0P1IIL\ s I'. m

I.YCRETIANVS

SERVOS . PYBLIGYS MA

EX . BASILICA . OPIMIA UIC . SII

Ci. UMILI

IMOP1IAMI

I! secondo (rammento poi e contenuto in queste parole:

OSSA . SITA

['. POMPON I . P. !..

IWFIONIS

MLNOPUILYS

\( .!". SLR. P\ 1!.

I . CORNEI. I 1\ . BASILICA

I . I . \l l\\l OPIMIA

<ili .stosi due frammenti \ cimer esposti dal Marini per dimostrare idi ulli/|

dei ministri deputati al sacro culto, che erano considerati come impiegati

pubblici, e perci resta uinslitirala l'appropriazione della basilica Opimia
alla Ke^ia. per esseri' cpiesla elVellivainento un edilizio sacro 'Atti i mommi.

ihi tratelJi Arra!,, Ossemi: suina la Tur. .VA'///, pai,. 2.
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Antonino e Faustina; ed il secondo veniva a corrispondere nella

parte inferiore del foro precisamente avanti alla curia Giulia (13).

Devesi quest'ultimo considerare per quell'arco che venne accennato

da un'antico interprete di Virgilio aver contenuto i fasti delle vit-

torie riportate da Augusto sui parti ed essere stato collocato vicino

al tempio del divo Giulio (14); perciocch tale arco, mentre si tro-

vava corrispondere in vicinanza della posizione, che ora di seguito

si prende a dichiarare aver occupato il detto tempio, ne venne poi

determinata la stessa sua pertinenza dal ritrovamento fatto nel luogo

medesimo dei celebri frammenti dei fasti consolari, che, secondo le

notizie esposte da Pirro Ligorio, si conobbero essere stati precisa-

mente collocati sulle pareti di un' arco quadrifonie che fu in allora

scoperto in vicinanza dell arco Fabiano (15).

TEMPIO DI GIULIO CESARE CON I ROSTRI GIULI.

L'enunciato monumento, per essere tutto proprio dell'epoca ora

considerata, merita una speciale dichiarazione. Ben pu dimostrarsi

con diversi autorevoli documenti essersi eretto da Augusto il tem-

pio di Cesare, ove era stato abbruciato il corpo di lui nel mezzo

del foro ed avanti ad una vetusta basilica propria dei romani,

come si deduce dalle considerazioni fatte sulle notizie tramandate

(13) Duo Jani ante basilicam Punii steterunt ubi locus erat foenerato-

rum. Janus dicebatur locus; in quo sohbant convenire focneratores. (Acrone,

presso Orazio. Lib. II. Epist. i.) Jani autem sfattine tres erant, una in in-

gressa fori, altera in medio ubi erat eius teniphtm propc basilicam Panili, rei

pr Rostris; Ime concurrebant et potissimum stationes suas liabcbaut focnera-

tores, olii ad reddendum foenus, olii ad accipiendum: tertia autem statua erat

ad exitum fori. Scoliaste di Orazio, edito dal Cnupdo. Lib. II. Sat. 3. e. 18.'

Si dei medesimi tre Giani che se ne dovette far menzione da Livio, di-

rendo: et forum porticibus tabernisque claudcndttm it Jaios tres faciendos.

(Livio. Lib. XLl.c. 27J

(li) Hacc Augustus. Hitius facti notae rapraesentautur in areu

qui est iuxta aedem divi Julii. {Interprete di Virgilio, edito dal Mai, Lucide.

Lib. VII. v.
6.;'

(io) Si veda la noia 'ci del Cap. IV. della Parie 1 della ampia descri-

zione del Foro romano pubblicata nell'anno lK.'i.
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precipuamente da Appiano, Dione e Plutarco 16). Ora in seguito

di avere potuto determinare essere la basilica, primieramente edifi-

cata da M. Fulvio e poi ristabilita da Paolo Emilio, distinta perci

colla indicazione Fulvia Emilia, quella che effettivamente corrispon-

deva nel mezzo del foro e che era dai pi antichi tempi edificata,

si pu contestare la collocazione del medesimo tempio di Giulio

avanti la stessa basilica; giacche a tutti e due gliedifizj era propria

la corrispondenza nel mezzo del foro. Quindi da osservare che

soltanto da tale luogo potevasi ad un tempo scuoprire tutta l'area

dello stesso foro ed il tempio di Giove capitolino, mentre per la

sua elevazione poteva da esso vedersi il tempio di Castore e Pol-

luce, come venne indicato da Ovidio; perch non erasi ancora al

tempo, in cui questo poeta scrisse siffatta notizia, da Augusto edi-

ficata la intermedia basilica Giulia, giacche la protrazione di tale

basilica tra il tempio di Cesare e quello di Castore e Polluce fu

una delle ultime opere di Augusto (17). Tale posizione anche

confermata dal conoscere che a'vanti allo stesso tempio stava il sug-

gesto che fu sostituito a quello gi posto vicino alla curia Oslilia, e

che, essendo ornato da Augusto con i rostri delle navi predate nelle

sue vittorie, si distinse col nome di Rostri giuli 18
; perciocch il

(16) Appiano, Guerre Civili. Lib. II. e. 143 e 1 i 8 ; Dione. Lib. XLIV.

e. 49 e 50; Plutarco, in M. Bruto, e. 20.

(17) liane animavi interea caeso de corpore raptani

Far jubar, ut semper Capitolia nostra Forumquc
Divus ab excelsa prospectet Julius aede.

Ovidio, Metamorf. Lib. XV. r. 840.

Fratnbus adsinults, (juos proxima tempia tenente*

Divus ab excelsa Julius ucile eiibt.

Idem, Ile Punto. Idi. II. Fpist. 2. v. 85.

IN T(v t y'i.'.'.I'j'j- ~'jj \'j'Hxvj t/s'U'sj
~ rA; ~'~j uyaa.t.(,i~iuMJ 'jw eu-

''//-,<: v.i'-j-ii, Ji-vKt. /'/' -Kvf.yuiiv '-i. zivzs-rM'ju t/.-/z*7'u.i.
Duine. Lib. 1.1. e. 1 9.

La preciso situazione dell'indicati Rostri i,
r iulii i- contestala da quella Ic^

r

ge

promulgala nell'anno ~\' di Horna sulla conservazione de^li acquedotti e ri-

ferita da Frontino, in cui si dice : i. ovimiivs chisimnvs i:os. i'opvi.vm ivkk

r.Wll l'l>\ IV'SO\ I I V HI StIVII IN KMUt l'HO Rosnus IKIHS I>1\1 ivi.ii

l(i
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medesimo suggesto si dimostra chiaramente con diversi documenti

essere stato collocato di fronte a quello proprio del foro che era

posto nel mezzo del lato opposto ed ai piedi del Campidoglio. La

effgie di tale piccolo tempio, considerato come semplice monu-

mento, si ha in una medaglia di Augusto coli epigrafe divo ivlio;

e considerato come nobile suggesto del foro, vedcsi espressa in

particolare in una medeglia di Adriano, nella quale apparente la

forma dei rostri con cui fu adornato. La sua pianta poi si rico-

nosciuta in un piccolo frammento delle lapidi capitoline esistente

nella Tav. Ili e da noi riferita al N. LYI1I, in cui trovasi scritto

. . . plvm . d. i., cio templum Divi Jui. E ben siffatto disposizione

si trova per la sua forma e per la ristrettezza degli intercolunnj

corrispondere a quanto fu indicato da Yitruvio (19).

STAZIONI DEI MUNICIPI. Si da quanto vedesi traccialo

nel citato frammento delle lapidi capitoline lateralmente al suddetto

tempio di Cesare, che pu stabilirsi vicino al luogo del foro oc-

cupato dal medesimo piccolo tempio, essere stale praticate quelle

stazioni che principalmente erano distinte col nome dei municipi;

perciocch per siffatte stazioni s'intendevano dagli antichi comune-

mente grandi sedili elevati dal suolo del foro su cui potevano trat-

tenersi i deputati inviati in Roma dai municipi (2()\ E le indicate

(19) Ergo Pycnostylos est, cuius intercolumnio unius et dmidialae colu-

timele crassitudo interponi pot st, quemadmodum est Divi Jidii, ci in Caesaris

foro Veneris. (Vitruvio. Lib. HI. e. 3V Kt rjpwv o sv rs ri) yopx -/.'A v

ry ttw, lv w ixxocuro, npoy.u.rsSCk\o-J7o. (Dione. Lib. XLVII. e. 1 8J Tra le

opero di Augusto vedesi annoverato nella ben nota iscrizione ancirana lo

stesso tempio di Cesare: aedem divi ivi.ii feci. Nel calendario

Amitcrnino C. XVI di agosto, scorgesi contestala la situazione del medesimo

tempio nel t'oro: uno ivi, io ad forvi*. E nell'Anziatino si attesta la dedica

nel giorno medesimo: aedis divi ivi- ded.

(20) Le suddette stazioni, come semplici sedili, elevati solo quanto p

tesse essere occultalo un uomo nel modo stesso che poteva accadere poneii

dosi dietro ad una colonna, vedesi indicato nel seguente {tasso di Ulpiano:

Demque eum quoque qui in foro corion agal, si circa columnas aitine station* *

se occulti! videri latitare celere* respoiulcrunt. Ulpiano. Falanius I.
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tracce non possono infatti denotare altro che grandi sedili disposti

regolarmente a lato del pi nobile suggesto del foro per servire

all'anzidetto trattenimento. Dalle plausibili ragioni, che si presen-

tano palesi ad escludere la comune opinione di credere che le

radici di un piccolo albero, quale era cpiello piantato da Romolo

nell'area di Vulcano, avessero potuto trapassare al di sotto di un

edilizio qualunque, ed in particolare sotto quelle grandi fabbriche

che a guisa di atrio formavano una nobile cinta intorno al foro di

Cesare, si pu ora maggiormente contestare la imperfezione del

ben noto passo di Plinio, che serve di documento per dimostrare

avere la detta area di Vulcano corrisposto da vicino al foro di Ce-

sare congiungendo irragionevolmente quanto per lunga distanza

spettava alla regione quarta, in cui era collocata la detta area,

con quello appartenente alla regione ottava, in cui stava quel foro,

collo stabilire che sia stata omessa la indicazione ad aedem che con

tutta evidenza doveva sussistere nel citato passo di Plinio (21).

Perciocch effettivamente il luogo occupato dal suddetto tempio

di Cesare si conosce avere corrisposto assai da vicino allarea di

Vulcano, e le anzidette stazioni, disposte nei lati del medesimo

tempietto e composte semplicemente da grandi sedili, non pote-

vano presentare alcuno ostacolo alla penetrazione delle radici del

suddetto albero di loto, per trapassare sotto di loro dall area anzi-

detta al vicino tempietto. Per uso poi particolare dei deputati,

inviati dai municipi, furono poscia aggiunte alcune taberne, come

pu dedursi da Svetonio
['l'I] , le quali da credere che corri-

spondessero d incontro alle medesime stazioni nei portici esistenti

(21) Vernili alleva lotos in Yulcanali , quoti Kumulus constituit ex Victo-

ria de decumta, aei/uaeva Libi inlelUijitur, ut andar est Massurnts. Radicai

eins in forum usfjuc ail aedem' Cacsarts per Stationcs Manicipioruni penetrai.

Plinio, Nat. /list. .ih. XVI. e. \
r
i. s. NC>. La volgare opinione derivata

dall'avere sostituito l'indicazione del loro a quella del tempio.

i"2"2) Salridieno Orplndn ohieetum est, i/uod tabernas tres de domo sua

eiieu forum cirilatibiis ad stationem locasse!. Svetonio, in ISerone. e. ."{7.
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precipuamente nel lato orientale del foro, ove infatti si sono di-

sposte nella grande pianta topografica.

ATRIO E TEMPIO DI MINERVA. Nel mezzo di quei por-

tici, esistenti nel lato orientale del foro, nei quali erano poste le

indicate taberne dell amministrazione dei municipi, ed a capo dei

(piali stava appeso il monumento cretto alla memoria della vittoria

degli Orazj, come si dimostra con documenti di et pi vetuste di

quelle ora considerale, doveva corrispondere quellatrio detto di

Minerva, secondo quanto vedesi registrato nei surriferiti cataloghi

dei regionari; poich tanto attenendosi, alla vera significazione di

atrio, quanto a quella della propria attribuzione di Minerva, non

pu intendersi altro che quella specie di vestibolo che precisamente

in forma di atrio serviva a congiungerc la comunicazione tra il foro

Romano e quello di Domiziano o di Nerva principalmente dedicato

a Minerva o Pallade, come gi fu accennato nella descrizione della

regione quarta. E siccome la divisione tra la regione ottava, ora

considerata, e la quarta anzidetta, accadeva precisamente lungo la

via che trapassava nello stesso foro Transitorio lasciando il (empio

di Pallade o Minerva, in esso eretto, nella parte attribuita alla re-

gione ottava; cos ne viene di conseguenza che Io stesso tempio

potesse essere considerato compreso nella medesima regione ot-

tava, come annoverato nei surriferiti cataloghi; e cos soltanto

pu trovarsi plausibile ragione per dare spiegazione dellesscr stato

il foro di Nerva registrato nei medesimi cataloghi di questa re-

gione; giacche si dimostrato che con i titoli di foro di Domi-

ziano, di Nerva e Transitorio, deve intendersi il solo foro posto

nei limili delle indicate due regioni.

GIANI DIVERSI COLLOCATI NEL MEZZO DEL LORO.

Prima di descrivere g indicati edilizj, corrispondenti nella parte

esterna del lato orientale del foro, d'uopo far menzione di aldini

di quei monumenti che stavano eretti nellarea interna, e precipua-

mente quei portici quadrifronti detti Giani, che servivano di trat-

tenimento ai negozianti. Due di essi si dicono essere stali collocali
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avanti all'anzidetta basilica Fulvia Emilia, denominata pure di Paolo

per essere slata ristabilita da Paolo Emilio, come sono stati pre-

cedentemente indicati. Per da osservare che lo stesso luo<:o di

convegno dovette essere mutato in quest epoca imperiale dopo lo

stabilimento della basilica Giulia; giacch nelle memorie dell'epoca

antecedente, collautorit di Plauto, si vede essersi ci praticato vi-

cino alla basilica Sempronia. Da simile indicazione, esposta da uno

scoliaste di Orazio, si conosce che tre erano i simulacri di Giano nel

foro e che stavano posti su simili archi quadrifronti: luno nel! in-

gresso del foro, laltro nel mezzo, ove era il tempio di lui, vicino

alla basilica di Paolo ed ai rostri, ed ove concorrevano e tenevano

stazione gli usurai che davano e ricevevano usure; ed il terzo poi

stava ali uscita del foro '23 . Per il primo, posto nell'ingresso del

foro, si pu intendere soltanto quello gi indicato che corrispon-

deva inferiormente ali arco Fabiano poc anzi descritto. Per il se-

condo quello che corrispondeva nellopposta estremit della basilica

anzidetta. Era questo edilizio tenuto in maggiore considerazione,

come si contesta dai citati documenti; perch si risguardava per il

tempio proprio di un tale nume. E con molta evidenza a questo

Giano medio deve attribuirsi la esposizione del Labacco dedotta

dalle scoperte fatte al suo tempo. Il terzo poi, dovendo trovarsi

ali uscita del foro, di necessit supporlo collocato verso quel-

laccesso alla via, che metteva dal foro alla porta Ratumena, e cor-

rispondente al di sotto del carcere Mamertino.

23) Si veda In nota 13. A riguardo del Giano medio si esponeva da

Cicerone la seguente notizia sulla sua maggiore considerazione: Svd tato hoc

r/enere, de qitacremla , de collocando, pecunia, vellem itiam de utenda commo-

dius a qutbusdam optimi* l'iris ad medium Janum sedi ntibus, (piani ab illis

philosoplus alla in sellala disputatile. Cicerone, De Off. Lib. II. e. '26. Della

quantit dei medesimi archi, che eransi costruiti non solo nel loro Romano

al tempo di Domiziano, ina pure in ogni altra regione, ne ha conservata me

moria S\ ctonio dicendo: Janos urcuaque cum quadriqis <t uisiqnibus trium

phorum per reqionen urbis tantos ac tot e.rstruxit, ut cuitlam (ruecc inser

ptum sit, 'j.fj/ii.. Svelatilo, ni Domiziano, e. 13.
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BASILICA DI PAOLO EMILIO. Tra le indicate fabbriche.

che corrispondevano lungo il lato orientale del foro, deve annove-

rarsi primieramente quella nobilissima basilica che fu edificata di

nuovo da Paolo Emilio con i denari avuti da Cesare, la quale dal

foro si stendeva sino ali atrio della Libert, e si stava costruendo

nel tempo in cui Cicerone scriveva alcune lettere ad Attico (24).

Plutarco, confermando la stessa sontuosa fabbrica essersi fatta da

Paolo con i mille cinquecento talenti ricevuti da Cesare, dimo-

strava essere stata sostituita tale basilica nel foro alla Fulvia gi

fabbricala (25). E si da un tale documento che si viene a cono-

scere in modo pi palese la differenza tra la indicata prima basilica

Fulvia Emilia, che venne ristabilita dallo stesso Paolo, e quella

anzidetta da lui interamente costrutta di nuovo ed aggiunta alla

Fulvia nel foro medesimo; e cos si viene pure a rendere insussi-

stente qualunque opinamento che siasi emesso sullappropriazione

di tutte le surriferite notizie ad una sola basilica. Su quanto con-

cerne i successivi ristabilimenti fatti alla basilica stessa e come si

possa appropriarle ci che si disse da Plinio sull'impiego delle

colonne di marmo frigio, sono da osservarsi le notizie esposte da

Appiano, Dione, Tacito e Plinio stesso, gi prese a considerare in

altre esposizioni (26). Ora limitandoci a determinarne la posizione,

si osserva che, dovendo essa trovarsi nel lato sinistro del foro,

(24) Paulus in medio Foro basilicam jam paene texuit iisdcm antiqui*

columnis; illam antan (/nani locavt facit magnificentissimam. Quid quaeris?

nihil gratius ilio monumento, niliil gloriosus. Ilat/uc Caesaris amici [me dico

it Opp'nun dirum-par s lieti in monumentimi illud quod tu tollero laudibus so-

lebas, ut forum laxaremus, et untine ad titrium Libertatis explicaremus, con-

tempsimus sexecnties sestertium. (Cicerone, ad Attico. Lib. IV. Epist. 10J

(25) IIu)&) (l UTTKTM 0-J71 -
y'.lU. V.'J.l KVJ-CUy.Q'JLV. TC/.).VT OOV70J. 'i' frjv

y.u -q-j BuGikr/.i'J /.ujo: , vousccrv cc-ju'jcuix. . t/ yoo5 rpotftoxoo inr^ev . cot'

-'- 'l'cvlbix; ol7.o3ou.r,jidax'j. Plutarco, in Cesare, e. "29.

'2(1) Appiano, Guerre cifili. Lib. II. e. 26; Dione. Lib. XLIX. e. 42

>- Lib. LIV. e. 24; Tacito, Annali, lib. III. e. 72 e Plinio, Nat. iltst.

Lib. XXXV. e. 24.
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guardandolo dalla parte posta ai piedi del Campidoglio, come si di-

mostra colla ben nota descrizione di Stazio sulla statua equestre di

Domiziano, si viene a determinare avere occupato il luogo stesso

dell attuale chiesa di s. Adriano, la quale infatti vedesi essere stata

(ostruita tra due mura antiche che ben poterono appartenere alla

medesima basilica. In un piccolo framento delle lapidi capitoline,

che venne malamente congiunto a quello della basilica Ulpia del

foro Trajano, vedendosi registrata la semplice indicazione emili . . .

pu attribuirsi alla stessa basilica di Paolo; perch essa era comu-

nemente cognita nei tempi sucessivi con il nome Emilia per essere

stata ristabilita da M. Emilio Lepido, come si contesta in partico-

lare con la effigie di tale basilica sussistente su di una medaglia di

lui collepigrafe m. lepidvs . aemilia . ref. s. c.

ATRIO DELLA LIBERT. Intorno quell atrio della Libert,

che fu accennato da Cicerone, scrivendo ad Attico, essersi colla

edificazione dell'anzidetta basilica Emilia potuto stendersi dal foro

sino ad esso, variatamente si opina per mancanza di precise notizie;

mentre di altro atrio della Libert, situato sull'Aventino, solo si

hanno memorie pi positive ed in modo da far credere che la indi-

cata notizia si debba appropriare al medesimo edilizio aventinense.

Per considerando, collautoril in particolare di Servio, essere stato

siffatto atrio un edilizio distinto e di molta capacit 27 \ ed anche

colle notizie che si hanno delle fabbriche con eguale nome distinte,

cio essere stati questi atrii costrutti in forma quadrangolare con

un area allo scoperto nel mezzo, non pu mai riconoscersi per tale

atrio una semplice tribuna semicircolare, (piale vedesi tracciata in

quel frammento delle lapidi capitoline che impropriamente fu at-

tribuito a
(pielite portante la suddetta indicazione di Emilia, e che

nelle successive ossen azioni ben pu chiaramente dimostrarsi ap-

partenere alld basilica l.lpia
del foro Trajano, ove in relazione della

"27 Ahi atiia iiHitiiiKs tudts il cnjiiiiissniius dnia (raduni; unde atrut

Licinie >t ttlrium l.ilivitalis. Srmo, m \
in/ilm, hmid. Lib. I. r. 7*2(i.
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disposizione tracciata corrispondono esattamente le reliquie super-

stiti. Quindi da credere che se esisteva un qualche singolare edi-

lzio, distinto con il suddetto nome, vicino al foro Romano differente

da quello dell Aventino, si dovr esso stabilire essere collocato nella

estremit superiore della enunciata basilica e forse effettivamente

composto a guisa di atrio. Ed in prova di una tale sua collocazione

da osservarsi che fu rinvenuto vicino alla chiesa di s. Martina, che

corrisponde nel luogo medesimo, un frammento di antica iscrizione

denotante un qualche monumento eretto alla Libert dal senato e

popolo romano, ed altra iscrizione relativa ali atrio stesso si dice

avere esistito nella vicina chiesa di s. Adriano (28).

FORO DI CESARE. L'enunciato foro fu stabilito da Cesare

sino dal tempo in cui egli si occupava di ottenere il secondo con-

solato. Egli lo aveva cominciato a fabbricare con i denari ricavati

dalle spoglie riportate nelle battaglie, e per l'acquisto dell'area

aveva spesi dieci millioni di sesterzi (29). Nel mezzo di tale foro vi

pose egli poi un tempio di Venere Genitrice, come lo aveva votato

nella battaglia Farsaliea; ed anzi Appiano, descrivendo tale circo-

stanza, faceva conoscere che allo stesso tempio aveva Cesare ag-

giunto un atrio a guisa di foro, il quale lo aveva destinato non per

le cose venali e di commercio, ma bens per le adunanze che si

tenevano per gli affari contenziosi, come ne avevano uno simile i

persiani, nel quale amministravano la giustizia. Onde, seguendo il

sentimento di tale storico, si dovr credere che prima della indicata

(28) L'enunciato {'rammento d'iscrizione rinvenuto vicino alla chiesa di

s. Martina, si trova inserito nella raccolta del Grutero alla pag. XCIX. N. 11.

ed espresso nel seguente modo: senatvs . iwvlvsqve . romanus . iiuiimvh.

Si conferma in circa la stessa coincidenza con la seguente altra iscrizione che

si asserisce avere esistito nella chiesa di s. Adriano: SAi.viS domimi nostiki

ZIMINI, VYGYSTO 11 CI.OKIOSISSIMO KECE TUEODOMCO VAI.INUMANI \. C. Il INI.. IN

I UM, DOMESTICO SACCI l'Al.ATII IN ATRIO I ll'.l 11 I A US . . . . D\ Al. \ET\STAT1 .... \l

minimi Mai, Script. Vii. Tom. V.
piuj. .'$27 e itiSJ

(29) Forum tic tnanubiis inchoavit , cuius arca super srstertiwii milhcs

constili!. Srcton., in Ccs. e. 2(5 r Pliw'o, i\at. Ilist. Lib. XXXVI. e. lo. s. 2(i.
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battaglia non avesse Cesare ancora fatto eseguire alcuna parte

delia stessa fabbrica, ma solo acquistata 1 area in cui si dovea

innalzare (30). Per contemporaneamente alla edificazione della

poc anzi descritta basilica di Paolo, per quanto si pu conoscere

da ci che Cicerone scriveva ad Attico, sembra che venisse questo

foro costrutto in modo che figurasse, come una fabbrica stessa

fatta in aggiunzione al foro Romano. L atrio della Libert, nomi-

nalo dallo stesso Cicerone, doveva essere pi appartenente al foro

che alla basilica. E se il tempio sacro alla Libert, che si dice da

Dione decretato nella guerra contro Cn. Pompeo, si fosse stabilito

di costruire nel tempo stesso in cui Cicerone scriveva ad Attico

le indicate notizie, si verrebbe meglio a concordare una tale cir-

costanza: ma su di ci non si conosce niente di positivo. Tanto il

tempio di Venere Genitrice o Aittrice, secondo altra opinione,

quanto il foro, che gli stava intorno, furono consacrati da Cesare,

allorch si celebrarono con solenne pompa nel corso di pi giorni

i trionfi per le vittorie da lui riportale nelle Gallie, nel Ponto,

nell'Affrica e nell'Egitto; e si giudicava essere tale foro pi bello

del Romano, mentre venne in seguito quest'ultimo distinto col

titolo Foro grande (31 . Nel tempio di Venere, ed accanto alla

statua della Dea, vi pose quindi Cesare l'immagine di Cleopatra;

(30) 'AvcTT/jts v.v.i zq yfjiziiciX zf/J Vswv, uir.i vAy.zo unr,yj bj <J>apa)e

u.uyz'; zv.v y.v. -u'jo; z-7> vj t.oii.3 c,v.V). 6 Vav/Ao/.: zv.ij yooAj ivjy.t. ov Tri-;

'ij'imj . x/,;.' i-I
-py.'^-'ji

rjwji-j-crj e; Ai'jxAvjv y.v.'z /. yy.\ Wfjiy.iz r, j zl; Aiwj. .

tr.zcvGVj r, uv;jjvov>7i za 'v/.viv.. YAi.zo-Ay.znyz zi dy.'rs. y/At.-j z'r, .ri- -v'iizzi-

r;'j.z
r
j . f, y-'j.'i. -j'j-j 7'Jv-7T-/j/.v c/Sjzt,. Appiano, Guerre civili. Lib. II. e. 102.

(31) T/jv yo 'j.'jwjm Tv -'
c.Ot&O yiAi:r,'Ai-ir,-i y.y.r-Ty.VJ'ST's.zo- v.y.i izzi [Avj

T.i^r/y./.iiizi^y. -f,z
'

l'oi'j'Av.: . zu u
' u-'wiu z y.-'vjt,; -rAz\<'>

r
> -'> m'jzi y.v. uzyv.-

'iv y.-jz'c,' (j-j'yi.v^i^Jy.i. z'j.-'jzr.t zi 'Ari. y.cd tov v-v zAj z'r,: 'A'/'/jiti;:. .')-: '/'Ai

yy/r/zA',: zAj yi-jyj; v.jzAj o'A r,z . r.oiczc/.: . vvAzA.'.izvj AA^'j: tot;. Dinne.

Lib. XIAli. e. '22. IVr l;i consacrazione ilei tempio ili \ enere Genitrice se

ne ('delirava l'est nel porno "io ili settembre coin vedesi registrato nel

calendario Pinciano: \i\nu <;imii;ki i\ inno i\i-\n K da ([iiesta

notizia si contesta esser stato il tempio stesso decisamente dedicato a \ enere

soprannominata ( enetrice.
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ed avanti al medesimo tempio fece collocare la iigura in bronzo

del suo aflezionatissimo cavallo (32). Per riguardo alla posizione

di un tale foro, osserveremo primieramente che siccome abbiamo

stabilito essere stata la basilica Emilia nel luogo stesso che oc-

cupato ora dalla chiesa di s. Adriano; cos il foro, che gli stava

congiunto, doveva trovarsi in un lato. Imperocch la detta chiesa,

tanto per la vicinanza al foro di Cesare, che al Romano situatogli

di fronte, e del Transitorio collocato nellaltro lato, si crede che

si dicesse da Anastasio bibliotecario nella vita di Onorio I, in Tri-

bus Foris, lezione che si giudica egualmente approvata di quella

in Tribus Fotis derivata dalla vicinanza delle statue delle tre Par-

che, le quali si dicevano Tria Fata, e che stavano ivi vicino (33).

Osservando che verso il lato settentrionale di detta chiesa, corri-

spondente sotto il Campidoglio, si trovano tuttora esistere alcune

taberne edificate con solida costruzione di pietre tagliate, pu sta-

bilirsi con molta probabilit che esse appartenessero alla cinta di

questo stesso foro, ed a quei locali destinati a trattar le cause,

che componevano l'atrio intorno al tempio. Quindi da osservare

che per riguardo alla posizione ed architettura del tempio di Ve-

nere ne furono tramandate diverse cognizioni dal Palladio; poich

al suo tempo furono scoperti incontro al tempio di Marte Ultore.

(32) Appiano, Guerre civili. Lib. IL e. 102; Scetonio, in Cesare, e. til

e Plinio, Nat. Hist. Lib. Vili. e. 42. s. 64.

(33) Il pi antico tempio di Giano, innalzato da Romolo dopo l'alleanza

fatta con i Sabini, si trovava in seguito della edificazione del descritto foro

di Cesare, tra due fori, come viene da Ovidio dichiarato col seguente verso:

Hie ahi juncta foris tempia duobus habes.

Ovidio, Fasti. Lib. I. v. "2oS.

Mentre pure si trovava vicino al luogo dello le tre Fate, come s'indica da

Proconio (Guerra Gotica. Lib. I. e. 25. Per la vicinanza di questo primo

tempio di Ciano, all'edilizio detto da Procopio, F.o-j/'jtojov. non doveva ri-

sguardare la curia propriamente detta, che slava nel lato opposto del l'oro,

come nel seguito si osserver: ma bens quell'edilizio, ch'era detto la segre-

teria del senato, e che serviva di curia nel medio evo.
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nel luogo che si diceva in Pantano posto dietro a Martorio, rag-

guardevoli avanzi di un tempio che egli, per avervi veduti alcuni

delfini intagliati nelle cornici, lo credette essere stato consacrato a

Nettuno
(3-1).

Ma considerando che nessuna notizia abbiamo per

poter decidere avere ivi esistito un tempio di tale divinit, e che

invece gli accennati attributi erano egualmente proprj a Venere

che a Nettuno, come ancora vedendo che le proporzioni degl'inter-

colunnj, ivi ritrovati, erano assai simili alle picnostili, colle quali

indica Vitruvio essere stato architettato lo stesso tempio (35), si

rende molto probabile lo stabilire avere veramente tali resti ap-

partenuto al descritto tempio di Venere innalzato da Cesare, ed

essere stato situato nell indicata localit. Considerando inoltre la

disposizione, che conservano tuttora le moderne fabbriche esistenti

nella parte posteriore della chiesa di s. Martina, ove doveva es-

sere stata praticata la comunicazione di questo foro di Cesare con

il Romano, sembra potersi opportunamente dedurre essere stata

(34) Palladio, Architettura. Lib. IV. e. 31. Incontro al tempio di Mar-

te Vendicatore, del quale sono stati posti i disegni di sopra, nel luogo.

che si dice Pantano, che dietro a Martorio, era anticamente il tempio

> che siegue : le cui fondamenta furono scoperte, cavandosi per fabbricare

una casa, e vi fu ritrovato anco una quantit grandissima di marmi lavo-

rati eccellentemente. Non si sa da chi fosse edificato, n a qual dio fosse

dedicato: ma perch nei frammenti della gola diritta della sua cornice si

vedono dei delfini intagliati, ed in alcuni luoghi tra l'un delfino e l'altro

vi sono dei tridenti, mi d a credere che fosse di Nettuno. L'aspetto suo

era l'alalo a torno. La sua maniera era di spesse colonne. (rintercolunnj

erano la undecima parte del diametro delle colonne meno di un diametro

e mezzo, il clic io reputo degno di avvertimento per non avere veduti altri

intercolunni cos piccoli in alcun altro edificio antico . Anche il Labacco

assicura di avere veduto rovine di questo tempio, ira il Campidoglio ed il

Quirinale, in quel luogo che si diceva Pantano: ma i disegni, che ne ricav.

Mino pi imperfetti ili quei del Palladio: e stabilisce d'altronde il capitello

sullo stile dei compositi. Ijixicco, Ai clt/h Uniti. Paq. 31.

i'') Lifjo Pi/ennsti/los est, euius tati rcolninnio umus, d (intuitatele colti

limar crassitudo interponi /intesi, qurinadmndttiii est Dui Jalii, et in Cacsaris

Foro Yeitt eis. VitruciiK l-i>. ///. e 3.
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ivi una fabbrica semicircolare , che veniva a formare in modo pi

conveniente un atrio di comunicazione tra i due fori; giacche gli

stessi fori non potevano avere tra loro la medesima direzione.

Forse siffatto atrio semicircolare era ripetuto dalla parte opposta,

verso il luogo in cui fu in seguito innalzato il foro di Augusto: ma

su di ci non se ne conoscono alcune tracce ; e probabilmente sar

stato distrutto, allorch tale secondo foro fu edificato. In fine sul

medesimo importante monumento si reputa necessario d'indicare

che nella classe III della mia grande opera sugli Edifizj di Roma

antica dimostrata tutta la pi probabile architettura che fu in

essa impiegata unitamente a tutte quelle notizie che gli possono

appartenere. Anche pi particolarmente la stessa corrispondenza

stata dimostrata da me stesso in una esposizione sulla corri-

spondenza delle antiche fabbriche che stavano anticamente poste

nell'area occupata dalla chiesa di s. Martina e sue attinenze. Inol-

tre d'uopo indicare che nella citata prima opera fu dimostrato

come il foro stesso di Cesare potesse considerarsi per l'anzidetto

atrio della Libert; poich in forma di atrio era stato edificato.

FORO DI AUGUSTO. Nell'accesso al foro di Augusto, che

era praticato in luogo dell'altra parte semicircolare del foro di Ce-

sare, posto incontro alla anzidetta simile aggiunta, che comunicava

col foro Romano, e distrutta evidentemente nello stabilimento

dell'enunciato secondo foro, stava eretto uno di quegli archi de-

nominati Giani, come venne indicato da Servio (36). Tanto sulla

posizione di tale foro, situato di seguito all'anzidetto di Cesare,

nel luogo ora detto in Pantano, quanto sulla pertinenza delle tre

grandi colonne, superstiti nel luogo stesso, al celebre tempio di

Marte Ultore eretto nello stesso foro da Augusto, e sulla princi-

pale forma del foro medesimo, ne sono state abbastanza riferite

.'}(> Aut sicut quidam tradunt Furor impius intus, non in (tede Jam ned

in (dia in foro Augusti iidraeuntibus ad sinistrani, full bclhun ptetum ci l'urta-

scdrns super arma ratcnis rinrtus. Sii ria. in Virgilio, hnrid. I.ih. I. r. 291.
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dichiarazioni nella esposizione storica e topografica sul foro Ro-

mano pubblicata nell'anno 1845, e ci ha offerto ampio argo-

mento nella classe III della spesso citata opera sugli Edifizj di

Roma antica. Pertanto d'uopo osservare che Augusto, volle sta-

bilire intorno al tempio di Marte Ultore, da lui edificato, un foro

ad uso pubblico, dopo di avere conosciuto che, per essere ac-

cresciuta la moltitudine degli abitanti di Roma e delle cause por-

tate avanti ai giudici, i due fori, a ci destinati, erano divenuti

insufficienti. E questo terzo foro, il quale fu aggiunto al Romano,

Augusto lo destin per trattare gli affari giudiziali anche prima

che il tempio venisse compito. Aveva egli fatto voto di tale tem-

pio nella guerra sostenuta contro Rruto e Cassio per vendicare il

padre; ed in esso aveva ordinato che fosse adunato il Senato per

trattar delle guerre e dei trionfi 37 . Augusto fu costretto a te-

nere il foro angusto per non togliere ai privati le proprie abi-

tazioni 38
;
ed in suolo privato la iscrizione ancirana dimostra

(37) Publica opera plurima cxstruxit; in quibus vcl praccipua, Forum

rum arde Martis Utoris, trmpum Apolli ni s in Paint io, aedem Tonants Jovis

in Capitolio. Fori exstruendi caussa fiat hominum et judiciorum multitudo,

qua e vdebatur, non
sofficientibus duobus, rtiam tertio indigere. Itaque festi-

nantius, nec dum perfreta Martis arde, publicatum est cautumque, ut separa-

tili! in ro publica judicia, et sortitiones judicium fierrnt. Aedem Marti , bello

Pliilippensi, pvo ultone paterna, suscepto, voverat. Sanxit ago, ut de brllis

triumphisque hic consulcretur Senatus; provincias rum imperio petituri Itine

dedueeretur , qutquc victores redissent Ime insignia triumphorum inferrent.

Settimio, in Augusto, e. "29. Onesto stesso voto di Augusto si trova regi

strato nei l'asti di Ovidio, coi seguenti versi:

Mars aedrs: et satin scelerato sanguine ferrimi:

Stillini furio- musa pr mi liner tuus.

tempia frres, <t, me vietare, voeaberis Fltor.

I ori rat, rt fusi) laetus ab baste rrilit.

Are satis rst miruissr sauri cognomina Marti:

rirsiquitur Partili siqnn ritinta inaiai.

Ori, In,, Fasti. Uh. V. r. 575.

t'M) rorum antjusfius frrit , non ausus r.rtnrqurrr possessoribus iiru.ii

mas donimi. Srrtoiiio, >n [uipistn. e. 'iti.
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essersi innalzato tanto il foro che il tempio di Marte Ultore (39).

Grandi portici stavano dall'una e dall'altra parte del tempio, che

componevano la cinta del foro, e nei quali Augusto pose le statue

dei principali capitani romani (40). Quindi nei due lati del tempio

stesso stavano i due archi di trionfo che furono decretati dal se-

nato in onore di Germanico e di Druso con le loro effigie (41).

Laonde tutte queste opere dovevano rendere lcdifizio veramente

sontuoso, e da potersi considerare tra le principali fabbriche di

Roma. Ora del tempio rimangono soltanto tre grandi colonne co-

rintie del peristilio laterale nel luogo detto in Pantano; e del foro

esistono ancora alcune tracce del muro di cinta che componeva nei

lati del tempio due aree semicircolari. Dalla irregolarit di forma,

che aveva questa cinta nell'esterno, si viene a confermare quanto

fu accennato da Svetonio su tal riguardo; cio che Augusto non

aveva voluto distruggere le case dei privati per fare il suo foro pi

grande. Laonde, mentre in allora esternamente si cerc di seguire

la direzione di un'antica via che passava lungo la parte posteriore

del tempio e del foro, si venne poi nell interno a dare una forma

regolare e conveniente alla localit. Siffatta forma, oltre quanto si

deduce dalle tracce superstiti, ci venne pure dimostrata dal Palla-

dio, dal Lahacco, dal Serlio, e dagli altri architetti del decimoquinto

secolo, che ne poterono \edere maggiori resti. Aveva il tempio nella

(39) PKiVAro . solo . cmpto . martis . vltoris . templym . oiwMyu: .

avgvstvm. Iscrizione Andreina. Tav. IV. 21./

(40) Itaquc et opera cuiusque , mancntibus titulis restituii; et statua*

omnium, triumphali effigie,
in utraquc fori sui porticu, dedicar il , de. Svc

tonio, in Augusto, e. 31.

(41) Sitimi nuntiato regan Artaxiam Armcniis a Germanico datimi, ile

crcvcrc patres, ut, Gcrmanicus atque Drusus uvantes urbem introirent. Structi

et arcus circuin Intera templi Martis Cltoris, c.um effgie (iesarum, laetiore

Tiberio, quia paccm sapicnlia frmaverat, quam si bellum per actes confi ns

set. Tacilo, Annali. Lib. II. e. 64. J Nella ben nota iscrizione ancirana \ edesi

conseguentemente all'indicata notizia registrato: 1:1 . in . i-or.n . i,\-i"

>\n . nVAniur.is . ovai . miiii . ex . s. <. cosiiai . svm. Tar. \ I. '2(>.
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fronte olio colonne, e nei fianchi corrispondevano i
peristilj senza

per il postico. Quando si voglia appropriare allo stesso tempio una

delle
effigie, che si hanno nelle medaglie di Augusto con la indica-

zione di Marte Ultore, e rappresentanti con qualche variet un pic-

colo tempio monoptero rotondo, di cui quella con i semplici trofei si

deve appropriare al tempietto eretto antecedentemente dallo slesso

Augusto sul Campidoglio, pu supporsi con molta convenienza che

si sia voluto con quella effigie, avente unitamente ai trofei la imma-

gine di Marte, rappresentare solamente la parte interna della grande

nicchia che si conosce essere stata praticata nel fondo della cella,

e che poteva essere decorata nella parte convessa in modo da rap-

presentare una edicola rotonda, ([naie vedesi effigiata
nella citata

medaglia. Ma su di ci non si hanno altre pi circostanziate notizie.

Per a confermare siffatta opinione serve di documento quanto si

trova registrato nella hen nota iscrizione ancirana, in cui vedesi in-

dicalo essere state riposte alcune delle insegne riportate da Augusto

nelle sue vittorie nel penetrale del tempio di Marte Ultore (42).

Solamente in tale modo pu concordarsi la esposta attribuzione;

giacche il medesimo tempio, avendo servito per le adunanze del

senato, come si trova dichiarato da Dione e da Svetonio particolar-

mente, non poteva mai essere nella intera sua architettura ordinato

a guisa di un piccolo tempio rotondo monoptero, come si volle far

credere da alcuni moderni scrittori. D altronde la pertinenza delle

accennale tre superstiti colonne, al medesimo tempio di Marte Ul-

tore. \ (Mino chiaramente contestata dalle ultime scoperte i\i l'alte;

poich, conoscendosi da Svetonio che l imperatore Claudio, mentre

sta\a nel (oro di Augusto a giudicare le cause, inteso 1 odore delle

\i\ande destinate a servire per un solenne hanchello che prepara-

tisi dai Sidii nel vicino tempio di Marie Ultore, lasci il triliun.de

\'l \ \ . V\ l'I M . -H.N \ . IN . I I Al II: \l.l . n\ MI) . I v| . IN . Il MIMI . MMI'IIS .

m.tohis . r.r.ross i. S'ipph mento di II' iscrizione (unitami dedotto ila un fram-

mento (/reco della stessa iscrizione ultimamente discoperto. .1/
cliaoloiji selle Y.ei-

tunn. A. _>. ,l/i//-. 1 S i : . Tur. V. 'ri.
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e corse ad unirsi ai medesimi sacerdoti (43), si trov confermata

tale notizia da una iscrizione scolpita sulla parte inferiore della

superstite parete, in cui vedesi fatta menzione degli stessi Salii e

delle loro mansioni (44). Rispetto al foro poi da osservare che

esso doveva congiungersi in un lato a quello di Cesare, in modo

che venivano insieme a formare quasi come un sol foro. Fu da

questi fori che Ovidio, dirigendo il suo libro sul Palatino, faceva

a lui conoscere che dal foro di Cesare avesse oltrepassato la via

Sacra, il tempio di Vesta, e l'antica piccola reggia diNuma; poscia,

indicandogli di domandare a destra, sarebbe a lui stato accennato

esser ivi la porta del Palazzo, ed il tempio di Giove Statore (45).

(43) Cibi viniquc quocumque et tempore et loco appetentissimus. Cogno-

scens quondam in Augusti foro, ictusque nidore prandii, quod in proxima
Martis aede Saliis apparabatur, deserto tribunali, adscendit ad sacerdotes,

unaque discubuit. [Svetonio, in Claudio, e. 33.)

(44) La citata iscrizione era gi stata discoperta nel decimoquinto se-

colo e pubblicata primieramente dallo Smezio: ma poi venne in seguito del-

l'enunciata ultima scoperta meglio verificata e supplita nel seguente modo

dal Borghesi e dal Melchiorri (Bullettino dell'Instituto di corrispondenza Ar-

cheologica. Anno 1842. p. 131. seg.J

mansiones . SALiorwwi . palatino

RVM . A . YETERUVS . OB . ARUORW/H . dl

\ALIV>1 . CVSTODIAM . CONSTITVTAS . longa

AETATE . NEGLECTAS . PECYMA . SUU

REPARAVERY.NT . PONTIFICES . VCStaC

VVCC. PRO . MA0ISTER1O . P1.0T1J . acilii

EVCILII . Y1TRASII . PRAETEXTAT1 . V. (":.

(45) Paruit; ce duccns, hacc sunt Fora Cacsaris, inquit:

lince est a Sacris quac via nomen habet.

Hic focus est Vestae, qui Pallada serrai et ignem

Hic fuit antiqui regia parva ]\umae.

Inde petens dextram, porta est, ail, ista Palato.

Hic Statori hoc primum condita Roma loco est.

Ovidio, Trist. I.ib. Hi. Elcg.
1 . v. 26. seg.

K da osservarsi in questa descrizione di Ovidio che si nomina il tempio di

Giove Statore dopo la porta del Palazzo: onde convien credere che stasse

sull'alto del Palatino nella parte interna delle antiche mura che primieramente
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FORO TRAJANO. Trajano, dopo di essere succeduto a Nerva

nel dominio dell impero, sorpass di gran lunga Cesare, Augusto,

e Domiziano, nellaggiungere un altro foro al Romano, in modo tale

1 un foro, unendosi coli altro, aveva il popolo immenso spazio per

trattar gli
affari pubblici ed i proprj. Queste aggiunzioni furono

prodotte dai successivi accrescimenti, che si fecero nella popola-

zione; imperocch se nei primi tempi della repubblica bastava a

tale oggetto il solo foro Romano, negli ultimi anni poi dello stesso

governo gi si dovette aggiungere quello di Cesare; quindi nel-

lepoca imperiale si accrebbero quei di Augusto, di Domiziano o

Nerva, ed in (ine del Trajano, che si crede essersi impreso a stabi-

lire dallo stesso Domiziano 16 . Doveva comporre siffatta unione

di fori una continuazione di
edifizj veramente ammirabile; e tutte

le indicate fabbriche, insieme congiunte, occupavano la pi gran

parte della regione Vili denominata Foro romano. Ma per vastit

e per magnificenza doveva quello di Trajano sopra gli altri ren-

dersi ammirabile. Per prima da passare alla particolare descri-

zione di questo foro d'uopo osservare che, vedendo nei surri-

feriti cataloghi annoverati tra i diversi fori, appartenenti a questa

regione, quello di Nerva unitamente al Trajano, si deve credere

che in tale indicazione debba essere compreso il solo foro Trajano

sotto il titolo di Nerva Trajano. per essere quello che si soleva

attribuire allo stesso imperatore; giacche il foro proprio di Nerva.

essendosi dimostrato nella descrizione della regione (piarla, essere

circondavano quel colle, ove furono scoperti alcuni avanzi di un antico toni

pio ili maniera dorica. K siccome dopo di aver passato avanti al tempio di

Vesta, e dopo di .i\er voltato a sinistra lungo il lato del bosco annesso allo

stesso tempio, per salire sul Palatino, era di necessita rivoltare a destra:

cosi resta confermato (pianto venni! indicato nei surriferiti versi quantunque

apparentemente presenti altra disposizione.

(Hi) Adirne Rimine <i Domitiano empia furo, ati/ue nini multa, jtlunquain

iniKiiii/iee colati, ornarttijiie.
Si sin Aurelio \ittorc, De ( acsaribus, in I Ipio

Trajano. Cassiodoro annovero pine nella sua cronologia il foro di I rajano

Ira le opere imprese ad eseguire da Domiziano.

17
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lo stesso di quello cognito col nome Transitorio, che era in tale

regione compreso, non pu supporsi cos nella regione ottava, ora

considerata, avere esistito altro foro differente dal suddetto. Op-

pure pu credersi, per concordare la stessa doppia indicazione,

che essa sia stata prodotta dal trovarsi il medesimo foro nel limite

delle due regioni; percui pot essere considerato appartenente a

tutte e due le regioni, come gi fu dimostrato descrivendo il tem-

pio di Minerva, in esso contenuto, che fu appropriato alla regione

ottava. Quindi da osservare che le magnificenze del foro Trajano

ci vengono specialmente da Ammiano Marcellino vantate, parlando

egli dell'ammirazione che ne ebbe Costanzo, allorch fu a visi-

tarlo (47). Apollodoro, che diresse altre opere di Trajano in Roma,

ne fu 1 architetto, tome ci assicura Dione. E siccome viene egli

generalmente considerato per un artista di grande abilit; cos

dovette aver .adornato finter fabbrica, che componeva Io stesso

foro, con molto buono stile ed eleganza di ornamenti. Per molte

scavazioni eseguite sino dai primi anni di questo secolo nel luogo

gi occupato dal medesimo foro, fu tolto ogni dubbio sulla precisa

sua posizione e principale disposizione : ma rimangono ancora molte

parti della sua arca occultate dalle moderne fabbriche ivi innal-

zate; per in ogni pi piccola scoperta successivamente fatta si sono

rinvenuti sempre contrasegni di grande magnificenza, che conte-

stano le cose narrate dagli antichi. Tutta la sua architettura si co-

nosce essere stata dispostata con regolare simmetria, e ripartita in

diverse parti, quali vengono di seguito succintamente accennate e

quali sono ampiamente dimostrate nella classe III deila gi citata

opera sugli Edifizj di Roma antica.

BASILICA ULPIA. Per il principale edilzio, che esisteva nel

foro Trajano, devesi considerare la vastissima basilica, che fu eretta

(47) Veruni quum ad Trajani forum venissct singularem sub oinnt cacio

strutturai
, ut opiiamur, cimiti numinuin adsensione mnabilcm, iacrcbat ut

tonitus per gtgaUeos contextus etreumferens mentem, ncc rclatu cffabilcs, un:

rursus mmtalibus avpctcndos. 'Ammiano Marcellino. Lib. XVI. e. il.,



REGIONE Vili. 259

nel lato settentrionale dello stesso foro, e che fu denominata Ulpia

dal primo nome dell imperatore, che la fece edificare. Il piano

della parte media di questa basilica si vede ora interamente sco-

perto; ed i pochi resti, che esistono, sono testimonj della sua

vantata magnificenza e grandezza. Due medaglie antiche si hanno,

in cui si vede rappresentato 1 aspetto di questa basilica, come lo

attestano le iscrizioni in esse incise; ed in una, che doveva appar-

tenere alla fronte rivolta verso il foro, si vedono colonne e statue.

Pausania, annoverando le opere fatte da Trajano, indicava esservi

stato presso i romani un foro di tale imperatore degno da vedersi

per la sua architettura, ed in particolare per il suo tetto di bronzo;

e la stessa singolarit faceva osservare nel far menzione di alcune

altre opere di bronzo che avevano i greci (48). Siccome il pi gran

tetto, che eravi nel foro, doveva essere quello che cuopriva la ba-

silica; cos a questa fabbrica quasi solo si doveva attribuire la ma-

gnificenza di avere un tetto di bronzo. Considerando poi minu-

tamente la disposizione, che si trova tracciata in un frammento

dellantica pianta di Roma, esistente nella Tav. VI, che si dice co-

munemente appartenere alla basilica Emilia, si potuto stabilire

invece che aspettava a questa basilica Ulpia, come gi ne abbiamo

dato qualche cenno nel parlare della anzidetta basilica di Paolo.

Imperocch una tale convenienza primieramente si conferma dal

vedere nei disegni, che raccolse il Fulvio dalle stesse lapidi in

allora scoperte, e che si custodiscono nella biblioteca Vaticana,

non esservi stato unito a tal frammento 1 altro pi piccolo, sul

quale si vede scolpita 1 indicazione aemili Laonde pu

stabilirsi con molta evidenza che tale congiunzione fu fatta in se-

guito, e probabilmente al tempo di Bellorio mentre egli si era

accinto a descriverli; e siffatta congiunzione venne poscia consoli-

data, allorch, nel trasportarli sulle siale del museo Capitolino, si

rifece di nuovo quasi per intero il detto frammento, per essersi

tH Pausala, l.ih. V. i. 1 2 . l.u V '

o.
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maggiormente spezzato e perduto quello primieramente scoperto.

Quindi ancora pi si verifica la anzidetta pertinenza dall'avere ri-

trovato, che nell'altro frammento esistente nella Tav. XVI, sul

quale sta scritto vlpia e vi l'indicazione del piantato di diverse

colonne, le lettere corrispondono in giusta grandezza con quelle

di basilica scolpite nella detta lapide maggiore; come ancora si

trovano corrispondere le distanze tra le colonne stesse e la lar-

ghezza della nave media, che nei due frammenti si vede in parte

tracciata. Perci chiaramente si conosce che questo secondo fram-

mento, colla indicazione vlpia, doveva essere congiunto al mag-

giore distinto col nome basilica, come dimostrato al N. XXIV

della pianta topografica; e che l'altro, sul quale sta scritto sempli-

cemente aemili non pu indicare, unitamente allanzidetto, la

basilica Emilia esistente nel Foro romano; giacche questa era detta

pi comunemente di Paolo. Inoltre sempre pi si conferma la indi-

cata corrispondenza dal vedere, che assai bene concorda la disposi-

zione delle fabbriche tracciate in detta lapide maggiore, con quella

che si rinviene nel luogo posto dietro la basilica Ulpia verso il

Quirinale; come pure si raffronta la disposizione di una parte delle

biblioteche che stavano nel lato settentrionale della medesima ba-

silica. Quindi a riguardo della parola libertatis, incisa lungo il

diametro dell'abside di detta pianta della basilica, scolpita nella

medesima lapide, aggiungeremo alle cose gi dette nel parlare della

basilica di Paolo, che (piando si voglia questa indicazione attri-

buire all'atrio della Libert, nominato da Cicerone nella ben nota

lettera scritta ad Attico, ci porla a credere che, trovandosi il dello

atrio nel luogo in cui Trajano stabil di edificare il suo l'oro, il

quale confinava con quello di Cesare e la basilica di Paolo; e [ler-

cio lo stesso atrio, venendo distrutto, ne avesse Trajano conservata

memoria in una parte della sua basilica. Oppure si pu ancora

supporre che la stessa indicazione si riferisse alle manumissioni dei

servi, cio alle funzioni che si facevano nei* dare la libert ai mede-

simi, le quali con alcuni versi di Sidonio Apollinare si dimostrano
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essersi fatto precisamente in tale basilica (49). Imperocch l'abside,

disegnata nella lapide, non ha affatto la forma di atrio, n si vede

indicare un edilzio separato dalla basilica; ma solo la calcidica, o

il tribunale della medesima. Laonde da tutte queste osservazioni

possiamo conchiudere, che la disposiziono, tracciata in dette lapidi,

apparteneva effettivamente alla basilica Ulpia; e questa doveva es-

sere stata divisa internamente in tre navi da quattro file di colonne,

ed avere due absidi o calcidiche nelle estremit, come prescrisse Vi-

truvio doversi farne uso allorch la lunghezza lo richiedeva. Quindi

nel lato esterno, che risguardava il foro, eranvi praticati tre grandi

ingressi decorali con colonne, come sono rappresentati nelle me-

daglie di Trajano che portano impressa la epigrafe basilica vlpia.

Negli scavi, impresi ad eseguire nell'anno 18 59, si rinvenne con

pi precisione determinata L'architettura di uno dei medesimi nobili

ingressi che nei lati mettevano alla basilica Ulpia, i quali si viddero

essere stati adornati con due colonne di marmo numidico, detto vol-

garmente giallo antico, mentre le colonne della parie interna erano

di granito bigio. Il portico per, che decorava I ingresso di mezzo,

aveva quattro di dette colonne di marmo numidico.

BIBLIOTECHE E COLONNA COCLIDE. Lungo il lato set-

tentrionale della descritta basilica stava la celebre biblioteca detta

pure Llpia, nella (piale si conservavano specialmente i libri lintci

ed elefantini. Questa era divisa in due parli dalla grande colonna

'i!C l\um iiado nos jnin festa roeunl ti ad llpia posanti

le foni, donabis ipios Ubi itali' Quirite*

Quorum fjaudintts e.vcrptant l'i riun nudai-.

Peri/e Pater pai ridi'
fili. e, atipie nini ne fausto

(
aptiros rnieturc iocns id>solrc ntusios.

S'iloii'o Apollinare, lpiip'. II.

I similmente (In Claudiano con l;i seguente notizia si conlesfa meglio Ins

di eunredere la libert dal sublime tribunale:

I.ibt itati in iluturus,

Quinti nominili un noi, scaitdit sublime tribunal.

(' lambii no. in Eutropio. .ib. 1. r. IMO.
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eoclide, che tuttora ivi esisto. Infatti divisa in due parti si dimo-

stra questa stessa biblioteca, con alcuni versi di Sidonio; luna delle

quali era destinata per gli scritti greci e l'altra per i latini (50). La

colonna eoclide, che tuttora si ammira per uno dei migliori mo-

numenti degli antichi, fu innalzata dal senato e popolo romano in

onore dell imperatore Cesare Nerva Trajano figlio
del divo Nerva,

Germanico, Dacico, Pontefice massimo, nella XVII potest tribu-

nizia, ed allorch fu proclamato per la sesta volta imperatore; e

ci per dimostrare di quanta altezza il monte dal luogo con tante

opere differiva, come chiaramente lo dichiara la iscrizione che si

legge tuttora sulla fronte meridionale del piedestallo:

SENATVS . POPVLVSQVE . ROMANVS

IMP. CAESARI . DIVI . NERVAE . F. NERVAE

TRAJANO . AVG. GERM. DACICO . PONTIF.

MAXIMO . TRIB. POT. XVII. IMP. VI. COS. VI. P. P.

AD . DECLARANDVM . QVANTAE . ALTITVDINIS

MONS . ET . LOCVS . TANTtS . OperiBXS . SIT . EGESTVS

Questa circostanza si trova ancora confermata da Dione in specie

nel dire che Trajano fabbric delle sale per libri, ed innalz ancora

nel foro un'altissima colonna, tanto perch gli servisse di nobile

sepolcro, quanto per dimostrare il lavoro del foro stesso; impe-

rocch, essendo il luogo, in cui stabil di porre la fabbrica, tutto

montuoso, lo scav tanto quanto la colonna si alzava; e cos rese

(50) Cum mas pam statua in perennati

Nerva Trajanns titilli s videret

Iute;- auctnres ntrnisque fixain

JibUatheva . {Siilown. Uh. IX. Epigr. 16.;

Si eonlerma la stessa ri re n molti ;illri documenti, i quali tutli.

mentre servono a dichiarare non potere mai riconoscersi nella surriferita in

dilazione l'atrio della Libert, accennati nella surriferita notizia di Cicerone.

dimoi. ! no poi la < on >enienza di approprili!'' la medesima indicazioni' al sud

della basilica Ulpia Dione. Lib. LXVIII. e. 29 : Virpism. in

Pmb;. . 2
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piano il foro (51). Onde da ci si conosce chiaramente che si esten-

deva in tale luogo una lingua del colle Quirinale, la quale andava

quasi a congiungersi al Campidoglio, lasciando nel mezzo una ri-

stretta valle, per la quale passava la via che comunicava dal l'oro

Romano al campo Marzio. Nel coelite ravvolgimento esterno di detta

colonna si ammirano tuttora con nobile arte scolpite le principali

imprese della guerra dacica fatta da Trajano; ma sulla sommit

non pi
esiste la statua di questo imperatore.

TEMPIO DI TRAJANO. II tempio che fu da Adriano, con-

sacrato a Trajano, come scrisse Sparziano (52), si stabilisce co-

munemente essere stato situato dirimpetto alla descritta colonna

coclide ed al mezzo della basilica Ulpia; primieramente perch si

trova registrato nel catalogo della Notizia dell'impero unitamente

alla medesima colonna 53
; ;

e quindi perch si dimostra con un

passo di Aulo Gellio essersi detta del tempio di Trajano la de-

scritta biblioteca situata nei due lati della colonna coclide (54).

Ed infatti verso tale posizione fu rinvenuto il frammento di una

grande colonna di granito che si giudica da tutti avere apparte-

nuto a questo tempio. Inoltre il Winckelmann scrisse essersi sco-

perti al suo tempo diversi altri pezzi di consimili colonne, nel fare

(51) Kari'7Zc"Ja7i S v.ux Bi.jiiarj u.-oS'c,v.'/.z- xat i':zc(je-j i-j rr, yo& xa

/.uova L/iyftfTOv . ua u.j c ru-ytv sauTw
, kjjlk u inidutiy tsO xa-ra x'rrj

WjOb'J.-j irj'i'sj. -avr; yo tov ywj'iyj v/.thou
opzi'jo o-jto; , y.ce.ri'jy.u'pi tocgtov

'jI'jj xtwv
j.t/j.!.

. v.'j'i -r,j voiiv sx To'jrov tteojv/jv y.a.rtny.fjv.ct. [Dione.

Lili. L\ \ III. e. 16 e Lb. LX1X. e. 12.' 1/uins exusti enrporis cincres rclati

Romani Immutique Trajant foro sub eius columna et imaqo superposita. (Au-

relio \ tttorr, Epistole ; Eutropio. Lib. Vili. e. '2; Cassiodoro, Cronica.) Ossa

iius ni umani auream colludi vi ni foro sub cius columna posila. Jerotiomo.

Puff. 550.

(5"2 Quitin opini undique infinita fecisui, nunrpium <ps<, msi m Tra-

pani patria tempi'*, nonni) suum scripsit. Sparziano, in Adriano, e. 19.)

(53) Tcmpluin I). Trajani, it columiuim Loclidtirt, ite. (polititi et Curio

siu;i. He,;. 17//.

il llieta riti rum /nai torum sedi ntibus forte nobis m Ilibliotecha tem-

pli Trajimi, ite. (relio. Lib. XI. e. 17.
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un nuovo ingresso al vicino palazzo Imperiali, come pure il fram-

mento di cornice che ora sta nella villa Albani (55). In seguito poi

delle ultime scoperte, fatte nell edificare la casa corrispondente d'in-

contro alla colonna coclide, si pot conoscere la precisa situazione

(55) Winckelmann, Storia delle arti. Lib. XI. e. 3. Diverse iscrizioni si

rinvennero fra le reliquie di questo foro, tra le quali da osservarsi quella

che fu scoperta avanti alla fronte principale della basilica Ulpia, e che dimo-

stra una dedica fatta dal senato e popolo romano ali* imperatore Trajano
'

S. P. Q. l.

1MP. CAESARI . DIVI

NERVAE . F. NERVAE

TRAIANO . AVGVSTO

OERMANICO . DACICO

PONTIF. MAX. TRIBVMC1A

l'OTEST. XVI. IMI'. VI. COS. VI. V. I'.

OPTIME . DE ; REPVBLICA

MERITO . DOMI . IORISQVE

V icino alla colonna coclide fu discoperto il frammento della seguente altra

iscrizione che ora sussite attaccato alle moderne mura di cinta, e che da

quanto trovasi registrato nelle memorie dell'anonimo viaggiatore dell'ottavo

secolo edite dal Mabillon, il quale la trascrisse dopo quella della colonna

coclide. si viene a conoscere esser slata scritta nel seguente modo:

S. P. Q. li.

1MP. CAES. DIVI . TRAIAN1 . PARTHIf.I . I. DM I

NERVAE . NEP. TRAIANO . HADRIANO . AVO.

poniti. MAX. TRib. poi. ii. cos. n.

QVI . PRIMVS . OMNivm
i'rincu'vm . SOLYS . REMITTENDo . sestertivm

non is . miit.iES . CENTENA . Miixia . n

debitvm . usci . non . praesentes . modo . sed . n
i'omtisos . svos . praestitti . hac . uiuiuinvn

si:c\ os

Alcune altre iscrizioni tornarono alla luce dagli stessi scavi che si conscr

vano ancora nel luogo stesso: ma risguardando esse dediche di alcune parti-

colari statue e non alcuna circostanza dell'edilzio, tralasceremo dal riferirle.

Per da osservare clic dalle medesime iscrizioni apparisce clic le .statue de

i.
r
li uomini illustri, erette in questo foro Ulpio, si solevano pi comunemente

lare in bronzo dorato, come vien dichiarato da quella di Flavio Eugenio
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della fronte di un tal tempio e della grande scala che metteva

ad esso e che cominciava assai da vicino alla suddetta colonna

coclide. Nei lati del pronao del tempio stava un portico disposto

a guisa di atrio, come si conosce da una medaglia antica, nella

quale si rappresenta il prospetto di questo tempio; ed anche que-

sta disposizione viene confermata dalle indicazioni varie di colonne

tracciate nel lato della biblioteca nella descritta lapide dell'antica

pianta di Roma.

FABBRICHE DIVERSE DEL FORO TRAIANO. Le di-

verse fabbriche, che componevano il foro Trajano propriamente

detto, stavano situate nella parte meridionale della basilica Ulpia,

ed occupavano in larghezza tutto lo spazio posto tra il Quirinale ed

il Campidoglio, ed in lunghezza dal fianco della basilica giungevano

evidentemente sino alla cinta del foro di Augusto ed a quello di

Cesare. Per reggere ed adornare il taglio fatto ai piedi dei due

colli, onde dare pi spazio al foro in larghezza, Trajano form

due grandi edilizj. disposti internamente in semicircolo, ed ester-

namente ordinati a seconda delle altre fabbriche che ivi stavano.

Rimangono grandiosi avanzi di quello posto al ridosso del Quiri-

nale, i quali sono cogniti volgarmente sotto il nume di bagni di

Paolo Emilio; e questo edilizio si trova composto nel piano infe-

riore, scoperto solo in questi ultimi anni, di nicchioni quadrango-

lari, che servirono probabilmente per uso di piccole botteghe; e

riportata dal Crutero alla pag. CCCCVI. N. 1. ed ora esistente nel museo

Valicano, nella quale lesesi, statvam . evi; . uno . in . i-oho . divi . ikaiani.

K rosi da altra di Anuio Paolino riferita dal Mazocchi alla pai:. IX: m\i\ \m

si-:c\ ndam vvno i'i.ii\s\m. Sussiste ancora nel Inopi stesso assai ben conser-

vata una simile iscrizione in onore di Flavio Meroliaude personaggio diesi

distinse sotto di (iniziano nel (piarlo secolo. I llimamenle poi si rinvennero

altre iscrizioni che non sono in nessun modo appartenenti alla fabbrica im-

presa a descrivere, e che furono edile tanto nel loglio IX del Bollettino di

Corrispondenza archeologica dell anno IK!). (pianto nel volume degli Annali

del medesimo anno delle stesse pulihlicazioni. tra le
(piali

e importantissima

quella ili Nicomaco Flaviano illustrala dal De Kossi.
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nel piano supcriore di un portico arcuato con intorno diverse stanze

e scale che salivano nei piani superiori. Bench dal Piranesi e dagli

altri topografi, che seguirono la opinione di lui, sia stato supposto

esservi un consimile edifizio verso il Campidoglio, per la prima

volta per se n' dimostrata la certezza nella prima edizione di

questa Indicazione topografica ; imperocch riconobbi in allora re-

sti di antiche mura, che trovami esistere sotto diverse case situate

nel luogo ora denominato le Chiavi d'oro, i quali seguono da una

parte la curva del semicircolo corrispondente al foro, e dall'altra

la moderna via di Marforio, che vedesi conservare la direzione

della via antica denominata primieramente Mamertina e nei bassi

tempi Argentana. Per accertarsi di tale corrispondenza furon fatte

le pi accurate indagini; e furono trovati raffrontarsi i piani, la

qualit della costruzione, e la stessa disposizione di quello che

esiste sotto al Quirinale. Non giudicando quindi l'architettura dei

descritti due semicircoli essere corrispondente a quella delle altre

parti del foro, si creduto conveniente di supporre che questi

due edifizj non facessero decisamente mostra nella parte princi-

pale del foro: ma avanti ai medesimi vi stassero due portici di-

sposti in modo, che, mentre circoscrivevano la parte media del

foro, davano poi alla stessa area la conveniente forma rettango-

lare, come vedonsi essi indicati dalle due file di colonne, che nella

nominata lapide dell'antica pianta di Roma sono disegnate perpen-

dicolarmente al lato meridionale delia basilica Ulpia. In tal modo

il foro veniva diviso in tre parti dai detti portici; e questa divi-

sione era stata fatta probabilmente onde stabilire luoghi distinti

per trattar le diverse specie di affari separatamente; cio la parte

di mezzo, come in tutti gli
altri fori, per le cause civili e pub-

bliche, a cui corrispondeva la basilica; e le laterali semicircolari

per il commercio. In questi ultimi partimenti potevano entrare i

carri ed i cavalli; poich si sono conosciuti essere stati lastricati

con selci a guisa delle vie; mentre nelle parte media era il suolo

formati da grandi lastre di pietra. Nel mezzo di questa parte
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media, che prendeva il nome di atrio dalla sua forma, e come

atrio era pure distinta la cinta che costituiva in cgual modo il foro

di Cesare, vi doveva essere situata la grande statua equestre di

Trajano, di cui ci venne tramandata la effgie in un rovescio di

medaglia di Trajano. Di questa stessa statua, essendosene maravi-

gliato Costanzo, e vantandosi di voler fare un cavallo simile, me-
ri

contano che Ormisda persiano gli rispondesse in allora che prima

pensasse di fare una tale stalla, accennandogli il foro (56). Molte

altre statue adornavano questo foro, di cui ne sono stati scoperti

alcuni frammenti, ed anche resti delle iscrizioni a cui erano dedi-

cate. Parimenti altre iscrizioni furono ivi rinvenute relative ad al-

cune legioni militari, le quali, per essere estranee allarchi lettura

dell edilzio, tralasceremo di prenderle ad esame. Cavalli, statue e

trofei di bronzo doralo adornavano i
fastigj

nel d intorno del foro,

come rassicura Aulo Gellio in particolare (57). Nel mezzo poi del

lato del foro, opposto alla basilica, si doveva trovare una specie di

arco trionfale, che formava il principale ingresso del foro, come si

vede rappresentato in un antica medaglia di Trajano, in cui sta

scritto forvm traiani. In fatti circa vicino tale parte, narra Fla-

minio Vacca, che furono scoperti al suo tempo vestigio di un arco

trionfale. Ora molti resti della decorazione, che adornava tutta la

cinta del foro, si vedono esistere nel luogo stesso, e da ogni intel-

ligente nell'arte se ne ammira la eleganza del sublime lavoro 58 .

Quindi grandiosi avanzi di fabbrica esistono verso il Quirinale, e

si vedono distribuiti in diversi piani a norma della successiva ele-

vazione del colle. Sopra questi resti fu innalzato il monastero di

s. Caterina da Siena ed il palazzo gi Ceva; ed anzi diversi grandi

'' o fi ) Tramili < auum salimi locatimi in al eia medili ini e, i

input,

frnprratnr si nini, mi tuli emuli min In. Ammiann MureiU ; m<. I l>. X\ /. e. id.J

i-)7 //'
j'iist<:iii* furi Trupiii'

- iiulneeii sani siti' eireum iimlnpu man

rata t ip'.ornm , atipia siipinrnm militarmi: sulisrrivtutinpie est , ,,/ manubus.

Ani,, dilli,.. Uh. XIII. r. ->J

>s />;,. Hi, I.XVIII. e. _>!) , Flaminia Yne,o, Memnr,r. V IO.
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ambienti del detto monastero sono ricavati nella stessa fabbrica

antica. Ivi ancora si sono trovati tegoloni col bollo di catvlli .

plotina . avg. die confermano essere stata tale fabbrica innalzala

al tempo di Trajano; perch Plotina era moglie di quell augusto.

Nella sua origine tale fabbrica fu destinata probabilmente ad uso

dei custodi, e di altre persone deputate al servizio del foro, come

lo dimostra la disposizione che presentano tuttora i detti avanzi.

Ma in seguito fu evidentemente rivolta ad altro uso, e forse ai

bagni di quel certo Paolo, non gi
il soprannominato Emilio edi-

lcatore delle due basiliche poste nel foro Romano, ma di altro

Paolo posteriore a Trajano, che diede il nome ai bagni registrati

nella regione VI, alla quale apparteneva tale localit. In line si

reputa opportuno indicare che nella classe III della mia grande

opera sugli edifizj
di Roma antica ampiamente dimostrala la in-

tera architettura di tutte le indicate diverse fabbriche che adorna-

vano il foro Trajano.

TEMPIETTO DI GIANO. Rivolgendoci di nuovo al foro Ro-

mano, e precisamente nella parie corrispondente vicino alla sua

comunicazione col foro di Cesare, si riconosce essere slato ivi col-

locato quel piccolo tempio di Giano che era denominato Gemino

dalle due sue fronti ; perciocch da Ovidio si dimostra avere esso

precisamente corrisposto nella congiunzione di due fori 59). E

allo stesso tempio che si deve appropriare quanto venne esposto

da Procopio nell indicare come i romani avessero al tempo di lui

cercato furtivamente di aprire le porle; perciocch si dimostra

collocato avanti a quell edilizio che serviva in allora di curia dopo

di avere passato alcun poco i simulacri delle tre Fate o Parche,

come diversamente si denominavano. Ed il tempio stesso in tale

luogo si trovava avere una porla verso occidente e I altra verso

ioli) Cimi lui siili Jani, cur sta* sacratus in uno,

Ifir uhi lunchi [<iris tempia duobus habes?

Oddio, Cash. llb. I. v. -22<>.
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oriente 60). Considerando 1 edilizio, destinato a servire di euria al

tempo di Procopio, essere stato quello che fu istituito da Flaviano

prefetto della citt dopo 1 abolizione del culto pagano avvenuta

sotto g imperatori Graziano, Valentiniano II e Teodosio I, e che

era distinto col nome di segreteria del senato e collocato nel luogo

occupato dalla chiesa di s. Martina, si viene precisamente a conte-

stare la stessa situazione per l'accennato tempio ; giacch con molta

probabilit pu stabilirsi che lo stesso edilizio, sostituito all'antica

curia, venne praticato dopo la caduta dell impero in quella parte

Iella cinta del foro di Cesare che ne costituiva il principale suo

ingresso. Quindi da questa chiara dimostrazione pu stabilirsi che

lo stesso edilizio fu malamente confuso con la curia Giulia 61 .

(t)0) Tr y.j.i TiO 'Ikvs'j v'Jj ~.j.~~ .v'/ok; tgui/ tv 'Pwjmciwv Swthuvoi scvk-

vjX-jcu /.x.jox z-z'lcv.'jV.'j. o "I'/.vo: vts: -.o-ts: u-j ~Cj twv oyv.iw j-yj . r,
:
j;

'>~, 'Ywj.'/'.'st r
jislii(7r, zr, sostov. r.vir-y.t sxaAouv. t/ii oh rov vsv sv 7/j wsiow.

~Ci ~yj j'jji.vj-c/vj o/tyov jTi.cSy.vTf T'/. 7 cisc oy.ra. oOtw vko "Pwastioi za; uo'iou:

jc'jOMV.a.'jt v.xiiv. ci r; vsw; k~; yyj.v.
rs~jz vt -tTOKywvw G~/r;jy-i '-n-v/.i. zOgozo;

vy. o7ov y:
l

'J.i.
,

j.y. zo'J 'Ihvo'j iv.t.ivi Kci roO ~co7w~o -J J'/.ZcpGv usv ~oo:

avtffzovTa . t c? ETc&sv rro; ovovtk j/,wv 7i7py.~7ui. J'Jpv.r.
zi /yj./.y.i v.-y v/.y.

70', -CO-7W-W stytv Procopio, Guerra Gotica. Lib. I. e. 25. Si veda

su questo argomento quanto fu esposto nella mia dissertazione sugli antichi

cdilizj gi< esistenti nel luogo ora occupalo dalla chiesa di s. .Martina.

i,6I) La citata iscrizione trovasi riferita dal Grutcro alla pag. CLXX.

N. o. e sull'autorit dello Smezio contestata la sua esistenza nell'emiciclo

della chiesa di s. Martina, ed esposta nel seguente modo: saia s . domini.- .

NOSTHIS . IIONDHIO . UT . TIIFODOSIO . V IC 1UIUOSISS1MIS . l'UlM'.ll'lKVS
|

S 1 '. t', II \
-

l;l\ M . \ MI' 1.1 SS IMI . Sl.NUVS . 0\ DI) . Vili . IMA SU', l> . FI.WIANVS INSIIIN I K\l .

ii . i \ i w: ~
. ic.ni> . uisvMi'sn

|

fi vvi\ s . vnnivs . ia ciumvs . fimi vniv .- . \ ( .

imu! i. \ r.i'.. \ h r . svi t. \ . i\ n. mi' \iuvii .1.1 . vii . imushwm . fai 11 m . 1.1 d\ \n.

La spiegazione che si altrihuisce alla indicata Mire Sccntnriutn Scimtus da

(pianto era in uso nella citata epoca, si determina per Incus ut qua Siitutus

hnhiltnlur, ed anrlie Incus in uno Si nntus cnllcctus est, cio precisamente lo

stesso uso che nei tempi pi antichi era proprio della curia. \: lini da sii'

l'alta spiegazione pini spihilirsi essere stalo In '.lesso hio-o consideralo pei

curia, ina non per l'antica detta ( )stilia o (india che si vide essere collocala

altrove. 111.1 (niella istituii,] da flaviano anzidetto.



270 ROMA ANTICA.

SIMULACRO DELLE TRE PARCHE. Per quelle tre figure

delle grandi Fate o Parche che sono indicate da Procopio essere

state collocate alcun poco prima di giungere al suddetto tempio di

Giano gemino, si devono riconoscere quelle delle tre Sibille, di

cui Plinio fece menzione indicandole poste vicino ai Rostri (62);

perch effettivamente, considerando nella esposta descrizione di

Procopio essersi progredito dalla parte inferiore del foro, ove stava

praticato il suo principale accesso, alla parte superiore corrispon-

dente ai piedi del Campidoglio, a norma della posizione detcrmi-

nata per il tempio di Giano anzidetto, venivano a trovarsi i surri-

feriti simulacri precisamente vicino al suggesto dei Rostri che di

seguito si prende a descrivere.

ROSTRI PROPRII DEL FORO. Sino dal tempo, in cui si

fecero le scoperte dell'area corrispondente a Iato dell'arco di Set-

timio Severo, si prese da me a dimostrare che quell imbasamento

incurvato su di un segmento di circolo, ivi rinvenuto, doveva ap-

partenere a quei Rostri proprii del foro, di cui se ne riconosce la

effgie nella medaglia della gente Lollia che porta il nome di Pa-

licano, paukanvs, tribuno delle plebe. E siffatta pertinenza si

dimostrata ampiamente con diversi documenti in altre mie espo-

sizioni sui monumenti del foro. Quindi ci limiteremo ad osservare

che esso dovette conservarsi al medesimo uso sino negli ultimi

tempi dell impero; giacche nel ben noto bassorilievo dellarco di

Costantino, che si da me riconosciuto rappresentare la parte su-

pcriore del l'oro, v edesi espresso quest imperatore in atto di te-

nere udienza al popolo romano dal tribunale situato nella parte

inferiore dello stesso sui,esto. Avanti al medesimo inferiore tri-

bunale, verso il foro, si sono rinvenute alcune reliquie di mura

che dovevano appartenere a piccole celle ivi praticate per uso di

coloro che registravano le cose discusse nel medesimo tribunale.

i62) liutiii/n ti S'byllai unta Mostra , y ho minor minti, hes sin!

l'ai Plinio, X:! II !. Uh. XXXIV e. 11.



REGIONE Vili. 271

E sui medesimi Rostri che doveva essere stata collocata quella

statua palmata di Claudio II secondo 1 autorit di Trebellio Pol-

lione. dalla quale sembra essere derivato il nome ad Paimani che

si conosce per molte memorie del medio evo essersi dato al me-

desimo luogo pi nobile del l'oro (63).

ARCO DI SETTIMIO SEVERO. Si per la sussistenza del-

1 enunciato arco a lato della anzidetta reliquia curvilinea che si

venne a determinare con pi evidenza la pertinenza di essa ali in-

dicato suggesto principale del foro; perch nel suddetto bassori-

lievo dell'arco di Costantino vedesi esso disposto precisamente nel

modo stesso che sussiste nel luogo. Quanto concerne la dedica del

medesimo arco in onore di Settimio Severo e dei suoi figli Cara-

calla e Geta, dichiarato dalla seguente iscrizione sussistente sullat-

lico: IMI. CAES. LVCIO . SEPTIMIO . M. FIL. SEVERO . PIO . PERTINACI .

AVG. PATRI . PATRIAE . PART111CO . ARABICO . ET
jj

PARTI11CO . AD1A-

REMCO . PONT1FIC MAXIMO . TR1BVMC. POTEST. XI. 1MP. XI. COS. III.

(H3) Si vegga la mia dissertazione sui Rostri del foro Romano compresa

nel volume Vili degli atti dell" Accademia romana di Archeologia, ed il

Gap. II della Parte 11 della grande Descrizione storica e topografica del Foro

romano pubblicata nell'anno 1815. Pertanto si reputa opportuno d'indicare

che per contestare lo stesso collocamento dei Rostri pi in uso nel tempo
dell impero, ne offre documento la seguente notizia di S\ ctonio: dispositis

cura fan tempia annata cohortbus, curali residens apittl Rustia trumphulis

liabitu, Inter signa utilitaria atque icxilla. In IScronc. e. 13. La notizia di

Trebellio Pollarne sulla statua palmata di Claudio, dalla (piale dovette deri-

varsi il nome tal Palmata, che poscia ebbe quel luogo, contenuta in queste

parole: Hit totius urbis tudtau in Iiustris posita est collimila cani palmata
statua superfxa, Lbruruin argenti mille quinqentarum. Trebellio Pulitone,

mi ilici, Claudio, e. '2. La principale notizia di essere il luogo anzidetto de-

nominato ad Pahnam nella decadenza dell'impero, \enne esposta da Am-

miano Marcellino a riguardo del papa Simmaco: Di '.ut! r.uitiis iui/ressus

urbtiii, nitit atl stilatimi, et ini l'aiutimi
jio/julu a'Ioti'tutus. !:.,:.

]>ta de ()d< ut-

ere 7 litiuluneu. e. (iti. Ma poi molte simili indica/ioni si hanno negli atti

dei ss. Martiri, e principalmente in quei di s. Fulgenzio, ed inoltre d;i Cas

siodoro \ anar. i-'h. IV. e. 30 e da Anastasio ,// -. Sisto, e. \
, le quali

notizie tulle confermano l.i suddetta opinione
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PROCOS . ET .

||

IMP. CAES. M. AVRELIO . L. FIL. ANTONINO . AVG. PIO .

FELICI . TRIBYNIC POTEST. VI. COS. PROCOS. P. P.
jj

OPTIMIS . FORTIS-

SIMISQVE . PRINCIPIBVS
|

OB. REM . PVBLICAM . RESTITVTAM . IMPE-

RIVMQVF . POPVLI . ROMANI . PROPAGATVM
jj

INSIGNIBVS . VIRTVTI-

bvs . eorvm . domi . forisqve . s. p. q. r. Ora ci limiteremo ad

osservare che esso, venendo eretto dopo che il luogo era gi stato

occupato da diversi altri monumenti ed ove sussisteva una sostru-

zione fatta per sorreggere il piano superiore corrispondente avanti

al tempio della Concordia, si dovette perci scomporre tutto ci

che era stato primieramente stabilito. E ben si conosce che esso

non pot servire di trapasso ai carri e cavalli se non forse solo nel

tempo della sua dedicazione e con il mezzo di temporanei rialza-

menti fatti nel suolo circonvicino; giacch, essendo grandissima la

diversit del piano inferiore del foro, corrispondente nella parte

anteriore dell arco stesso, da quello esistente verso il Campidoglio

nella sua parte posteriore, si poteva praticare anticamente il tra-

passo soltanto col mezzo di molti gradini, come tuttora sussistono

negli archi minori. Il suolo di selci, sussistente nell'arco di mezzo,

tutto opera dei tempi posteriori alla caduta dell impero romano,

come pure quello del clivo praticato avanti di esso per formare

una qualche comunicazione colla via che saliva al Campidoglio,

quando tutti
gli

altri monumenti del foro erano in perfetta rovina.

Quindi che apparisce chiaro non essere stato il medesimo arco

praticato in un accesso del foro al Campidoglio, come si suppo-

sto da diversi scrittori moderni senza conoscenza del luogo quale

esiste dopo le ultime scoperte; cosicch essi hanno falsamente ba-

sate le disposizioni da loro opinate per la determinazione di lutto

quanto concerne la parte superiore del foro. Diverse statue slavano

erette avanti al medesimo arco, principalmente appartenenti agli

ultimi principi dell'impero, tra le quali si distingueva quella eque-

stre in bronzo di M. Aurelio che venne ridotta a rappresentare

Costantino, come si conosciuto dalle diverse iscrizioni rinvenute

negli ultimi sterramenti. Ed opportuno l'osservare che soltanto
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alla stessa statua, creduta o appropriata a Costantino, si deve at-

tribuire 1 indicazione registrata nei surriferiti cataloghi di questa

regione col titolo Cavallo di Costantino (64).

(64) La prima delle citate iscrizioni venne riportata dal Grufer alla

pag. CCLXXX. N. 6. ed era scolpita in un piedestallo sostenente una sta

tua equestre:

RESTITVTORI . VRBIS . ROMAE . ATQVE . ORRIS

ET . EXTINCTORl . PESTIFERAE . TYRRANMDlt

I). N. FI.. IVI.. CONSTAN1TO . V1CTORI . AC . TR1VMPHATOR1

SEMl'ER . AVGVSTO

NERATIVS . CEREALI . V. C. PRAEFECTVS . VRB1

VICESACRA . IVD1CANS . 1). N. M. OVE . EIVS

Della seconda ne conserv memoria il Fea che diresse gli scavi fatti nel-

l'anno 1803 intorno al suddetto arco di Settimio Severo, come trovasi espo-

sta nelle di lui memorie:

PROPAGATORI . IMPERII

ROMANI . 1). N. FI.. IV LIO

CONSTANTIO . MAXIMO

TOTO . ORRE . VICTOR I

AC . TK1VMF. SEMI'. AVO.

MEMMIVo . V1TRAS1VS

ORFITVS . V. C. ITERVM

PHAEF. VRRI . IVDEX

SAC. COC.N. TERT. I). N. M. Q. E.

La indicata iscrizione di Costantino venne riferita dall'anonimo \iaggiatore

dell'ottavo secolo prima di quella esistente sull'arco di Settimio Severo, e

col titolo in basis Cnnstantini, cio sulla base della citata statua equestre di

Marco Aurelio appropriata a Costantino, e vedesi espressa in questo modo:

I). N. COSTANTINO . MAXIMO . IMO . FELICI . AC . TR1VMPHATOUI . SEMPER . AVGVSTO

di', . IMPUF1CATAM . loro . ORP.E . REMPVRLICAM . FACTIS . CONSV LTISQ.

S. I'. o. R.

KEDK \MT. . -\M< IO . PAVLINO . IVNIORE . C. V. CONS. ORO. l'RAEF. VRRI

!)i (air iscrizione ne venne conservata memoria dallo Smezio e riferita dal

Cinter alla pag. CCLXXXV1I. X. :$. in questo modo:

IMPI RATORllVS . IXVK.TISS1MIS . FEI.ICISSIMISOVI

l>. II. V N. \11( U)IO . Il . IlONORIO . FRATRIRVS

SFXMAS . l'OI'VI.VSoVF . ROMANVS

\ IXDK VI \ . RF.REI I IONI

Il . VI UH \V. . l'.lSllI VTIONI . LAI l\ ->

IS
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ARCO DI TIBERIO. In seguito della stessa importante rap-

presentanza della parte superiore del foro, espressa nel bassorilievo

dell arco di Costantino, si viene a determinare la precisa forma e

situazione di quell'euro che si asserisce da Tacilo innalzato vicino

al tempio di Saturno per onorare la ricupera delle insegne di Varo

fatta da Germanico sotto gli auspicj di Tiberio (65); perciocch

precisamente a lato dell'anzidetto grande suggesto dei Rostri fu-

rono scoperte, nel fare le fondamenta del muro che sorregge la

moderna via del Campidoglio, alcune reliquie del basamento su cui

stava esso innalzalo. Quindi nei recenti scavi fatti per scuoprire la

basilica Giulia si sono rinvenuti, precisamente vicino al luogo gi

occupato dall'arco stesso, diversi resti di colonne e di capitelli che

dovevano servire per la sua decorazione. In tale luogo si trovava

precisamente lo stesso arco corrispondere vicino al tempio di Sa-

turno, al quale con la maggiore evidenza si riconosciuto apparte-

nere il vicino portico composto da otto colonne joniche. E si un

tale arco, e non quello di Settimio Severo, che serviva nei tempi

antichi di comunicazione tra il foro ed il Campidoglio; giacch,

tanto nella parte inferiore, quanto nella superiore, si vedono appa-

renti tracce della continuazione della via Sacra che saliva sino sul-

l'Arce e che costituiva il clivo capitolino; e soltanto, seguendo il

giro indicato dalle stesse reliquie superstiti della \ia antica, si po-

teva praticare con i carri dal foro all'area elevata scoperta tra il

tempio di Saturno e quello della Concordia. E si precisamente

alcun poco dopo di avere transitato il medesimo arco che il clivo

anzidetto si divideva in due rami; luna parte, girando intorno la

fronte del tempio di Saturno, saliva sul Campidoglio, e laltra por-

tava al carcere passando avanti al tempio della Concordia. Ed il

medesimo luogo di deviazione viene chiaramente accennalo da Ci-

cerone ne! dire che i trionfatori, salendo dal foro al Campidoglio

(fio) Fini 1 (inni (irrus prnptev detieni Suturili uh rerepta sit/na rum \an>

(iiiiissa. duelli (erniamei, mis/iiriis Tiiierii. Tacito* Annali. Lib. II. e. il.
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sul carro, nel cominciamento del giro, comandavano che fossero

messi in carcere g inimici vinti e condotti nel trionfo (66).

MILL1ARIO AUREO. La posizione di quella colonna, che

venne stabilita da Augusto per servire di precisa indicazione delle

varie lunghezze e stazioni delle principali vie che uscivano dalle

porte di Roma, cognita col nome di Milliario aureo, dimostrandosi

da Tacito e da Svetonio avere corrisposto sotto al tempio di Sa-

turno e da Plinio in capo al foro romano 07 , serve di principale

documento per contestare la disposizione generale dello stesso foro.

Perciocch, essendo dimostrata per molti documenti la pertinenza

al tempio di Saturno dellanzidctto pronao composto da otto co-

lonne joniche, si viene di conseguenza a stabilire tanto il capo del

foro, cio quella estremit pi distinta ed elevata che figurava

nella forma allungata del foro quale capo, nella parte che corri-

spondeva ai piedi del Campidoglio, quanto la parte pi estesa in lun-

ghezza nel luogo sottoposto verso il tempio di Antonino e Faustina.

Se ne pu quindi riconoscere la rappresentanza di una tale colonna

in quella delle quattro effigiate dietro ai Rostri nell anzidetto basso-

rilievo dellarco di Costantino, riconosciuto avere figurata la stessa

parte costituente il capo del foro, che corrisponde pi da vicino

alla effigie ivi espressa dell'arco di Tiberio; perch tale arco si

(()6> Al edam qui triumphant coque diutus vivos hostium duces serventi,

ut, bis per triumphum ductis, pulcherrimwn spectaculum, fructumque Victoria?

populus romanus pereipere ]>ossit, (amen quum ite foro in Capitolami eurrum

/lutili meipiunt, illos duci in carcerem iubent: idemque dies et victoribus im-

perit et rictis vitac finem fucit. 'Cicerone, in Verve. Lib. V. e. 30.)

<>7 Inde ad Militariuni aureum sub aedein Saturni perqit. (Tacito, lltst.

Lib. I. e. '1~. I-i
'fi

di sii nata die, praemonitis comeiis, ut se in foro sub aede

Saturni ad Mdltartum aureum opperirentur Svetonio, in Ottone, e. 6./

hiusdem spalmai, melisma euinnte a Militano in eapite Montani fori statuto,

ad sinqulas portas, quae sunt Itodie numcrus triqintu septeni, ita ut duodecim

semel numerereutur, praetcrcantunpic ex vctertbus, septent, quae esse desie-

runt, efftrit passuum per dirrctum XXX. M. DCCLXV. Plinio, Nat. /list.

Lib. III. r. :>. .v. 0.
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trova posto pure vicino al tempio di Saturno. E cos mentre da

questa rappresentanza si contesta la indicata parte superiore del

foro, si conferma pure la posizione dei monumenti che stavano

ivi eretti. Quindi d'uopo aggiungere che, secondo l'autorit di

Plinio, conoscendosi avere la stessa colonna Milliaria denotate le

distanze che dal luogo, in cui era collocata, si dovevano percorrere

per giungere a tutte le porle esistenti al suo tempo, veniva cos

lo stesso monumento a servire per indicare il centro della citt;

ed era denominato perci nel medio evo Umbilico di Roma, come

vedesi registrato nel catalogo della Notizia, quantunque si anno-

veri pure il Milliario aureo.

TEMPIO DI SATURNO. Sui pi autorevoli documenti si di-

mostra doversi riconoscere la pertinenza del luogo, occupato dal-

l'edilzio composto di otto colonne joniche, all'enunciato tempio di

Saturno; perch soltanto in tal luogo concordano le indicazioni

riferite dai pi rinomali scrittori antichi; cio da Dionisio, essere

questo tempio posto nel principio della via che metteva dal foro al

Campidoglio; da Fcsto essersi trovato nellinfima parte del clivo

capitolino; da Macrobio avere nella sua parie anteriore il senaculo;

da Servio essere collocato avanti al eliso capitolino e vicino al

tempio della Concordia; da Macrobio anzidetto, secondo Varronc, e

dal calendario amiternino avere corrisposto nel foro; da Varronc

in particolare avere la sua parte posteriore visibile ed essere [edi-

lzio slesso posto nelle fauci capitoline : da Seslo Aurelio Vittore e

da Servio essere stalo situato sotlo al clivo capitolino: da Plutarco

essere tutto 1 intorno scoperto alla \ista. e dai calendarj amiternino

e capranicense essere ad un tempo posto verso il foro e verso il

vico Jugario. Parimenti si prestami a contestare la stessa corrispon-

denza di luogo le notizie che sono relative ali Erario, che sla\a

unito al medesimo tempio; poich con diverse memorie conser-

vate sino a tempi non lontani, si dimostra essere slato collocalo

sotlo la rupe Tarpea a! di sopra della chiesa della Consolazione,

ove si protraeva l'edilizio superstite che costituiva il (empio di
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Saturno e 1 Erario pubblico 68 . Si rende poi ampiamente palese

la stessa corrispondenza dal vedere che in un importante fram-

mento delle lapidi capitoline, esistente nella Tav. XVI che si

(68) I principali documenti che contestano la indicata pertinenza, oltre

quei dedotti da Dionisio Lib. I. e. 34 e Lib. } I. e. 1 e da Pesto fin Saturnia ,

sono i seguenti: Eius vestigia ctiam nunc mancnt tria: quod Saturni fammi

in faucibus; quod Saturnia porta, quam Junius scribit ibi, quatn nunc vocant

Pandanam; quod post aedem Saturni in aedificiorum legibus privatis parietes

postici muri stint scripti. Varronc, De Ling. Lat. Lib. V. e. 42. Aedcs quo-

que sub dico Capitolino, in quo pecuniam conditala habebat, aerar um Sa-

turni hodieque dicitur. Sesto Aurelio Vittore, Orig. Gcntis Romanae. e. 3.

Nam Saturnus sub clivo Capitolino ubi mine eius aedes videtur, qui

postea suum repetivit imperium. Servio, in Virgilio, Eneid. Lib. Vili. v. 319-

Plutarco, Quest. Rorn. e.
f
r2. Orcstis vero ossa ab Aritia Romani translata

jxisita sunt et condita ante templum Saturni, quod est ante elicimi Capitolini

ittxta Concordiae templum. Servii), Eneid. Virgil. Lib. IL v. 116./ Quamvis

Varr libro sexto qui est de sacris aedibus, scribat aedem Saturni ad forum

fncicndatit locasse L. Tarquinium regem ; Titum vero Larcium dictatorem Sa-

turiKilibus cani dedicasse. Maerobio, Saturn. Lib. 1. e. 8. satvrno in iorym.

Calendar. Amitern. in decembre. feiuae aiue opis et ceheris in vico ivca

iki constitvtae svM. Calendar. Capranic. in agosto.^ Alle tante autorevoli

notizie esposte per riconoscere nella reliquia superstite ai piedi del Campi-

doglio, composta da otto colonne joniche appartenenti ad una riedificazione

fatta nei tempi della decadenza dell'impero, si pu aggiungere anche la se-

guente circostanza esposta da Cicerone, che serve a far conoscere esser stato

il tempio ili Saturno innalzato sopra alti gradi, come precisamente era quello

indicato dalla detta reliquia: Quac est igitur ista accusatiti quae faeilius po>,-

sit Alpes, gnu in pancini aerarii gradua adsecnderc'.' diligentius Rutenoruin,

ifiimii pupilli Human! drfotdut acronimi ? Cicerone, pm Eonteio. framm. 3.

Si e da tale notizia che si conferma vieppi la propriet del nome Erario

spettante a tale edili/in. Nel medio evo poi. allorch volendo conservare in

tale edilizio II tesoro pidihlico e togliere la dedica ad una divinit pagana,

(piale
era quella di Saturno, perch contraria al eulto cristiano stabilito, si

distinse un tale edilizio col nome di Moneta, come si deduce da una memo

ria estratta dal lei da un manoscritto della biblioteca Chigiana. senza per

doverlo confondere coli antico edilizio di liunune .Moneta, il (piale stava sul-

1 Arce, come -j volle dedurre: liiiipluiii
( oiirnrdiae ubi est ecclesia ss. Sergi

it fiacchi retro Cnpitnlium. Templum Monetile prope dietimi locum, qui dicitur

In (iella, orni inscriptiotie S. V. (A II. incrmhn cnnsumptuin restituii, Eva,
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trovato doversi congiungere a quello della basilica Giulia, sussiste la

indicazione del medesimo tempio di Saturno in corrispondenza di

una estremit della stessa basilica; poich, come verr nel seguito

Variet di Notizie. Art. VI) A poca disianza poi dallo stesso monumento fu

rinvenuta la seguente iscrizione scolpita su di un piccolo cippo in onore

della diva Faustina da un certo questore dell" Erario di Saturno: divae . piai .

favstenae . viator . q. ad . aer. sai. La corrispondenza dell
1

Erario nel tem-

pio di Saturno contestata con diverse altre iscrizioni (Grider. Pag. LXXI.

N. 2.) Dalla seguente iscrizione rinvenuta in vicinanza del foro Romano, si

conosce essere stato il tempio di Ope e quello di Saturno compresi nello

stesso luogo, come fu gi indicato: locvs . adsignatvs . aedi . opis . et . sa-

TVRNI
|

L. MVNATIO . VERO . ET . TERENTIO . FELICE
|

CVRAT. Ol'ER. PV1S. (GrUtcTO.

Pag. XXVI. N. 3.) A confermare la indicata situazione, tanto del tempio di

Saturno quanto dell'Erario che gli stava congiunto, servono le memorie che

si hanno sulla esistenza sino a tempi a noi non lontani di un sacello deno-

minato di s. Salvatore in Aerarlo, o in Stater, che stava vicino alla chiesa

detta di s. Maria in portici!, che fu unita a quella di s. Maria della Consola-

zione, come si dimostra in particolare dal Martinelli. Dal Fulvio si dichiara

la esistenza di tale edicola con queste parole: extat adirne ibi parvum ac

ramosum sacellum sub rupe prorupta titulo nunc s. Salvatoris in Aerario.

(Antiqua. Urbis. Lib. II. e. 21 J E vicino allo stesso sacello si asserisce dal

Panvinio essere stata rinvenuta la seguente iscrizione, che fa conoscere che

l'area per l'Erario fu redenta da L. Calpurnio Pisone prefetto del medesimo

Erario: l. calpvrnivs . piso
|

m. salvivs
|

ph. aer.
|

aream . ex . s. e. a . pri-

vato
|
pvblica . pecvma . redemtam

|
TERMiNAvEH. (Romae in marmorc reperto

ad aediculam sancii Salvatoris in Stater, prius sancti Saturnini, ubi olim

aerarium popoli romani. Panvinio, Descript. Urbis. Heg. Vili; e Grutero.

Pag. CC. N. A.) Lo stesso ritrovamento porta di dover attribuire allo sta-

bilimento della maggior protrazione dell'Erario e della sua restituzione la

seguente altra iscrizione, che si asserisce rinvenuta nelle slesse adiacenze:

M. CALPVRNIVS . M. 1. l'ISO . FRYGI . l'H. EX . S. C.
|
FACIVNDVM . CYIIAVIT EIDEM-

QVE . PROBA V1T
j

IMI. CAESAR . DIVI . NERVAE . F. NERVA
|
TRAJANVS . AVCVSTVS .

GERMANICVS
|
DAC1CVS . PONTIF. MAXIM. TRIB. POTEST. XII.

|
IMI'. VI. COS. V. P. P.

operibvs . ampliato . restitvit. (Romae in fabula tiburtina rudi, nunc quidem

sub portici Capitolina collocata. Grutero. Pag. CXC. N. i.)
Laonde da tutte

le esposte notizie, mentre si conferma la sussistenza del tempio di Saturno

nell'edilzio, di cui rimangono otto colonne joniche ai piedi del Campidoglio,

si dimostra poi l'Erario, che stava unito al medesimo tempio, avere coni

sposto sotto la parte della Rupe Tarpea che stava verso il l'oro Romano.
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dimostrato con quanto si deduce dalla iscrizione ancirana, la detta

basilica fu edificata precisamente tra lo stesso tempio di Saturno

e quello di Castore e Polluce. Il medesimo edilizio dimostrato

in tutta la sua architettura nella classe II della citata opera sugli

edilizj antichi. Quindi per contestare maggiormente s chiara cor-

rispondenza di luogo ci limiteremo ad osservare che, tanto la si-

tuazione dell arco di Tiberio quanto quella del Milliario aureo

nel luogo medesimo, concordano eziandio nel dimostrare la stessa

disposizione; perch limo e l'altro si dicono essere slati collocati

vicino ed al dissotto del tempio di Saturno. Quanto poi sussiste dcl-

laccennato monumento serve inoltre di conferma alla medesima

attribuzione; perche, essendo palese dallo siile dell'opera e dalla

iscrizione indicante un ristabilimento fatto dal senato e popolo ro-

mano dopo di essere stato 1 edilizio consunto da un incendio, che

tale ristabilimento fu operato dopo il traslocamene) della sede im-

periale in Oriente, si deve credere che soltanto per conservare

fuso s necessario del pubblico Erario, al quale oggetto era desti-

nato particolarmente il tempio di Saturno, erasi in tale epoca im-

preso a ristabilirlo senza apporvi dedica alcuna; mentre nessun al-

tro tempio eretto al culto pagano si sarebbe nella medesima epoca

riedificato. La indicata iscrizione contenuta in queste poche parole,

nel modo stesso che vedesi riferita in quella raccolta dell'anonimo

viaggiatore dell ottavo secolo edita dal Mabillon con le seguenti

altre dei successivi edilizj:

SEXATVS . POPVLYSQVE . RO.M.VNVS

INCENDIO . CONSViMPTVM . RESTITVIT.

TKMPIO DI VESPASIANO. I/enunciato tempio, che si de-

duce dai ben cogniti versi di Stazio essere stato con quello della

Coneorida situato dietro la stadia equestre di Domiziano, si trova

bens registralo nel surriferito catalogo della Notizia sotto I indi-

cato semplice titolo, ionie si contesta da tutte le altre memorie:

ina poi nel catalogo delle Curiosit si trova aggiunto quello di Tito,
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e cos nel catalogo degl'imperatori romani pubblicato dall'Eccardo

annoverandolo tra le opere di Domiziano, mentre nella cronica di

Cassiodoro non trovasi fatta menzione del detto tempio di Tito (69\

E siccome il tempio di questo ultimo imperatore stava unito con

quello della Gente Flavia gi preso a considerare nella regione

sesta: cos deve credersi che la indicata seconda dedica sia im'ag-

giunta successivamente fatta nei detti due soli cataloghi. In seguito

per delle varie osservazioni fatte sulla gi citata iscrizione dellano-

nimo viaggiatore, si venne a stabilire che la seconda parte di essa

doveva essere posta su quel tempio di cui rimangono tre colonne

ai piedi del Campidoglio che sono volgarmente attribuite al tempio

di Giove Tonante (70). Quindi che eziandio pu stabilirsi con si-

curezza che sulla fronte di tale tempio si leggesse nell iscrizione pi

antica la dedica al Divo Vespasiano Augusto fatta dal senato e po-

polo romano; quindi nella seconda linea, successivamente aggiunta,

fosse dichiarato che g imperatori Cesari Severo ed Antonino Pio

(69) Horrea vipcratia, Vespasiani templum Minerva chalcidica

Casiodoro, Chron., in Domiziano.} Domitianus Imp Templum Vespa-

siani et Titi (Catalogo degl'Imperatori Jiomani edito dall'Eccardo.)

(70) Noi codice della biblioteca Einsidlense, che il pi vetusto che ci

ha conservata memoria del citato documento, quasi tutte le iscrizioni sono

esposte di seguito senza quella distinzione di linee, che si trovava espressa

negli originali: e le tre anzidette sono trascritte, dopo quelle della statua

equestre di Costantino e dell'arco di Settimio Severo, nel seguente modo e

colf indicazione in capitOlio:

senatvs . popvi.vsqye . romanvs . incendio . CONS

VMPTVM . REST1TVIT . DIVO . VESPASIANO . AVf.VSTO

.*. P. (>. R. IMPP. CAESS. SEVERVS . ET . ANTOMNVS

l'I! . PELICES . AVGG. REST1TVERVNT . S. P. O. R. AEDEM

CONCORD1AE . VETVSTATE . CONLAPSAM . IN . ME

I.IOREM . FAC1EM . OPERE . ET . CVLTV . SPLEND1D10RE

RESTITVERVNT.

Da questa esposizione apparisce chiaramente che il complesso di tale notizia

doveva essere diviso in tre parti distinte
-

, la prima appartenente al tempio

di Saturno poc'anzi descritto, la seconda a quello di Vespasiano preso ora a

considerare, e la terza a quello della Concordia di seguito descritto.



REGIONE Vili. 281

Felici ed Augusti, lo restituirono, tome chiaramente contestato

dalle lettere estitver clic tuttora rimangono della seconda linea

aggiunta nell'architrave espressamente ridotto a contenerle. Pernii

la iscrizione intera doveva essere composta nel seguente modo:

DIVO . VESPASIANO . AVGVSTO . S. P. Q. R.

IMPP. CAESS. SEVERVS . ET . AXTOMNVS . PII . FELICES . AVGG. RESTITVER

La pertinenza di tale reliquia al tempio di Vespasiano poi chia-

ramente contestata da quanto vedesi esposto da Stazio a riguardo

della statua equestre di Domiziano eretta nel mezzo del foro; poi-

ch si dimostra avere il tempio, da lui edificato in onore di suo

padre Vespasiano corrisposto, unitamente a quello della Concordia,

dietro di tale statua 71 : e siccome le ultime scoperte hanno de-

terminato la >era posizione di tale tempio della Concordia a lato

dell anzidetta reliquia; cos si conferma la pertinenza della stessa

reliquia al tempio di Vespasiano. Considerando poi Io stile degli

ornamenti, scolpiti in (ale monumento ed in particolare la soppres-

sione della comunicazione tra la parte superiore del foro ed il Ta-

bulano, che si venne a produrre colla costruzione di tale tempio,

si pu attribuire la edificazione dello stesso edilizio solamente ad

un epoca gi inoltrata dell impero, in cui erano stale mutate diverse

pratiche solite tenersi nel foro nelle et
pi antiche; e ci avvenne

precisamente al tempo dell impero di Domiziano, nella (piale epoca

fu edificato il suddetto tempio di Vespasiano. Quindi d uopo osser-

varc che stala rinvenuta nel luogo, in cui fu effettuata la detta

chiusura, una iscrizione in onore di Faustina Pia ivi posta per alcuna

opera eretta da un vialore del questore dell erario di Saturno; poi-

ch con questo ritrovamento, mentre si contesta 1 anzidetta epoca in

cui tu soppressa la indicata comunicazione, si conost e poi esser stata

eretta una qualche edicola in onore della medesima imperatrice.

71 T((jii jnitii. Iiln
mliiijih ride! (Dm i>nhti rulli/.

Stazio, S'ir. I.ih. t. l'+xp. I
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nel luogo stesso che corrispondeva vicino al tempio di Saturno.

Quanto poi rimane di conservato dello stesso tempio di Vespasiano

appartiene chiaramente al ristabilimento fatto sotto I impero di Set-

timio Severo e Caracalla, come pu dedursi dalle poche lettere su-

perstiti della iscrizione a tale effetto aggiunta nell'architrave al di

sotto di quella posta nel fregio in onore del Divo Vespasiano.

TEMPIO DELLA CONCORDIA E SENACULO. La precisa

posizione dellenunciato tempio determinata da Dione nell indi-

care che il carcere Mamertino corrispondeva vicino al tempio me-

desimo. E tra il Campidoglio ed il foro si dichiara situato lo stesso

(empio da Festo nell indicare, collautorit di Nicostrato, la posizione

dei tre antichi senaculi di Roma, al primo dei quali fu esso sostituito.

Quindi al cospetto dello stesso foro e del luogo proprio, in cui si

tenevano le adunanze, che doveva corrispondere presso i Rostri del

medesimo foro, si dimostra da Plutarco stabilito da Camillo il sud-

detto tempio della Concordia in seguilo del concordato fatto tra i

patrizj ed i plebei per la elezione dei consoli. Si trovava in tal modo

il tempio figurare colla fronte nel mezzo del foro, cosicch si po-

tevano fare i saeriPizj alla Concordia dallarea posta nel foro stesso.

come si deduce da Valerio Alassimo. Ed anche, prima dell innal-

zamento dell'arco di Settimio Severo, esservi stati gradini, che

discendevano sino al foro, si deduce da Cicerone. Per (al modo il

medesimo edifizio doveva effcttivamenle corrispondere a quello che

nei tempi successivi soleva distinguersi con i! nome Senato (72 .

(72) 'H
yepavoiu. -.r^io-J ro oY.r,'->p-~o; ev r- 'Quo'jom. e~Eioh T'/. ~i ro\i

'jVjxsj zoiy.-y. ovre/. /jt.Jcto. v.'j. ~wj oocy^oowv ou'jSvk woa !/.,jooi rj!Jil'7u. .jvarov

'j.ij-o'J v.v.zi'WsGV.-zo. Y.7. o-jTco or/M.Lo>Si;. zkt ti twv avaSxTU^rj s'.hr,- v.'j- &'>-

tov u a.o; rotti-; 6),at; rjuoat; \v[rovv~o. v.v. pista tg-jto ; tv ttctkuv ev3)e.

Dinne. Uh. LVII1. e. il.) Smanila trio, fuisse lioniar, in quo scnatus habcri

solitus sit, metnoriae prodidit Nicostratus in libro qui inscribitur de Senatu

habendo. Unum, uhi nane est aedis Cnncordiar inter Capitoliwn et Forum, in

quo solehant magistratus D. T. rum senioribux deliberare. Festa, ni Srnacua.

T' o' vTTEcaf.K gvv3v~z; . ipqyi'Tu.-jro T; \~j 'Q^o-jo'
1

'/., i'.wj . r, t

<j-zp /,v?ar3

Kc/.uu/c; . il: zh'J yoov v.'A v.: z'r,j /:/J r,im-j -5-70V . -..
- rM yiys-sr.u.s.jo^
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S chiare indicazioni vennero confermale dalle scoperte fatte nel-

lanno 1830; perch fu ritrovato il piano della cella con la soglia

della porta, in cui vedesi l'incavo per un caduceo di bronzo sim-

bolo della Concordia. La grande cella, quale si deduce dalle re-

liquie superstiti, deve credersi avere occupato 1 antico senaculo,

quale venne da Festo dichiarato nella citata spiegazione dei tre

senaculi di Roma, ed averne anche in certo modo conservato il

nome, come conservato erasi in essa luso di tener le adunanze del

senato. Dalla indicata scoperta si conobbe infatti che quel tempio

corrispondeva precisamente al di dietro della grande statua di Do-

miziano, eretta nel mezzo del foro colla fronte rivolta verso il pic-

colo tempio di Giulio Cesare, come venne descritto da Stazio nei

ben noti versi sulla medesima statua equestre. Si conobbe poi dalle

stesse reliquie essere stato l'edilzio costituito principalmente da

una vastissima cella, la quale doveva servire per le congregazioni

del senato che soventi nell'epoca imperiale si solevano tenere in

tale tempio; ed anzi era esso per tal motivo considerato quale cu-

ria, quantunque la curia propriamente della avesse costituito un

edilzio distinto dal suddetto senaculo. come gi fu dichiarato l'A .

In un frammento delle lapidi capitoline, esistente nella Tav. IX e

tv vJTy.-H'M Pinture", ni tannilo, e. l'i. Quein, quia eaussam dcbi-

torum susceperat, concitati a L. Casato tribuno plebi s, pr aule Concordine

sacrifeium facientem, ab ipsis allaribus fuqere extra forum concinni. < Valerio

Massimo. Lib. IX. e. 7. . Altro notizie si hanno nncora da Cicerone Filip-

pica VII e. 8.

i T3 1 (Juum senntus frequenti in curiam, hoc est ni nedem Concordine tem-

pium inauguratimi, canrciussct, roqatusque esset Aurclius Alexander Caesar

Augusfus ni coucnuril. Lampridio, in Alessandro Strer. In quel la leg-

genda sulle cose miraliili ili Ri,ma cogitila cui nome Mirabilia Ut. mar, si

vede registrata la seguenti! importante notizia che serve a contestare in modo

siciliani la collocazione lauto del tempio della Concordia, quanto di quello

di Saturno, che non ha bisogno di altra spiegazione: 1*0*1 sa net uni Sergium

templum Concordine unir quoti areus Inumplialis, inule crai aisccnsis in Ca-

pitolami, inxtu ai rumini pubheinn, quoti era! limolimi Saturni. Mnnffaucon,

Diorami ftalieum. Paq. "2!).'5.
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da noi esposto al N. XXVIII, vedendosi espressa 1 indicazione di

tale tempio della Concordia, serve a dimostrare il modo con cui la

sua parte anteriore si collegava con la stessa parte anteriore dei

tempj di Vespasiano e di Saturno. Per quanto poi si trova conte-

stato dalla terza parte del surriferito complesso d iscrizioni del-

1 anonimo viaggiatore dell ottavo secolo, si conosce che il tempio

stesso venne ristabilito da Settimio Severo e Caracalla unitamente

a quello di Vespasiano precedentemente descritto. E siccome la

mancaza del titolo della stessa terza parte pu soltanto attribuirsi

all'avere lo stesso viaggiatore, o il trascrittore delle sue memorie,

omesso di scrivere due volte la eguale indicazione di Settimio Se-

vero ed Antonino Caracalla; cos pu credersi con molta proba-

bilit essere stata la intera parte dell'iscrizione, appartenente al

(empio della Concordia, scritta nel seguente modo:

IMPP. CAESS. SEVERVS . ET . ANTONINVS . PII . FELICES . AVGG.

AEDEM . CONCORDI VE . VETVSTATE . CONLAPSAM

IN .MELIOREM . FACIEM .OPERE . ET. CVLTV.SPLENDIDIORE . RESTITVE RVNT.

Non per da credere che questa stessa iscrizione stasse scolpita

sulla fronte del tempio; come pu stabilirsi tanto dal vedere in essa

fatta menzione della propria destinazione dell'edilzio stesso, che non

potrebbe aver luogo quando fosse stata in esso collocata, (pianto

per essersi conosciuto che la stessa incisione era stala scolpita in

una non grande lapide e confusa posteriormente con altre rinvenute

nel luogo slesso; percui si deve supporre che stasse collocala in

alcuna parie dell edilizio o in alcun monumento particolare cretto

nello slesso luogo in onore dei suddetti imperatori 74\ Laonde.

(74) La sopraindicata iscrizione dell'anonimo, pubblicata dal Mabillon.

si Uova essere stata innestata coll'altra della stadia equestre di Costantino.

oinc pu dedursi dalle esposizioni del Grufer alla pag. C. N. (>. ma per

sempre distinta dalla sua propria attribuzione. Tra le reliquie poi. del sud-

detto tempio della Concordia, discoperte nell'anno 1817. si rinvenne pure

la seguente altra iscrizione di Marco Artorio domino legato di Augusto e
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seguendo anche la notizia esposta da Sparziano, con cui, dichiara

che essi, nel ristabilire gli edifizj danneggiati, conservarono i titoli

dei loro edificatori, da credere che la iscrizione propria del tem-

pio fosse unicamente relativa alla riedificazione fatta da Tiherio,

nella quale, secondo l'autorit di Dione e di Svetonio, volle egli ag-

giungere il nome di Druso, suo fratello, quantunque gi estinto 75 .

prefetto dell'erario militare, che fu pubblicata dal Fea nella sua Variet di

notizie :

M. ARTORIVS . GEMINVS

LEO. CAESAK . AVO. PRAEF. AERAR. MIE.

concordi .vi-

li seguente altro frammento d" iscrizione fu rinvenuto tra le stesse reliquie

del tempio della Concordia:

I.VSIT.VNI.VI

. . . DESIGN . . .

.... SAIA li: . TI. C'.AESAKIS

AVG\ STI . OPTIMI . AC

l\ STISSDII . PRINCIPI*.

CONCORDI VI.

VVR1 . P. \ .

VRGF.NT1 . P. \.

(75) La riedificazione del tempio fatta da Tiberio con l'aggiunzione nel

titolo del nome ili Druso. indicata da Svetonio con queste parole: Dativa

vii et Concordiac aedem, item Pollucis Custors, suo fratrisque nomine

Scetonio, in Tiberio, e. "20 e cosi da Dione Lib. I. V. e. X e Lib. L \ I. e. 25.

Nel calendario Prcnestino si accenna la dedica del tempio stesso essersi fatta

nel mese di gennajo dell'anno in cui erano consoli P. Dolabella e C. Silano:

i om.ordivi: . wrjustae . ardes . dedicata . esi . p. doi.av.fi.i.a . (. sii.ano . cos.

Kd in conferma di tale riedificazione si trova essersi coniata quella medaglia

di l'iberni, che nel rovescio porta impressa la efligie di tale tempio, con la

epigrafe n. < vi:-.vi . divi . vvo. 1. imo. \. Kd in corrispondenza dei medesimi

documenti da osservare clic doveva essere composta la iscrizione propria

del tempio nel modo surriferito: poich si deduce ila Sparziano essersi con

servati i titoli dei primi edificatori da Settimio Severo nel l'istauro fatto al

tempio stesso: Howae oimies aedes publtens, quae vitm temporali) labebantur

instaurarti nusquam prope suo nomini- inscripto tercatis (ami n ubique tifali >

rnnditarinn, Sparziano, >n Adriani), e. alt.
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GENIO DEL POPOLO ROMANO. Dalle notizie sui prodigi-

che annunciarono i funesti avvenimenti delle guerre civili nel tempo
del triumvirato, essendo dichiarata la vicinanza di quel monumento,

cognito col nome di Genio del popolo romano, al suddetto tempio

della Concordia, e conoscendosi avere Aureliano dedicato una effigie

aurea a tal Genio che pose nei Rostri (76), si viene a contestare la

vicinanza dei medesimi Rostri al tempio della Concordia anzidetto.

E siccome sembra essersi ridotto verso il fine dell impero tale

monumento ad una statua del medesimo Genio innalzata sopra

una colonna; cos pu riconoscersi la sua rappresentanza in una

di quelle colonne, che si vedono effigiate nel suddetto bassorilievo

dell'arco di Costantino dietro ai Rostri in esso effigiati,
ed eviden-

temente in quella di mezzo che corrispondeva precisamente dietro

al suggesto, che serviva a tenere le concioni al popolo romano

raccolto nel foro.

COLONNA ROSTRATA DI C. DUILLIO. Indicandosi da

Quintiliano e da Plinio essere stala quella colonna rostrata, che fu

eretta in onore di C. Duillio, nel foro, e con pi precisione da Ser-

vio dicesi posta nei Rostri ,77\ ed essendosi rinvenuta la base, che

(76) Sugli indicati prodigi si veda Dione (Lib. XLVI1. e. 2 e Lib. L.

e. 8 !

, e per la collocazione dell'effigie del Genio del popolo Romano si con-

sideri la seguente notizia: Genium popul Romani aurvum in Rostra posuit.

(Catalogo deal! imperatori romani riferito dall'Jccard >, in Aureliano.) La se-

guente iscrizione, riferita dal Griller alla pag. CIX. N. 3. e che dicesi rin-

venuta vicino all'arco di Settimio Severo, dimostra esservi stata pure una

effigie del (enio dell'esercito :

GENIO . EXERCITYS

QVl . EYTINGVENMS . SALVISSIMI* . LATR0N1B

FIDE . IT . DEYOTIONE . ROM. l\.M'Il, IVI . ET

VOTIS . OMM\ M . SATISFECI!

(77) Nam rostratas C. Duillius consul posuit vidis Pocnis navali rota

mine: e quibus imam in Rostr is, alterata ante circum videmm a parte tanna-

mi. Servio, in Virgilio, Georg. Lib. HI. v. 29.J Sul ritrovamento di dello

monumento, e sull'importantissima iscrizione in esso sussistente, si veda il

Ciaccolilo hi (olnmnar Hostratar, Inscript. explicatio.
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sosteneva la stessa colonna e the si conserva nel palazzo capitolino

dei conservatori, vicino ali arco di Settimio Severo, si dovr rico-

noscere essersi rappresentata la stessa colonna in una di quelle

effigiate nel suddetto bassorilievo dell'arco di Costantino dietro alla

rappresentanza dei medesimi Rostri. Ed da credere che in tale

scoltura, tanto per la poca accuratezza del lavoro quanto per es-

sere dalle figure coperta la parte inferiore delle stesse colonne,

non venissero effigiati
i Rostri che dovevano adornare la stessa

colonna rostrata nel modo stesso che vedesi figurata in diverse

medaglie antiche.

CARCERE MAMERT1NO. Per molte autorevoli memorie si

pu contestare lo stabilimento dellenunciato carcere ai piedi del

Campidoglio verso il foro Romano; e d'altronde la sua sussistenza

non lascia incertezze sulla corrispondenza della sua posizione al

di sopra del foro, quale venne indicata da Livio nel far menzione

della sua costruzione. Il ristabilimento fatto nell'anno di Roma 775

sotto i consoli C. Vibio Rufino e M. Cocceio Nerva indicato nella

seguente iscrizione che tuttora leggesi sulla sua fronte superstite:

C. VIBIVS . C. F. RVFINVS . M. COCCEIVS NERVA . EX . S. C.

Quindi osserveremo soltanto che. quantunque colla edificazione

dell'arco di Settimio Severo, si sia scomposta la disposizione dei

monumenti che si trovavano nel luogo stesso; {ture da credere

che fossero slate conservate quelle scale che dal medesimo car-

cere mettevano nel foro e che erano cognite col nome Gcmonie.

Inoltre importante l'osservare, a riguardo del luogo occupato dal

medesimo carcere, che secondo quanto venne esposto da Dione

sugli ultimi avvenimenti di Seiano, si conosce esservi stata una

v in che dallo stesso carcere metteva pi brevemente da vicino al

tempio di Giove capitolino; perch vedesi da tale storno indicato

che i servi ed i s;i|ellili di Sejano. discendendo dal medesimo tem-

pio e non pulendolo seguii, per la gran folla lungo il clivo, presero

quella via che conduceva al carcere: e alando poscia per le siale.
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Gemonie nel foro, dalle quali solevansi precipitare i condannati a

morte, mancato loro il piede, caddero per le medesime (78). E tale

via doveva essere quella che comunemente, secondo la descrizione

di Tacito dell'assalto dato dai vilelliani al Campidoglio, si suol di-

stinguere col nome dellAsilo, bench manchino i documenti per

contestare una tale appropriazione di nome. Per in seguito del-

laccennato documento se ne pu attestare la sussistenza qualunque

ne sia il vero suo nome.

SCUOLA XANTA. Le taberne per gli scrittori librai degli

edili curali, che costituivano la cos detta scuola Xanta, e che ve-

donsi sussistere nel principio del clivo capitolino tra il banco supe-

riore del tempio di Saturno ed il portico del Tabulano, si trovarono

ridotte colla edificazione del tempio di Vespasiano a corrispondere

in un ristretto andito senza uscita; mentre per lavanti opportuna-

mente stavano poste in quella comunicazione che si aveva da tale

luogo superiore del foro col Tabulano. Le iscrizioni, che furono

rinvenute nel tempo della prima loro scoperta, ci vennero con-

servale principalmente per cura di Lucio Fauno (79). Per nella

(78) 'F.-zLoh te /.c/. l-j tw Ka-JTW/ra ,5-j7'a:. i; zt4 -j yoov zarfet, oi ol-

v.i~u.i kOto oi. oocj-ioot, ot's. te tv;; oO tv;: ; to oi^um-'coio-j ceyovffv; Zitv.-

ttovto. u'o ouvijS'SvTe; kOt& vr. toO o/J.O'J l~a.'/6).0'J^f,c'j.i, y.u y;j-v. Twv vSa<7j/wv:

Y.c/.5
y wv oi oty.y.iovuvjot e.o-to'Jvto , y.v.rijrz; . oD.WwGv y.c/. kkt-eo"ov. DtOic.

Lib.LVM.c. 5./

(79) Le iscrizioni, rinvenute nel suddetto edifizio. vennero ripotate da

Lucio Fauno, nel seguente modo. Nella parte interna su di una fascia di

marmo, che l'ormava architrave all'edilizio discoperto, si leggevano queste

parole: e. wii.ivs . i.icimvs . trosivs . c\ ratok
)

sc.iioi.am . or . s\o . fecit
|

IEBRYX . AVO. T.. 1)1\\ SI \N\ S . \ . I-AIUVS . \AMII\S . CVR . SCRIR1S . T.IL.IW1UIS .

ET . PRAECOMBVS . ALI). CVR. SCHOl.AM
|

AH . INCIIOATO . RI LI CI CAM . MARMORI-

l;\ S . ORNAYERA NT . \ IC.TOR1AM . A\ f.\ STAM . ET . SEDES . AENEAS . IT . CI IT IV\ . OR-

NAMENTA . de . sva . i'ecvma . TLCiRVM. Nel medesimo fregio dalla porta di

Inori, ch'era di opera dorica, si lesse quest'altra iscrizione: luiinw. \v<;. i.

DRVSIANVS . \ . FABIVS . \\MII\S . CVR. 1MAOIMS . AROENTEAS . DEORV M . SI

l'ILM . l'Osi . IlLIiH VITON1M . SC1IUI SI
|

Il . MVTVI.OS . <V>1 TU1FI.I.A . VENEA .

IH . SV\ . ITI \ M \ . 01 1)1 HV M.
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scoperta, che ebbe luogo nell'anno 1835, unitamente a quella de-

gli altri monumenti esistenti ai piedi del Campidoglio, si trovarono

spogliate di ogni ornamento.

PORTICO DEI DODICI DEI CONSENTI. Si in seguito

delle ultime scoperte, nell'area sovrapposta alle anzidette taberne,

che si venne a conoscere la posizione dei simulacri delle dodici

divinit principali, di cui si trova fatta menzione in Yarronc; per-

ciocch fu rinvenuta una iscrizione di Vettio Pretestato prefetto di

Roma che ricorda la indicazione dei medesimi simulacri e che fu

ivi posta per avere ristabilito tanto le celle, che dovevano con-

tenere le slesse eflgie. quanto il portico eretto avanti di esse.

E dalle tracce scoperte pot dedursi che, analogamente alla qualit

delle indicate dodici divinit principali, tre celle stavano disposte

nel lato corrispondenti' sullo ali edilzio del Tabularlo, le quali do-

vevano servire per Giove. Giunone e Minerva, e nove erano poste

nel lato corrispondente sotto al clivo capitolino, che servivano per

gli altri numi 80 .

PORTICO CAPITOLINO E TARLLARIO. Nella parte me-

dia del colle capitolino, che sovrasta ali area occupala dal l'oro Ro-

mano, vedonsi tuttora esistere imponenti reliquie di quel portico

i8()i ht quota uin, ut atuut, Dei facieiitcs udiuvuttt, jtrius invocato eos;

uve ut Homerus et humus Musas, sul XII Deus consenti*: ncque lumen cos

urbano*, quorum imagincs ad forum auratae stani, sex mares, et foeminac

todidem, siil dlos A// Dcos qui maxime agricolurum duces sunt. Yarronc.

Di Hi Rustica. Ldi. I. e. 1. :

;. . Itcm quacrunt, si sit analogia, cur
aj)[>cl

Inni oiiini s in (Ics Di uni ( oitscntum et non Dcorum ( unse nt min.' t airone, De

Lmg. Lui. I.di. \ III. e. 71. La iscrizione poi. die legnosi scolpita nei fram-

menti dell'architrave, rinvenuti in tali scoperte, e relativa al ristabilimento

ilei portici, l'atto ila Votilo Protestalo protetto della citta nell'anno 11 "20 di

Itoma. e contenuta in questo paiole:

dio C II III I (>\M MIX M ~\c l',ii>\\i,l \ SIMX I \( N V ( X M OMM III

\ I i u\ - l'iixi il \i w \ - ii \ . i . i; \

I X 11 XMI I.IIVI.I Itili

Da Ammiaiin .Marcellino /.///. A I //. e. !( , limasi accennato come il incile

"uno Nettio Protestato i tosse accinto a ristabilir
j.
r
li eiiili/j sacri ili Koina.

1!
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antichissimo che, secondo Tacito, esisteva a destra di chi saliva il

clivo capitolino (81). Nella parte interna di questo stesso portico si

conosce precipuamente dall iscrizione di Q. Lutazio Catulo, che fu

console nellanno 67G di Roma, esservi stato stabilito il Tabulano,

ossia 1 archivio degli atti pubblici, come contestalo dalle memorie

tramandateci da Poggio Fiorentino e dal Mazocchi con la seguente

iscrizione riferita pure dal Griller alla pagina CLXX:

Q. LVTATIVS . 0- F. Q. N. CATVLVS . COS. SVBSTRYCTIONEM

ET . TABVLARIVM . EX . S. C. FACIVNDVM

COERAMT

Nelle ultime scoperte, fatte entro lo slesso monumento, si rinvenne

altra iscrizione frammentata dello stesso console, la quale stava

scolpita su alcune pietre che componevano larchitrave di una porta

e che furono per trovate dimesse; ma, dirigendo io stesso quelle

scoperte, li feci collocare in opera; e si trov essere stata com-

posta nel seguente modo:

q. lvTATIYs . Q. F. Q. N. Catvlvs . cos.

ex . sEN. SENT. FACIVNDVm . coeramt

EIDEMQVE . PROBamt

Le indicate ultime scoperte hanno portato di conoscere come il

medesimo grande edifizio capitolino fosse composto di varie ca-

mere e come col mezzo di una scala, praticala in una delle stesse

camere, si avesse una comunicazione col foro passando sotto al

piano del suddetto portico. La porta, che metteva in tale accesso,

si trovava precisamente corrispondere nel mezzo di quellarea de-

putata a servire per la stazione degli edili curvili . la quale venne

in parte occupata dal tempio di Vespasiano ivi eretto; e osi fu

(HI i Eratil antujintus porticus ni falere diri, dextrae subornili bus', ni

quartini teelum rr/ressi su.ris lerjulisi/ue Vilellianos ohruebant. Tarila, limi

Uh. IH. e. 71.
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chiusa la medesima comunicazione. Alcune altre iscrizioni si pos-

sono appropriare al medesimo edifzio, ma senza poterne precisare

la sua architettura (82). Per nella classe V della spesso citata

opera sugli edilzj di Roma antica si prende a dichiarare quanto di

pi importante relativo a tale monumento. Pertanto d uopo

indicare che era per il pi sollecito servizio di tale edilizio che fu

praticata la indicata comunicazione col foro nel luogo poscia occu-

pato dal tempio di Vespasiano. Ed in corrispondenza di essa si sono

scoperte due ampie scale che mettevano ai diversi piani dell edilizio.

Nella parte rivolta verso il foro corrispondeva il grande portico

che sussiste ancora hen conservato nel piano inferiore. Nella parte

verso larea intermedia del Campidoglio altro portico da credere

che vi fosse, il quale corrispondeva lungo quella via che metteva

al tempio di Giove capitolino. In tale parte superiore dell edilzio

doveva essere collocata la biblioteca capitolina, di cui se ne trova

l'atta menzione presso gli scrittori antichi, e similmente quel luogo

destinato allo studio delle arti, che era denominato Ateneo, se-

condo quanto venne indicato da Sesto Aurelio Vittore. E nella

parte media, dovendo necessariamente sussistere un luogo allo

scoperto architettato a guisa di atrio, si deve riconoscere in esso

quell'atrio pubblico che si disse da Livio colpito da un fulmine

nell'anno 538 di Roma.

i8"2i Tra le dotte varie iscrizioni si deve considerare quella che fu ri-

feri la dall'anonimo Einsidlonse col titolo in caitioi/io: ma poi trascritta per

errore nella raccolta del Grider alla pag. CCXXXV11. N. 8. col titolo Ad

sopititi Lucerna*, che appartiene alla iscrizione esposta in antecedenza dal

suddetto anonimo raccoglitore:

11. II. ])l>,\ s. 1 . I US. V\(..

cl.HM. l'o\i. m \\. iiur.. cor. \ .

' os. in. ni s. mi. imi', ii. e. r.

IA . S. ( .

I . ( \l l'I IAW S . M \ ll\ s

si \ . Miii;oia\> . m. l'ir.risw . i vitto

i. s\n;i\ s . in i vw s . t \ hai. r\ii\ i . i'\ r.L.

I M . I \ H .
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TEMPIO DI GIOVE TONANTE. A mela circa del clivo ca-

pitolino,
nello spazio interposto tra esso e le mura dell'Arce, si

conosciuto essere il luogo pi opportuno per stabilirvi quel son-

tuoso tempio che venne dedicato da Augusto a Giove Tonante, in

seguito del voto fatto nelle Spagne per non essere stato offeso dal

fulmine che di notte aveva ucciso un suo servo che lo accompa-

gnava colla face, come dichiarato da Sv ctonio nella sua vita;

perciocch dal conoscere per molti autorevoli documenti, che tale

tempio stava sul Campidoglio (83), si venne ad escludere qualun-

que ragione emessa onde riconoscere per avanzi di un tal tempio le

tre colonne corintie superstiti nella parte superiore del foro a lato

del tempio della Concordia; giacch, essendo chiaramente deter-

minalo quest ultimo tempio avere corrisposto di prospetto al foro

stesso, non poteva l'anzidetto monumento, collocatogli lateralmente,

trovarsi sul Campidoglio. Laonde si venne con la maggiore evidenza

ad attribuire le stesse reliquie al tempio di Vespasiano che, con

quello anzidetto della Concordia, si trovavano esistere precisamente

dietro alla statua equestre di Domiziano eretta nel mezzo del foro

colla fronte rivolta verso il tempio di Giulio Cesare, come gi fu

dimostrato. In seguito di quanto poi venne narrato da Svetonio e

da Dione sulla determinazione presa da Augusto per togliere ogni

idea di superiorit allanzidetto suo edilzio su quello grandissimo

di Giove capitolino, cio di avere egli posti campanelli per ridurre

il simulacro di Giove da lui consacrato in modo che figurasse come

(83) Tonantis Jori action consacravit, liberatus pcriculo quam expedi-

tionc Cantabrica, per nocturnum iter lecticam eius fulgor praestinxiget, ser-

uinqtie praelucentem examinasset. Aedem Tonantis, Jovis in Capitola). (Sve-

lotuo, in Augusto, e. '29.! Marmoreas parietes liabuit scena M. Scauri, non

facile di.ro ini, reetos an solidts qlebis positos, stenti est luxhe Jocis Tonanti*

nedes in Capitolio. Plinio, ISat. Jlist. Lib. XXXVf. e. (i. s. X. unis . i\ .

<:vi'iToi,i() . k\is . ninnili . ri . ki\is . tonantis.
(
Iscrizione. Ancirana.

l'Ai . IOWVII . IN . ( VI'IIOI.IO . I I li. 1\ . S. (. (Alili . l'H . MI . IMI*. I VKS.

mi v i . i . w ..\ si \ > . \r\ n . u in m . \ ieri . si; . 1 1 ii ii" < "- ( alcndaw*

[nuli inni", i n setti min i .
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il portinajo di quello adorato nel superiore (empio capitolino 84 .

si conosce chiaramente che stava sulla via principale che metteva

al Campidoglio, la quale soltanto si deve riconoscere nel ben noto

clivo capitolino, di cui colle ultime scoperte si pot stabilire il suo

intero andamento. Si conosce quindi da una medaglia dello stesso

Augusto avere avuto la fronte esastila; ed affinch fosse stato de-

corosamente collocato nel luogo anzidetto, da credere che fosse

stato circondato da un'area cinta da portici, come viene indicato

nella pianta topografica.

TEMPIO DELLA FORTUNA. Precipuamente da una antica

iscrizione rinvenuta nell'antica Preneste, in cui specialmente si

venerava la Fortuna, si venne a conoscere esservi stato vicine

ali anzidetto tempio di Giove Tonante, un tempio dedicato alla

Fortuna, il quale doveva trovarsi perci lungo il medesimo clivo

capitolino, e poco prima di giungere alla porta Pandana. Ed im-

portante [osservare in conferma della localit attribuita al tempio

di Giove Tonante tra il detto clivo e le mura dell'Arce in vicinanza

(8-4) Quum di'dicatam in Capitolio aedem Tonanti Jori assidue frequen-

tavi t, somniavit, queri Capitolinum Jocem, cultore stbi abduci , seque respon-

disse, Tonatitela pr talliture ei appositum: ideoque inox tintinnabidis
j'astiyiuitt

aeds redimiit, qnod ea fere iattuis dependebant. Seelonio, in Augusto, e.
(Jt.

Dinne, raccontando anche piti difl'usamente la stessa disposizione presa da

Augusto, dimostrava precisamente che il tempio di Giove Tonante si trovava

prima di giungere sul Campidoglio: TV,-;
y}.o kv^c-wj t uiv t. ~o; to

;.'/; /'/'. ~vj ovotiy.To; kicgv v.v. tsv zljO'j:. ~.'i <ji y.v. . ori 'j-.'j to'j Auvjv'Ttg-j

l'jyjro. tuy'.TT&v oc. 'i~i. rr-.oiTM o'. kvjovt: s; to Kca~izu>Kio'j EvEtv'/yavov . -oo-

nz't/v.iVbi-j -.'. c.vr y.v. m''srxwi . solz tov Al,-/ -rov ev 70'j u.sy). vko Vr .

'j'j'
t
r,j '>; /.'/.'. tv. 'vj-.I'j'j. 'j.-j-.'sj orovi.ov rroic.v'/t . zy.l =/. rcJro-j y.Efjy zi -

--1-J. ('.; ni^ijj '-.!
-yy.-ji.'jy.'j.

~'jj HoovT'vry. J/s<. zet -zivr, r,ui's'A eyivsTO

/rit'jofjv. y.vr^i n'(^;y
r
';V/('7w :r,v ovi'.'.&j-'.v. &i yvr 7/: 5-jvoi/tt'/; vjztijo t-v/ir-

'-,'jr.i:. //.toJVOvoooOiiv. >,-.'.)'. nr.jy'j'.'J i-Aivj Cittxv f
yAr,.~7'7>

,7i 3-'jwjt/.i. I/ione.

l.ib. IJY. r. i. Quindi coll'autoril ili i|iiesli
documenti si viene a stabilire

essere stato decisamente il (empio di Giove rollante posto Milla superiore

parte del clivo capitolino die m poteva considerare aver l'atto parte del (.ani

pidou'li".
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della celebre rupe Tarpea, che nella citata iscrizione si fa men-

zione della vicinanza di un tale tempio al Tarpeo (85).

STERQUILINO. Circa a met del medesimo clivo capitolino

stava quel luogo in cui solevansi nella decimasettima calenda di

giugno trasportare le immondizie del tempio di Vesta, come si di-

mostra coli autorit di Varrone ed anche di Festo (86). Ora in

conferma della indicata corrispondenza in tale luogo e nel tempo

stesso dellanzidetto tempio della Fortuna lungo il medesimo clivo

capitolino, da osservare che da Clemente Alessandrino, a ri-

guardo della stessa divinit, ricordava avere i romani posto un

suo tempio vicino allo Sterquilino (87). Confermando cos la posi-

zione del detto tempio della Fortuna nella parte sinistra del clivo

capitolino, si conferma pure quella dell anzidetto tempio di Giove

Tonante nel luogo medesimo.

PORTA PANDANA. Bench la enunciata porta fosse di as-

sai vetusto stabilimento in modo ch'era delta anche Saturnia dalla

citt che si credeva esser stata fondata da Saturno in et assai re-

mote, secondo Varrone (88); e bench fosse divenuta inutile nella

(85) rv . ovai: . tarpeio . c.oijeris . vicina . tonanti

VOTORVM . V1NDEX . SEMPER . FORTVNA . MEORVM

\CCIPE . QVAE . PIETAS . P0.MT . T1B] . DONA . MERENT1

Questa iscrizione si trova pubblicata per intero nella raccolta del Griller

alla pag. LXXII. N. 5.

(86) Stercus ex aede Vestae XVII Ka. Jul. defertur in angiportum me-

dium feri clivi Capitolini, qui locus clauditur porta stercoraria : tantae sancti-

tatis maiores nostri esse indicaverunt. (Festo, in Stercus.' Lo stesso si deduce

dalla incompleta spiegazione delle lettere Q. S. D. F.. che da Varrone si de

notano avere indicato: Dies qui vocatur, quando stercus delatum fas, ab co

appellatus quod eo die ex aede Vestae stercus everritur et per Capitolinum eli

vom in locum defertur certum. [Varrone, De Ling. Lat. Lib. VI. e. .'$2.

(87) 'Vwfj.oi. S -r
\jk*jin-'j.

/.y.rocS&ut/.zu. r/j T/r, v.vj.-zi5vjtzz

r i.yjj-it et; r'j v.otzciw. v.-jibrwi aOr'v. c/.^iov -jj tov w&Q[mw. vdyavT;
~

e,

jj'.'j. Clemente Alessandrino, i)i Protrept. Lib. IV. e. o.

(88) Q\id Saturnia porta , quatu Junius scribtt ibi, quarti mine vocant

Pundunam. Varrone, De Ling. Lat. Lib. V. e. 2.
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soppressione delle mura interne della citt; pure da quanto in

particolare venne riferito da Tacito sullassalto dato dai vitelliani

al Campidoglio, si conosce che esisteva ancora nell'anno 822 di

Roma, e che era considerata quale prima porta del Campidoglio.

Di una tale porta se ne dimostra il luogo preciso indicandosi nella

citata descrizione di Tacito come si poterono ardere i fusti della

stessa porta gettando faci nel prominente portico che stava a de-

stra di chi saliva il clivo; e si aggiunge che sarebbe stato preso il

Campidoglio se Sabino non avesse otturato 1 accesso con le statue

che stavano erette agli antenati (89). Perciocch, riconoscendosi

nell indicato portico queir altissimo edifi/io che comunemente

distinto col nome di Tabularlo e che per un lato vedesi precisa-

mente avere corrisposto a destra del clivo capitolino, si viene a

determinare di conseguenza la sussistenza della medesima porta

nel limite superiore della suddetta parte laterale di tale portico.

E si conferma nel tempo stesso essersi protratto il medesimo por-

lieo nel piano superiore, che ora pi non esiste, in tutta la esten-

sione dello stesso lato; giacch altrimenti non si sarebbe potuta

effettuare la difesa che ebbe luogo nel descritto assalto.

ARCO 1)1 SCIPIONE. Vicino ali indicata porta e precisa-

mente d incontro alla via per la quale si saliva al tempio di Giove

capitolino, seguendo I autorit di Livio, si deve credere esser stato

collocato quell'arco che fu creilo in onore di Cornelio Scipione

Vfricano e che fu adornato con sette stadie dorate, due cavalli e

X!) ( ito
affini ne, fonali et imminentia foro tonfila practcrvccti , erigunt

un: in
ji>

r air, r.finn colimi, iisi/ur
mi prinias (

apilolinae arem fon s. rJrant un

Infinta* pori, cu* in latin ciira, tlc.rtiac Mtbciintibnx, in quarum tcctuni t'fjressi

sa.cis
ttijiiisijiir

) iti limilo* obraeuint. .\ct/ue illis maini.* itisi
qlailiis

armatile;

rt arrivare tornitala, ant nnsstlta tela, loia/tini viilebatar. Faces in pinna nen

tein ina tictnn jeeere : et scipabantar tifitela: anihiistasqae (apttoln far e s pene

trassi ut, in Sabtinis vcctilsas utnliqne statnns, ileeora nauta uni, ipso adita,

in-r muri, nbjecisstt. Tacito, list. Ltb. III. e. 71. Olinolo siuvessi\.unente

-i descrive il-il medesimo storico e id;ili\o ,i^li .din .ccessi del (..impidogliu

dei qiirdi nel seguito si Li meii/ione.
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due labri di marmo (90). Ed una tale notizia importante a pren-

dersi in considerazione per confermare la situazione del grande

(empio di Giove sulla sommit settentrionale del colle; perch, in-

dicandosi essere stato tale arco posto d'incontro alla via che saliva

al medesimo tempio, ci porta a stabilire essersi dovuto percorrere

un ragguardevole spazio per giungere al luogo da dove poi si sa-

liva al tempio. All'opposto si sarebbe dovuto rivolgere subito a si-

nistra dopo di avere oltrepassato il detto arco, se si fosse dovuto

salire sulla sommit meridionale per giungere al tempio quando si

volesse credere esser stato in essa eretto, come di alcuni moderni

scrittori opinione. N poi in tal luogo si sarebbe mai lo stesso grande

edifizio presentato di prospetto; giacch aveva la fronte rivolta a

mezzo giorno, come nel seguito dimostrato. Tutte queste osserva-

zioni si rendono necessarie per contestare la disposizione stabilita.

PORTICO DI NASICA ED AREA INTERMEDIA. Lungo

I anzidetta via, che dalle prime porte capitoline e dall'arco di Sci-

pione metteva alla salita del grande tempio di Gune, verso laica

intermedia doveva trovarsi quel portico che da Yellejo Patercolo

si dice edificato dal censore Scipione Nasica sul Campidoglio. Ed

il medesimo storico offre altro importante documento per conte-

stare la disposizione della enunciata area intermedia, aggiungendo

di seguito a riguardo del nipote dello stesso Nasica nella qualit

di pontefice massimo, che nella sedizione di Tiberio Gracco, ante-

ponendo la patria alla parentela che aveva con lui. ravvolto nel

braccio sinistro il lembo della toga, sali sui pi alti gradi della

parte superiore del Campidoglio; ed imitando quei tra il popolo,

raccolto nell'arca capitolina, che volevano salva la repubblica, ro-

vesci su Gracco che stava nella medesima area intento a destare

sedizione, e costretto a fuggire fu colpito da un sedile mentre

(DO) P. Corneiius Scipio A/'reamis, priusquam profri scerei or fornicali

in (apitolio lulmsiis rioni, qua ni Capitolimn ascenditnr, inni siynis seplem

auralis ti duobns cquis, et marmorea don labro ante formeem postai. Lino.

L,b. XXX VI/, v. :$.
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discendeva per il clivo capitolino (91). Perciocch da una tale espo-

sizione, venendo prescritto che i gradi della parte superiore del

colle dominavano larea propriamente delta capitolina, si viene per

necessit a determinare avere i suddetti gradi potuto corrispon-

dere soltanto nella parte della sommit settentrionale del colle;

perch, dovendo essi mettere al tempio, e questo edilizio avendo

la sua fronte verso mezzo giorno, non si sarebbe adempiuto mai a

tali condizioni quando fossero stati posti verso 1 altra \etta. E si

d'altronde soltanto stando da sopra la detta parte elevala della

sommit settentrionale del colle capitolino che potevansi costrin-

gere i sediziosi, raccolti nellarea intermedia, a fuggire per il clivo

capitolino. Ed infine si dichiara dalla slessa descrizione la sussi-

stenza di una parte dell area capitolina in luogo dominato da una

parte elevata, (piale infatti presentava lo spazio interposto alle due

sommit; mentre I altra parte dell area, propriamente denominata

capitolina, corrispondeva sull'alto del colle intorno al tempio di

Giove, come verr nel seguito dimostrato. Per da osservare che

soltanto nel medesimo spazio intermedio poteva sussistere un'arca

suflicientemenle vasta da contenere concioni popolari e comizj,

come si accennano dagli antichi scrittori e da Livio in particolare.

(91) Tum P. Scipio basica, eius, qui optnnus vtr a senatu judicatus crai

mpos, ejus, qui censor porticus in tapitolto fecerat, /Unta, pronepos antan

Cn. Scipioni s
, celeberrimi viri ,

P. Africani patini, prirutusque et togata* ,

(pium rsset consobrinus Tih. Gracchi, patriani cognationi praeferens, et quid-

quid publtce salutare non essrt , privatim alienimi existimans ob ras virtutes

prnnus omnium absens pontifex niaximus
/'(ictus est circunidata Iacea brucino

togac lacinia, ex superiore parte ( npitohi, Simonis gradibus insistens, Itortu-

tns est, qui salriun rellent reinpublicam, se supierentur. l'imi optiniatcs, se-

itutiis , atipie equestiis ordims pars incitar et major, et intarla penticiosis

constiti s plehs ,
/intieri tu Gracchimi, stattteiii in area cimi enti rris siiis , et

concientem pine tottns Ituliac fregili ntiani. Is [iigiens, di curri nstpic diro ('a

pitali un, fraglia ne snlisellii ictus, ritinti, quam gloriosissime (ligi
re putin rat,

miniatura unirli fin'fit. \
ellejii

l'ultimili. Uh. II. e. :\ (lirci lo slessu -i

riferisce (hi
A|i|ii;ini> Gu, rre rifili. I.ih. I. e. l'i e i|;i IMiihrm in 7/7 r

li racco, e. I 7.
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E si anche soltanto nel medesimo spazio che potevasi da Cali-

troia edificare una grande casa, come si accenna da Svetonio 92 .

Quindi in prova della stessa corrispondenza da osservare -che nel

decimoquinto secolo, allorch s impresero a fare le fondamenta per

le grandi fabbriche, che furono innalzate nel mezzo dello spazio

intermedio, si scoprirono diverse reliquie di celle disposte intorno

ad un'area quadrata, che si credette avere servito precisamente

per tenere consiglio, come si dimostra in un disegno autografo di

Francesco di Giorgio Martini, esistente in un suo importante codice.

Alcune di tali celle furono ancora ultimamente scoperte dietro al

museo capitolino, ove corrispondeva un lato della indicata grande

scala che metteva al tempio.

ARCO DI NERONE. Poco prima di salire ai suddetti gradi,

che mettevano al vestibolo del grande tempio di Giove, doveva

trovarsi quell'arco che, secondo Tacito, venne con alcuni trofei

eretto da Nerone avanti che fosse ultimata la guerra ch'egli aveva

impresa a fare contro i parli; perch si accenna avere occupato

un tale monumento il mezzo del colle capitolino 93 ; cio preci-

samente lo spazio intermedio alle due sommit. E siccome vedesi

Io stesso arco esposto in una medaglia del medesimo imperatore

in modo da ofTrire tre aspetti; cos si trova assai bene adattarsi ad

una tale disposizione il luogo che serviva a dare tanto la comuni-

cazione allaccesso nel tempio di Giove venendo dalla via principale,

la quale ivi formava un angolo ottuso, (pianto quella che si aveva

dall'altro accesso al Campidoglio dalla cos detta salita dell Asilo.

(92) Quuni dica advenisset cond 'antique tam frequens plebis adeset, al

mitltitudinem uvei Capitola ri.r caperet. Livio. Lib. XXV. e. 3. lui In no

comitia Cn. Domitius praetor urbanus in Capitolio habuit. Id. Lib. AAA/C
ir. 53. L;i notizia di Svetonio sulla casa proposta ad ('(liticarsi da Caligola

sul Campidoglio, contenuta in queste parole: Mox quo propiar essrt, in

urea Capitolina novae dounis fundainenta iccit. Svetonio, in Caligola, e. "2"2.

93) Al Roma; trophaca de Pcrthis, aremque medio Capitolini monti*

xistvbantitr, diritta ab amata, integro ad, a- bello neque timi omissa: dum

adspcetiii rojtsulitur, aprilo com:ririit :
>i. Turilo, Anno!/. Lib. AC e. 18.
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Siffatta collocazione serve pure a confermare essere slato praticato

per tale parte pure 1 accesso al grande tempio di Giove.

EDIFIZIO DELLE TENSE. Si conferma ancora la indicata

situazione dell'arco di Nerone, dal vedere che in uno di (pici di-

plomi militari, concessi dal medesimo imperatore, s indica essere

stato esso affisso nel Campidoglio al lato sinistro esterno dell edili-

zio delle Tense (94); perciocch le tense, o carrette, tanto avessero

servito per le pompe sacre, quanto per i trionfatori, che salivano

sul Campidoglio, non potendo giungere altro che ai piedi dei gradi

anzidetti che mettevano al vestibolo del tempio, di necessit cre-

dere che 1 edilzio, deputato a contenere le stesse tense, dovesse

esistere nel luogo medesimo. E siccome ivi pure si dimostralo

sussistere il detto arco di Nerone; cos per rispetto allo stesso im-

peratore da credere che si fossero ailissi in luogo assai vicino a

tale suo monumento i suddetti diplomi. Siffatto edilzio, per quanto

pu dedursi da alcune tracce di fabbriche ultimamente discoperte

dall'una e dall altra parte del luogo in cui corrispondeva la scala

the metteva al tempio, sembra che fosse disposto in diverse pic-

cole celle, le quali dovevano esser deputate a contenere le indicate

ense che servivano per le pompe e che erano poi comprese tra le

offerte fatte al nume adorato nel superiore grande tempio.

TEMPIO - DI GIOVE. Le poche cose, che ora si prendono ad

osservare siili enunciato grande edilizio capitolino, sono dirette uni-

camente a confermarne la posizione da esso occupata sulla som-

mit settentrionale del colle; mentre tanto sull'architettura sua.

quanto sul modo con cui erano disposti tutti
gli

altri piccoli tempj

e varj monumenti onorarj nel suo d'intorno, se ne tiene apposito

(9) Drsi n. ri . nn.or.v in . i w;\ r \ . a ini \ . n\\r . n\\ . isi . in . < a-

ITOI.. Al) . I.ATVS . SIN1SII',. \\\)\> . iMI'.NSM',. I N1HINM ( \ S. Afllftll, Zlllilf Ri)

mischr militar diplome. .V /. \ nolsi attribuir al medesimo edilzio quanto

si accenna da Svetonio con queste parole: JVtowm dicbns ultimili munitimi

per quietrm, ut tintisi/m Jovis 0. M. < saettino in diminu \ espasiam et indi

in rnrtim dtdnri-rrt. Srrtnnm, in \ esprimano, r. ').



;J0U ROMA ANTICA,

ragionamento ed ampia descrizione nella elasse II della grande

opera sugli Edilizj di Roma antica. Per credesi opportuno d'in-

dicare quanto da Dionisio venne riferito sulla stessa opera; perche

serve di base a tutte le ricerche. Esponeva egli che fu basato il

tempio sopra di un'area elevata che aveva il circuito di otto pletri,

ed ogni lato di esso approssimavasi a duecento piedi colla piccola

diversit di quindici piedi di meno tra la lunghezza e la larghezza.

Tali proporzioni, stabilite allorch fu da Tarquinio per la prima

volta edificato il tempio, si erano conservate nella riedificazione

fatta con pi nobile architettura dopo 1 incendio ivi accaduto; por-

cili la seconda costruzione differiva dalla prima solo per la prezio-

sit dei materiali. Dalla parte della fronte, la quale guardava il

mezzo giorno, stava un portico formato da tre file di colonne, ed

i portici nei fianchi erano semplici. Il tempio poi era diviso in tre

parti da mura comuni e paralelle; luna di queste era dedicata a

Giove, l'altra a Giunone e la terza a Minerva, ed un sol tetto,

a seconda di uno stesso frontespizio, li cuopriva 95). Poscia

d'uopo primieramente far conoscere che. per accedere dall'area

capitolina inferiore al vestibolo del tempio stesso, eranvi grandi

scale che salivano precisamente per quanta l'altezza che si vedi*

tuttora sussistere tra il piano della moderna piazza del Campidoglio

ir. y.CiZnioi u'fUjA'fi; pepvjzw; . ozt-/Joo: tjjv t.z^iooj .

'Jiv.y.GGwj r.od&v Vywra z'o-j r.i.vjcyj.-i '^wv s/yffTJjv i'vio-i ut zi. ~'j iji'/Xtzzoj

ivpot ri; v T/j; iinzpo'/Jlz
to-j pzov; ,~c/.ov. t tt/mzo; ovS 'wv ~.vjzi'.:u.'i'jsy.y.

-OOhfJ. z~
'j'JS zc/i; v.vzoi: 3iuioi uzzi/, t/jv 'i'j.~.<jf,

rjvi c/Ly.ov ou'C.jZ; yjj.z'J. tg;

~y.zov.q t/jmj tiioiJ-t} , zr, r.oi.vz)ziv. zr,; v):r,z uvo? oc/)t:c.)v zoj kovcuov. z/

'ji-j zo\i zara -l6^c>,.-.o-j acou; -p; u.&rr/j.&oia.'j '/.zzo-jzo:. zoi-k'.i r.zrj.'/.u3x.v'JZvo;

zzi./',) y.im'J . y. z zyj
-t'J.'i'uirt.

v-/Mt. l'J S Otw zoili vStVi Gr,Y.</. r.'/.yv./ir,

iou xotv; z/jj-jzzt ~'/:vpa;. usto; uij. o zvj A.s;- -7.0 iy.ztoov i z'<> pipo;,
.

te t/,; "He//; y.y.. tv;; A.S'/jvk; . 0* s ;: sroO /ai a': gz'vi"c,% y.'s./'jr.z'JZjot.

Dionisio. Lib. IV. e. 01.' Por le riedificazioni little nell'epoca imperialo .

consonando sempre la l'orina del priinilivo edilzio, si veda in particolare

Plutarco /?j Puhlicnla. r. > , Su'tonio in Domiziano, e. .' e Tacilo llist.

1,1,. IV r. SS.
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e ([nella superiore su cui s innalza la chiesa di s. Maria in Aracoeli.

Non per siffatte scale esistevano nel luogo stesso di quelle attuali

che dalla medesima piazza mettono alla porta laterale di questa

chiesa: ma bens dovevano corrispondere circa a met dell edilizio

del museo adattandosi alla direzione meridionale del tempio antico.

Si soltanto alle medesime scale che i trionfatori giungevano tra-

sportati sui loro carri dorati, che si rimettevano nell accennato

edilizio delle Tense consacrate al nume. Quindi salivano a piedi

sino al tempio; ed anzi da Dione si narra che Cesare e Claudio

salirono in ginocchio i medesimi gradi che mettevano al vestibolo

del tempio. Di tal vestibolo, che corrispondeva a capo alle stesse

grandi scale, se ne trova fatta menzione da Livio nel dimostrare

come Annio ambasciatore dei latini venne prodigiosamente for-

zato ad uscire dal vestibolo del tempio e precipitare per i mede-

simi gradi ,90 . Il tempio era circondato da un'area chiusa lutto

l'intorno con un muro soslruito da molta altezza, di cui sono ri-

maste diverse reliquie, ed in particolare ne venne ultimamente

scoperta ancora una piccola parte nell imprendere il ristauro della

facciala della chiesa anzidetta. E dalle medesime scoperte, non

solamente si venne a confermare la situazione del tempio di (iove

capitolino sulla indicata sommit settentrionale, perch quelle re-

liquie di mura si trovarono avere precisamente la direzione nor-

male d;i settentrione a mezzo giorno, piale viene prescritta per lo

stesso tempio: ma eziandio si conobbe che la medesima cinta era

decorata con portici e monumenti di vario genere, come infatti

I rovinisi indicali nelle tante memorie che si hanno dagli antichi

scrittori. Tra le medesime reliquie si rinvenne un sopraornato di

una piccola edicola di bellissima forma, che venne trasportato nel

(9fo) Kv.r ~tj~i uij y.'/.. t'j; -jv/iy.Turr'j; tvj: v t-.j kv.-i-oi/.i/.) roi; j'ry/.nv)

-ji.cjr>iyjl
Tj.zrj. Dione. Lib. XIJII. e. 21.., Kc/.t zo'j: v.ys

r
'jui<j'sj; zoo; i-j rr'.t K<z-

:/7M/",) tot: ^'jjy.iu >.v/V/,. Idem. Lih. /.A. e. '2'.]. Certe, (jinuii cnmmntus

ira se ab vestibulo tempio vitato (/iddi proripvrvl, lapsus per qradus, capite

nravitcr
nffetisn, mipuclus min ita est sa.ro, ut sopii vtur. , Livio. Ijh. Vili. r. ti.
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museo capitolino e che doveva appartenere ad uno dei moltissimi

monumenti collocati intorno alla medesima cinta. E siccome tra

gli stessi monumenti onorarj di vario genere vi dovevano essere

pure alcuni archi evidentemente praticati negli angoli della stessa

cinta; cos a quella parte di muro, che stava a sinistra di chi en-

trava, sembra doversi appropriare quanto si trova indicato in un

diploma militare di Vespasiano (97); giacche in altri simili diplomi

si vedono registrati altri monumenti, in cui furono essi aflssi, che

si conoscono essere stati collocati entro alla stessa cinta sacra,

come era 1 ara principale del tempio , quella denominata della

gente Giulia, il tempio della Fede del popolo romano, la colonna

che stava vicino al Giove Africo, i trofei posti vicino allo stesso

tempio della Fede e la statua di Q. Marcio che stava posta nella

parte posteriore del grande tempio di Giove (98). S i medesimi

(97) UVA . EST . ROMAF. . IN . C APITOEIO . INTROEVNTIBVS . AD . SINISTRASI .

in . mvro . iMF.u . dvos . ARcvs. Il Cavedoni. nell' illustrare il citato diploma

di Vespasiano, credette di attribuir una tale indicazione allo spazio posto

tra l'arco di Scipione Africano e quello di Nerone, che si sono poc'anzi de-

scritti e dimostrala la posizione da loro occupata nelle due estremit del-

l'arca intermedia: ma conoscendosi non potersi precisamente comprendere

col titolo di Campidoglio la detta area, e d'altronde non sembrando proba-

bile dalla disposizione anzidetta che vi potesse sussistere un muro tra i me-

desimi archi a sinistra di chi entrava, si credette opportuno di tenersi alla

suddetta attribuzioni; dell'area superiore del colle.

(98) Si conoscono essere relative alla parte della cinta che corrispon-

deva avanti al grande (empio capitolino, le seguenti indicazioni: in . capi-

rouo . ad . aram. (Diploma di Galba.) in . capitolio . in . ara . gentis . n eia.

(Altro diploma di Galba.) in . capitolio . in . codio . arae . gentis . iyliae .

latere . dentro . AMI- . sicnvm . URERi . patris. 'Diploma di Vespasiano..

IN . CAPITOLIO . AH . ARAM . GENTIS . IVI.JAE . DE . EORAS . PODIO . SIMSTI lIOlil .

Altro diploma di Vespasiano., Alla parte posteriore del tempio si riferiva

chiaramente la seguente importante indicazione, che si prender in altra

opera pi opportunamente a dichiarare: in . capitolio . rosi . unni . iovis .

o. m. rasi . o. marci . rii.is . pr. (Diploma di Nerone.] Le seguenti altre in

dirazioni risguardano monumenti che stavano disposti intorno al medesimo

grandi" edifizio capitolino: in . \rinu io . unis . unii . corvi i . romani . parti ,
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monumenti, s tutti gli altri moltissimi, che sono noli dalle di-

verse memorie antiche, offriranno ampio argomento ad altra espo-

sizione. Pertanto ci limiteremo ad osservare che a motivo di essere

la medesima area alquanto angusta, dovette l'imperatore Augusto

trasportare nel Campo marzio tutte le statue degli uomini illustri

in essa innalzate, le quali furono poi atterrate da Caligola 99 . Si

questo un documento importante per determinare esservi rimasta

ni mi .moia.. Diploma di Claudio, in . capitolio . post . aedem . fidei . i'oi\ li .

romani. 'Diploma di Tito, in . capitolio . in . basi . colvmnae . parte . po-

steriore . ovai . est . sicvndvm . iovem . AFRicVM. Diploma di Domiziano.

IN . CAPITOLIO . POST . TROPHAEA . AD . AEDEM . FIDEI . POPYLI . HOMAM. Diploma
di Domiziano. I i\ . capitolio . post . trophaea . cermamci . in . trip.ynali .

yvAE . synt . ad . aedem . fidei. Diploma di Domiziano. Quanto concerne la

spiegazione dei citati diplomi militari ne furono riferite erudite notizie da

tutti coloro che li pubblicarono, ed in specie dagli accademici Ercolanesi, dal

Marini, dal Vernazza. dal Lyson. dal (azzera. dall'Avellino, dal Cavedoni.

dal Borghesi, dall' Arneth. e dall' Henzen. Ed in particolare sul diploma di

Nerone, che era stato affisso dietro al tempio di Giove capitolino sulla base

della statua di O. .Marcio, e che fu rinvenuto ultimamente a (ieselbrechting.

ne promise un'ampia dichiarazione il march. Melchiorri.

(99i Statua* virorum illustrium, ab Augusto ex Capitolina aria proptvr

angustius in Martium campimi collatas, ita subvertit atquc disiccit, ut rextilui

sidri* tttulis non potuerint. Svctono, in Caligola, e. 3i. Ad alcuni dei molti

monumenti, che stavano sul Campidoglio, si devono credere avere appar-

tenuto le seguenti iscrizioni, le quali vennero inserite dall'anzidetto anonimo

viaggiatore dell'ottavo secolo nelle sue ben note memorie, ed indicate come

esistenti sul Campidoglio al suo tempo, senza pero far conoscere a quale

edilizio appartenevano. La prima di esse trovasi trascritta pure dal (rutero

alla pag. CCLX. N. \ . coli' indicazione ad septem J^uccmas, avuta palesa

inente per falsa tradizione dal Mazocchi. mentre nelle memorie anzidette

leggesi chiaramente ni Capitolio:

IMI*. < \l s. i)l\l . WTON1NI . I. VERI . PARITI. M \\

III\ I . Il MIRIAM . MI*. DIVI . IRVI \M . PARTII. l'RON. 1)1 \ I . NI R\ VI . \l.\.

M. \VR. VMOMMI . VM,. i.ll'.M. >\RM. IMIM. M \\. IRU',. POI. \\. IMI'. Vili.

Mls. IH. I'. s.

'Siili . IHIM . OMMVM . vmi . M WIMOR. IMI'I. I.|4IRIV>

>\ l'I Ri. RI s\ -
. |'.| | | |i iis|ss. 1,1 MUI. DI I I lls . \ |i,i\ I . >\ |;vi Hi

S. IV <). Il
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soltanto una ristretta area intorno al grande tempio di Giove ca-

pitolino;
la quale circostanza, trovandosi solamente corrispondere

sulla sommit settentrionale del colle, offre altro autorevole docu-

mento per confermare la situazione nel luogo medesimo di tale

tempio. Non per a motivo di tale ristrettezza poteva mancare

spazio per la collocazione dei diversi tempj secondarj, che si di-

cono essere stati eretti intorno al medesimo tempio principale;

perch erano tutti di piccole dimensioni, come in particolare pu

dedursi da quello di Giove Ferefrio, eh era considerato per uno

dei principali; giacch da Dionisio venne dichiarato avere avuto i

suoi lati anche meno lunghi di quindici piedi; e quello di Marte

Ultore, eretto da Augusto per servire allo stesso uso dell anzidetto

di Giove Feretrio, si dimostra pure dalle effigie esposte nelle me-

daglie essere stato formato a guisa di un piccolo tempio monoptero.

La seguente altra iscrizione, la quale trovasi pure dal Grutcro trascritta

alla pag. CCXLVI. N. 1. sempre coli' indicata falsa indicazione ad septem

Luce-mas:

libertati . ab . imp. nehva . caesare . Avo. anno

AI', . VRUE . CONDITA . nCCCAXX. XXXII. XXXI11I.

Di seguito trovasi registrata la seguente iscrizione, che pure dal (rutero

esposta alla pag. CCCLXXXVH. N. 3:

CEMON1YH . RVFVM . VLMNYM . V. CONS. H I.OSOI'IIN M

rvfi . voi.vsiAxi . vn. ordinar, cons. iii.inm . senatvs

COXSVLTO . SYO . (>VOD . EIVS . I.1BERIS . 1>0ST . CAESARIANA . TEMPORA

li) . EST . POST . ANNOS . CCCLXXX. ET . I. AVCTORITATEM . DECREVTT

11.. MAONYS . 1AYV VRIVS . \. C. STATYARVM.

Trovasi inoltre registrata nelle stesse memorie la seguente altra iscrizione

esposta dal (rutero alla pag. CI. N. 1 :

l'Ili AI I . AW.YSTAE . EX . S. C. OVOI) . FACTVM . EST . 1).

inumo . agrippa . e. svi.pk.io . oalua . cos.

II. CLAVDIVS . (VIS. VVO. C.ERMAMCVS . P0XT1F. M \N.

l'Hill. POI. III. COS. III. IMP. III. P. I>. DED1CVV1I

Di seguito vedesi la seguente altra iscrizione riferita pure dal (rutero alla

pag. CCCLXXXV1.N. 1:

I.OCV S . ADMt.NVlV S . VI! . MCHO

Il . ( OSI ON IV NO . ( \ li. OPERV VI . l'V RI 11 OR.
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Malamente poi si espose da coloro che vollero far credere es-

servi stata, contro ogni autorit, un'ampia area intorno al grande

tempio di Giove per supporlo situato sulla opposta sommit del

colle, che il tempio della Fede fosse stato di una ragguardevole

ampiezza per avere servito a tenere il consiglio del senato nella

sedizione di Tiberio Gracco, secondo quanto venne riferito da Ap-

piano; imperocch lo stesso storico, dimostrando chiaramente che

i senatori, dopo di avere tenuto consiglio, salirono sul Campi-

doglio (100), ci porta a credere che la detta adunanza si sia fatta

non in quel piccolo tempio della Fede, che stava sul Campidoglio

stesso, ma bens evidentemente in quello edificato sino da tempi

remotissimi sul Palatino, come in particolare si dimostra da Festo

esponendo le pi approvale tradizioni sull'ordinamento di Roma,

e come pu dedursi da Dionisio e da Plutarco, che annoverano la

prima edificazione del tempio della Fede tra le vetuste opere fatte

da Numa. D altronde, quantunque si conosca da Cicerone essere

stato il tempio capitolino della Fede, che era stato dedicato con

quello della Mente in tempi meno antichi da M. Emilio Scauro.

stabilito antecedentemente da Atilio Calatino 101 ; pure non si

' 1 00 r i'rjfji-M'j q'z TOrtjj-j /i fitv'lr,
e 'j vr, /. 3 vj l: -. ~'r,: il n~v>>i usov

KpivavTs: o' 7a v/.vj'j.-j . ; t KarjTw/tov r'ntTv.j. Appiano, Guerre Civili.

Lib. 1. e. i&.) Valerio Massimo, riferendo un tale avvenimento, non fece

alcun cenno del luogo in cui stava il tempio della Fede, nel quale nella in-

dicata circostanza il console Muzio Scevola adun il senato: in aedem Fida

public? convocati patres conscripti a considc Mudo Scevola. Ed anzi facendo

dire di seguito da Scipione Nasica
,
voler essere egli duce di coloro che

amavano salva la patria: tum Scipio Nasica, quoniam, incpiit , consul dum

iuris ordiner scqmtur, idarjit, ut rum omnibus lecjdms Ramanum impertum

corruat: canini t privatas rountati restrae me ducem
offerii.

\ aleno Mas-

simo. Lib. III. e. 2. ss. il , dimostra chiaramente, come Appiano, clic quella

adunanza del senato si tenne in luogo distante dal Campidoglio, come pure

pu dedursi da (pianto venne 'sposto da Vcllejo Patercolo.

(101 > fi Fides, ut Mens, quas in Capitolio dedicatas videmus proxiine

a M. Aemilio Scauro, aut antan ab Atiho (aiutino erat Sprs conservata.

Cicerone, De <\ut. Deoruin. Lib. II. e. "2!$. Qui nis
irjitur

lurandum violai .

2U
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pu conoscere quale l'osse la struttura dell edilzio pi vetusto.

Quindi da osservare che tutte le adunanze del senato, che si

conoscono essersi tenute sul Campidoglio, ebbero luogo sempre in

alcuna parte del grande tempio. Laonde si viene a contestare che il

medesimo tempio della Fede, come quello della Mente, che sem-

bra essergli stato posto vicino, doveva avere piccole dimensioni,

come tali erano quelle dei tempj suddetti di Giove Feretrio e di

Marte Ultore, dell edicola del dio Termine che si accenna di vetu-

sto stabilimento di Numa unitamente a quello della Fede secondo

Plutarco, dell'altro tempietto che si crede particolarmente essere

stato consacrato sotto il titolo della Fede e di Giove Sponsorc, di

quello di Tenere Yittrice, e di altri numi che. quantunque indicati

sul Campidoglio, pure non si possono determinare i luoghi da essi

occupati. Ed eziandio da supporre che tale doveva essere quel

tempio che si crede edificato da Domiziano nella casa delledituo,

in cui egli erasi salvato; perch si dice da Tacito essere stalo un

piccolo sacello eretto nella delta casa posta evidentemente dietro

al grande tempio. Inoltre sul medesimo oggetto importante I os-

servare che da Aulo Gellio, coli autorit di Varrone, venne esposto

che quando Q. Cattilo riedific il tempio stesso aveva in mente

in fidem, violat, quam in Capitolio vicinam Jovis (Jj)tinii Maximi, ut in Ca-

tonis oratione est, maiorcs nostri esse volucrunt. fld. De
Uffic. Lib. HI. e. 29J

Ed in conferma della esistenza dei suddetti due tempj sul Campidoglio, leg-

gesi, tanto nel calendario dei Malici quanto nel Vcnusino. nel giorno sette di

giugno, menti in CAPITO!,. E nel giorno primo di ottobre nel calendario Ami

ternino, uni i in capitolio. Quindi d'uopo indicare die da quanto vedesi

registrato nel calendario Aniiternino nel giorno nono di ottobre, si conosce

esservi stato sul Campidoglio un tempio di Venere Vittrice: \ i:\rn. vieni.

in cAPiror,. I'] se questo tempio era lo stesso di quello denominato di \ e-

uere Fricina da Livio, doveva trovarsi a lato dell'anzidetto della .Mente,

come si dichiara dal medesimo storico: interra duumviri creati sani Q. lui

bins Maximuti et T. Octaciius Crassus aedibus dedicandis, Menti Octacihus,

f'itbim Veneri lirijcinuc: utraque ni Capitolai est, canali uno discretae. Li

ria. Uh. XX/I. e. 'M . .Ma lutto ci non pu essere contestato con altri va

levili documenti.
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di abbassare larea capitolina, affinch si salisse al tempio con pi

numero di gradi, ed il podio si trovasse meglio corrispondere al

frontespizio: ma ne venne impedito dalle Favisse, che si dimo-

strano essere state alcune celle sotterranee in cui si riponevano

dall'edituo del tempio stesso le vecchie cose di religione (102).

Perciocch da questo documento si conosce primieramente che

nella medesima area, posta intorno al tempio, non vi erano edifizj

di ragguardevole struttura; giacche avrebbero essi offerto altro

impedimento al proposto abbassamento, del quale non si fa men-

zione. E cos inoltre si conferma la corrispondenza del medesimo

tempio nella indicata sommit settentrionale del colle; perch ivi

effettivamente si conosce tuttora dalle reliquie superstiti che tutta

larea venne innalzata sopra grandi opere di sostruzione, entro le

quali dovevano essere praticate quelle celle sotterranee denomi-

nate Favisse. 11 tempio adunque nell indicato luogo, a norma delle

autorevoli memorie prese a dimostrare nella gi citata opera, do-

veva corrispondere nell area in gran parte occupata dalla chiesa di

s. Maria in Aracoeli; ma, dovendo avere la fronte rivolta a mezzo

"ionio, veniva a trovarsi la stessa fronte nel lato meridionale della

medesima chiesa, che corrisponde precisamente verso larea inter-

media capitolina, dalla quale si aveva accesso al tempio. Oltre alle

(102) Varr rescripsit, in memoria sibi esse, quod Q. Catulus, curato)

restituendi Capitola , dixisset: Voltasse se area in Capitoinam deprimere, ut

pluribus gradibus in aedem conscenderetur, suggestusque pr [astigli magni

tuduw altior ficret; sed fucere id non quisse, quoniam f'avissae unpcdtssent.

Id esse alias quasdam et cisternas, quae in area sub terra essent, ubi reponi

solerent signa veler, quae ex eo tempio collapsa essent, et alia quucdam re-

hgiosa e donar s cotisecratts: ut deinde aedem epistola negai quidem, se in

literis invelasse, cur f'avissae tlictae sint; sei! f). \ alerium Soranum solitum

dicere ait, quos thesaurus Gracco nomine appellaremus, priscos Latinos fla-

nssas dixisse; quod in eas non rude aes argentumque, seti fiata signataque

pecunia conderetur. Coniectarr igitur se, detractam esse e.r co verbo secun

tinn literam, et (avissas esse ihttns cellas (faustiani et s/iecus, ijuibus aeditu

( iipitolim uterentur ad custoilieniluut res veteres rehgiosas. Aulo (ellio.

I.tb. 11. e. 10.
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tante circostanze, gi dimostrate sulla stessa situazione, da os-

servare ancora che soltanto in tale luogo potevano i simulacri di

Giove, Giunone e Minerva essere veduti dal tempio del divo Ce-

sare, che stava nel mezzo del lato inferiore del foro precisamente

di prospetto al Campidoglio, da dove solamente potevasi vedere

ad un tempo tutta larea dello stesso foro ed il prospetto dei tem-

pio capitolino, come chiaramente si dimostra da Ovidio (103). In

fine d'uopo osservare, che, posto per base il collocamento del

medesimo celebre tempio in modo di essere veduto di prospetto

dal foro, eh era il luogo principale di Roma e sul quale si dimostra

costantemente avere esso dominato, ne deriva di conseguenza la

insussistenza della contraria opinione. Perciocch il tempio, presen-

tandosi dalla parte posteriore, come di necessit doveva accadere

quando fosse stato eretto sulla sommit del colle distinta col nome

di Arce o rupe Tarpea, per disporre la sua fronte a mezzo giorno,

avrebbe certamente dovuto avere nella stessa parte posteriore un

portico; affinch l'aspetto dell'edilzio si fosse presentato con qualche

decoro tanto da chi saliva ad esso dallarea intermedia capitolina,

che per la sussistenza del clivo si conosce chiaramente essere stato

da esso praticato il suo principale accesso, quanto di chi lo vedeva

dal foro. Ma bene si conosce dalia esposta descrizione di Dionisio

esser stata la parte posteriore dell edifizio composta da un semplice

muro; giacche a norma della situazione, stabilita sulla vetta setten-

trionale, non restava per tale parte in niun modo apparente dal foro.

N poi pu, in seguito delle indicate tracce superstiti, concordarsi

l'accesso alla rupe Tarpea in modo che andasse a corrispondere

nel lato meridionale posto al di sopra del foro Olitorio, come si

volle far credere; giacch tutte le notizie, che si hanno, dimostrano

essersi acceduto al tempio dallarea intermedia capitolina. In line

1 103> liane animam interra caeso de torpore raptam

Fac jubar, ni semper Capitolici nostra, forumque

l) ras ab craisa prospcctet Julius aule.

Gridio, Mctamorf. Lib. XV. v. 83-2.
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d'uopo osservare che nella stessa forma e disposizione tale tempio

fu conservato in tutte le riedificazioni falle posteriormente al suo

primo stabilimento, come viene contestato da tutte le memorie che

si hanno dagli antichi scrittori.

ASILO. Discendendo nella parte intermedia del colle capi-

tolino, che era occupala dall'Asilo, stabilito sino dal tempo di Ro-

molo e collocato tra i due boschi, si rinvenivano diverse memorie

della prima et di Roma, delle quali non si reputa necessario per

Io scopo prefisso di tenerne ora discorso. Quindi soltanto si rende

opportuno di accennare che in corrispondenza di esse si indicata

la disposizione del piccolo tempio ivi eretto ad una divinit non

ben cognita, come venne prescritto da Yitruvio per il tempio di

Vejove eretto tra i medesimi due boschi (104).

TEMPIO DI GIOVE CUSTODE. Dopo di avere Domiziano

stabilito il sacello in onore di Giove Conservatore con un'ara nella

casa deledituo, ove egli avea trovato salvezza, come si poc'anzi

indicato, si attesta da Tacito e da Sv ctonio avere egli poi edificato

un sontuoso tempio a Giove Custode (105). Tale tempio, non po-

tendo sussistere sullarea superiore del Campidoglio, si venne a

conoscere che doveva essere collocato nella parte dell'area inter-

media che corrispondeva verso l'Arce; perch in quel luogo, che

ora occupato dal palazzo dei Conservatori, furono rinvenute re-

liquie di un nobile edifizio, quale si dimostra essere slato il sud-

detto tempio 106).

l'IOi; Dionisio. hib. II. e. lo. hi inter duos ucos Veiovis. (Vitruvio.

hib. IV. e. S. E cos nel calendario Prcnestino nel settimo giorno di marzo

leggesi : ovi \nns vkdiovis iyit.h dvo.s i.vcos. Nella quale notizia suol

credersi essere stato scritto \rcis in vece di uni.-.

(10o) Ac potiente tcrum patri', disicelo aeditui conlurbernio modicum sa

ccllum Jovi Conservatori aramque jiosuit, casusque sitos in marmore exprcssit.

Mox impennili advptus Jovi Custodi templum ingens, seque in sinu Dei sacra

ed. Tacito, Ilist. hib. ///. e. ~'\ Noram utili in c.rcdueit ardevi in Capitolili

Custodi Jovi. Svetonio, in Domiziano, e. 5

Info Flaminio VaTa, Memori''. A. Ri.
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ACCESSO DALL'AREA INTERMEDIA ALL'ARCE. Tro-

vandosi tracciate in un frammento delle lapidi capitoline, esistente

nelle Tav. XIV e da noi riferito al N. XXVI, le lettere inter, le

quali soltanto ali indicazione inter duos lucos possono conveniente-

mente attribuirsi, ed adattando quanto vedesi esposto nel mede-

simo frammento, a norma sempre della collocazione stabilita in

modo da leggersi lo scritto dalla parte settentrionale, si viene a

conoscere che corrispondevano a lato dell accesso ali Arce dall'area

posta tra i due boschi, alcune taberne di uso incerto. La porta che

metteva sull'Arce, in seguito della indicazione esposta da Tacito

sul ben noto assalto dato dai vitelliani al Campidoglio, in cui si

fa menzione delle prime porte dell'Arce che corrispondevano a

capo del clivo capitolino e che costituivano la porta detta Saturnia

e Pandana, si viene a dedurre avere lo stesso accesso costituito

le seconde porte dell Arce. E sino alle medesime seconde porte

doveva progredire il clivo sacro; perch dichiaralo da Varrone,

avere la via Sacra avuto il vero suo termine sullArcc stessa; por-

cili non pu supporsi essere stati praticati alcuni gradi per salire

dalla parte intermedia sulla sommit meridionale del colle, su cui

stava 1 Arce propriamente detta.

EDIFIZIO DI GIUNONE MONETA. Per essere stata la som-

mit meridionale del colle, che pu dimostrarsi con molti autore-

voli documenti avere costituito propriamente quel luogo pi mu-

nito del Campidoglio che si distingueva col nome di Arce, sino

alcun tempo dopo la invasione dei galli occupata dalle case di varj

patrizj, importante I osservare che questa circostanza olire altro

valido documento per sempre pi
dimostrare la inconvenienza di

credere essere stalo ivi collocato il grande tempio di Giove capito-

lino. Limitandoci ad indicare i pi cospicui edilizj posti siili Arce,

che possono giovare allo scopo prefissoci in questa esposizione to-

pografica di Roma imperiale, d'uopo osservare che, per lalte-

riggia usata da alcuni dei medesimi patrizj
ed in particolare da

.Manlio, fu l'atto dopo la morte di questo capitano un pubblico
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decreto tanto per proibire che pi nessun patrizio abitasse l'Arre,

(pianto perch fosse dato al popolo lo spazio occupato dalla casa

di Manlio stesso, in cui venne poscia stabilito il tempio e l'officina

di Moneta, come fu attestato da Livio (107;. Ed essendo stalo un

tale edilzio deputato a contestare la grandezza del popolo romano,

ed a servire di officina monetaria consacrata particolarmente a

Giunone (108;, si deve credere perci avere esso costituito una

Ielle principali e pi grandi fabbriche che esistessero siili Arce

dopo (anzidetta epoca. Quindi alla stessa fabbrica, a preferenza di

qualunque altra, possono appropriarsi le reliquie di grandi mura

che si trovano esistere al di sotto del palazzo Cafl'arelli. Rinvenen-

dosi inoltre tra le lapidi capitoline della antica pianta di Roma un

frammento sin ora non considerato, esistente nella Tav. IX e da

noi esposto al N. XXVII in cui esistono le lettere mon , si

creduto potere opportunamente appropriarlo al medesimo edilizio

di Moneta. Ed infatti la disposizione dell'edilizio, in esso tracciata,

si rinviene assai bene convenire a quella della stessa officina; per-

ch vedesi indicato nella parte media una grande cella che poteva

essere consacrata a Giunone Moneta, ed intorno ad essa diverse

celle minori che dovevano essere destinate per i monetari delle

varie classi, come effettivamente comportava l'uso a cui era de-

stinata una tale grande fabbrica. Siffatta corrispondenza, mentre

107> Adiecttic mortilo notar xunt: publica una, quoti quuin doinus etus

fiossi l, ubi mine, avdes atipie ufficimi Moni ha est, latitili mi jiopulum est, ne

ijuis palrienis in Aver a ut Capitoli habituret. Livio. Lib. \ I. e. '20. Lo

slrvMi lro\asi dichiarilo da Plutarco hi Camillo, e. .'li.

\0X Dietntor L. Curtus Inter ijisam dimietitionem attimi Ju-

iitiin Mmettir cont: ciiiiis ilainmitus tot, quum victor lloinam ria tlissi t , di

etatara se abdicacit. Sentitila limolici ros ad eatn unii ni pr amplitudine pupilli

Romani
l'aeii

minili creart iitssit: Incus in Aire destiiititus , tptae area iiedium

M Manlii Capitolini fu. rat. Lido. Lib. \ II. e. "28. Atipie rtitnn scriptum a

midtis i si , (/'""" ti rene motus factus esset , ut sur
jil,

un procurato) fieni , vo

ceni ah aidrJiinoms i .e Arri c.vsttttssc: tpiocirca Junnmin illuni appellatala

Mimi:,:,,. Cicerone, Ih Diri,,. Lib. I e. Mi e Lib. II. e. .VI
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serve a contestare la esistenza di una grande fabbrica sull'Arce,

esclude poi ogni attribuzione delle suddette reliquie al tempio di

Giove capitolino; perch, oltre le tante ragioni gi accennate, non

si trovano esse poi corrispondere alla direzione normale da mezzo

giorno a settentrione prescritta per lo stesso tempio.

CURIA CALABRA. Altro ragguardevole edilzio dell'Arce si

conosce avere costituito quella curia che si diceva stabilita dai pi

vetusti tempi di Roma vicino alla cos detta casa di Romolo, come

in particolare da Macrobio venne indicato; e da Virgilio, in seguito

della spiegazione data dal suo commentatore Servio, vedesi dimo-

strata posta vicina al luogo da cui furono respinti i galli, e che

serviva per annunziare al popolo dal pontefice minore la variet

dei giorni (109). Nella posizione, prescritta per la stessa curia sul-

lArce, vedesi convenire con molta probabilit quanto tracciato

in un frammento delle lapidi capitoline, esistente nella Tav. VI e

da noi esposto al N. LX; perch a lato di un grande edifizio,

quale doveva essere la fabbrica della suddetta curia, sono indicati

i cento gradi che mettevano sull'Arce. Quindi avanti al medesimo

il 09) Priscis ergo temporibus, antequam fasti C. Flavio Scriba inviti*

patribus in omnium notitiam prodcrentur, pontifici minori haec provincia de-

legabatur, ut novae Lunac primum observaret aspectum, visamquc Regi sa-

crificio nuntiaret. Itaquc sacrificio a Rege et minore pontifice celebrato. Idem

pontifex calata idest voeata in Capitoium plebe insta curiam Calabram qua e

casae Romuli proxima est; quot numero d>rs a Calendis ad nonas supcressent.

/Macrobio, Saturn. Lib. I. e. io.'

In summo custos Tarpeiae Manlius arcis

Stabat pr tempio, et Capitolio cesa tenebat,

Romulcoque recens horrebat Regia culmo,

Atepie hic auratis voitans argenteus anser

Porticibus Gallos in limine adesse canebat.

A questi versi di Virgilio dal suo commentatore Servio si riferisce: Curiam

Calabram, dicit, quam Romulus teserai culmis Ad quam calabatur,

idest vocabatur scnatus, vocabatur et popuhts a Rege sacrificalo, ut quoniam

adhuc fusti non crani ludorum et sacripZc.iorum praenoscercnt dies. 'Virgilio

t Servio, in Aeneid. Lib. Vili. r. 652.
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edifizio corrispondeva infatti una ragguardevole area per servire a

contenere il popolo che concorreva allanzidetto annunzio. Ed in

corrispondenza della stessa posizione si trovano in tal luogo sus-

sistere ancora alcune poche reliquie di mura che devono avere

appartenuto al medesimo edilzio.

TEMPIO DELLA CONCORDIA SULL ARCE. Vicino ^an-

zidetta curia Calabra doveva esistere quel particolare tempio della

Concordia che fu edificato dal pretore M. Emilio col concorso di

Cn. Pupio e Q. Flaminino per adempiere il voto fatto nelle Gallie

dal pretore L. Manlio, come si attesta da Livio (110). Si di que-

sto tempio minore della Concordia e dell anzidetto maggiore edi-

fizio della curia Calabra colla parte superiore dell'accesso all'Arce

stessa, cognito sotto il nome dei cento gradi della rupe Tarpea,

che ne venne riconosciuta la disposizione nellanzidetto importante

frammento delle lapidi capitoline.

CENTO GRADI DELLA RUPE TARPEA. Dal medesimo

importante frammento delle lapidi capitoline, in cui vedesi essere

stata compresa la curia Calabra col tempio della Concordia edifi-

cato sull Arce, si pu con molta convenienza determinare il modo

con cui si aveva accesso alla stessa Arce col mezzo dei tanto rino-

mati cento gradi della rupe Tarpea. Si rende palese da tale docu-

mento avere i detti gradi fatto un rivolto nella parte superiore, ed

esservi stata una porta in tal luogo per custodire l'accesso all'Arce.

E siccome pu dimostrarsi graficamente che soltanto alla parte

dell Arce, che corrisponde verso 1 angolo orientale sovrastante al

foro Romano, ove si determinato esservi stata quella rupe de-

nominata Tarpea. dalla quale si precipitavano i rei alla vista del

110,) In relirjmnem etiam venit, aedem Concnrdiae, quam per seditionem

militarcm biennio ante L. Manlius praetor in Gallici vovisset, locatali: ad id

tempus non esse. Ilaque duumviri ad rnm rem creati a M. Aewilio practore

urbis, Cn. Pupius, it K. Quintina Virimininua aedem in Aree iuricndam lo

e.avirunl. Lino. Lib. A A//, v. 33. c:n\conm\; . i\ . wtr.i . ri m vi . i\ . s. t.

'Calendario Prevest. in fihbrajo.
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foro medesimo, pu adattarsi la disposizione tracciata nello slesso

frammento, in modo che il principio della detta salita dei cento

gradi veniva a trovarsi a met del clivo capitolino d'incontro al

tempio della Concordia edificato da Camillo tra il Campidoglio ed

il foro; cos si contesta tanto la convenienza della denominazione

data ai medesimi cento gradi, per la vicinit alla suddetta rupe

Tarpea, quanto la vera loro situazione corrispondente nella parte

inferiore in vicinanza del tempio della Concordia anzidetto e supe-

riormente ali edilzio di Moneta (111).

EDICOLE CON ARE DI OPE E CERERE. Discendendo

dai suddetti cento gradi della rupe Tarpea, si veniva precisamente

a trovarsi vicino a quelle celle di Ope e Cerere che si conoscono

essere state unite al tempio di Saturno
gi descritto; ed in parti-

colare a quella di Ope in cui si custodiva il denaro pubblico, come

in un tesoro, secondo quanto pu dedursi da Cicerone (112). Si

poi in particolare da quanto vedesi registrato nei frammenti degli

antichi calendarj, che pu determinarsi essersi trovati ad un tempo

nel foro il tempio di Saturno e la cella di Ope; mentre poi le are

di Ope e di Cerere, che dovevano esistere avanti alle suddette di-

stinte celle, corrispondevano verso il vico Jugario (113). Laonde si

venne da ci a determinare, descrivendo in particolare il tempio

di Saturno, essere stati tali edilzj insieme congiunti e collocati in

quella inferiore elevazione del monte capitolino che sovrastava per

(1 11; Si veda quanto venne esposto nelle note 46. 47 e 48 del Gap. Ili

della Parti; I della spesso eitata descrizione storica e topografica del Foro

romano, in cui sono esposti i documenti relativi alla collocazione del sud

detto accesso ali Arce dai cento gradi delle rupe Tarpea.

(112) Pecunia utinam ad Opis manerct! Cruenta Illa quidem, sed lus

temporibus, quoniam his, quorum est non redditur necessaria. Cicerone. Fi-

lippica I. e. 7.) Qui maximo te aere alieno ad aedein Opis liberasti, /don.

Filippica II. e. 1 LJ
it1.']i s.vtvrno .\i> i'oiu.m oi'i Ai) fov.vm. Calendario Anuternino in

decenibre. fumai; vhai; uims i:t criuuis i\ vico ivcakio consmtviai s\m. Ca-

lendario ( apranicense in agosto.
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una parie al foro Romano e per l'altra al vico Jugario. E siccome

questo vico dal medesimo foro, passando ai piedi dello slesso colle,

metteva alla porta Carmentale che stava sotto l'angolo meridio-

nale dell Arce; cos si trova vieppi confermata la collocazione dei

medesimi edifizj nel luogo stabilito.

FONTE SERYILIA. Da Festo venne particolarmente esposto

die eravi un lago o fonte, denominata Servilia da colui che l'aveva

stabilita, nel principio del vico Jugario e contigua alla basilica

Giulia, nel luogo che era stata posta da M. Agrippa la cfligie di

un Idra (114). In seguito di s chiara indicazione, potendosi deter-

minare con qualche precisione il principio del vico Jugario in pros-

simit delle anzidette are di Ope e Cerere, si viene pure a stabilire

con eguale precisione il luogo occupato dalla suddetta fonte, che si

trova effettivamente avere corrisposto in vicinanza della basilica

Giulia, che di seguito viene descritta.

BASILICA SEMPRONIA. Pu dimostrarsi coli autorit di

Livio e di Asconio essere stata la enunciata basilica posta dietro

ad alcune vecchie taberne, nel luogo gi occupato dalla casa di

P. Scipione ed in vicinanza della statua di Vertunno che stava nel

vico Turario o Tusco in vista del foro 115,. Ora a siffatta di-

chiarazione aggiungeremo soltanto che dopo la edificazione della

grande basilica Giulia, venne tolta la corrispondenza nel foro alla

medesima basilica Sempronia; e similmente vedesi confermata la

Ili, Srrriltus Incus appellatili' co, qui rum facicndum curaverat in prin

ci
fini nei Jufjari , cantinens basilicae Juliae , in (/un

loca
f'uit effgie* hiplriu

positn a M. Aipippa. ludo, in Servilius lacus.

(Hai T. Sanpronuis e, e ea pecunia (pine ipsi attributi! erut , aedes P.

Africani poni- veteres ad \ nrtumni saputili, lanienasquc et tabernas coniunctas

in piiblieiiin iimt, basili eainquc fuco intani curar it , quae postai Sempronio

appellata est. Livio. Lib. XLIY. e. 1(>. Siiptum Yortuinni in ultimo rico

Tlmrario Tusco est sub basilica- amplio flretentibus se ad postreniam dir-

imili parteiii. Asromo, in ( iaiom\ I ire. I. e. 59. Successivamente nel (!<

terminare il Inopi occupalo dal vico Tusco. sar pure conleslata la suddetta

posizione di tale basilica.
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corrispondenza del luogo denominato dietro le taberne vecchie,

che da Plauto nella sua commedia di Curculio si dimostra essere

stato un luogo frequentato del foro stesso.

BASILICA GIULIA. Due sono i documenti che servono a

determinare la posizione e la forma dell'enunciata basilica Giulia

incominciata ad edificare da Giulio Cesare, poscia terminata da

Augusto e collocata nell'area del Comizio che non serviva pi ad

ad alcun uso nell epoca imperiale ora considerata, come pu di-

chiararsi con molte autorevoli memorie. Il primo si rinviene nella

ben nota iscrizione ancirana, in cui vedesi attcstato essere stata

primieramente collocata tra il tempio di Castore e quello di Sa-

turno nella edificazione impresa a farsi da Giulio Cesare e gi

molto avanzata nella costruzione ed anche compita da Augusto:

ma per essere stata siffatta prima opera distrutta da un incendio

fu riedificata da Augusto in pi ampio suolo sotto il titolo dei

suoi due
figli,

ordinando che in caso di non poterla egli finire

fosse compiuta dai suoi eredi (116). L'altro documento si rinviene

in due frammenti della antica pianta di Roma, esistenti disgiunti

nelle Tav. XII e XYI e da noi riuniti al N. XLV, dai quali ve-

desi determinata la forma della stessa fabbrica con la precisa in-

dicazione del tempio di Saturno in una estremit, come venne

indicato nel riferito primo autorevole documento. Avanti per di

dichiarare la corrispondenza della forma tracciala in detta lapide,

che era relativa alla fabbrica esistente sotto l'impero di Settimio

Severo e Caracalla. in cui fu eseguita la detta pianta, d'uopo far

(116) FORVM . IVI.1YM . IT . RASIUCAM . QVAE . ITU . INTER . \EDIM . < V

-TORIS . ET . AEOEM . SATVRNI . COF.PTA . l'ROFLIGATAQYE . OPERA . A . PATRE . MEO .

T'ITICI . ET . EANDEM . BASILIO \M . CONSYMPTAM INCENDIO . AMPLIATO . EIYS .

SOLO . SVB . TITVLO . N'OMENIS . l'n.lO]\M . mcOTim . INCIIOAVI . ET . SI . V1VVS .

NON . PERFECISEM . PERFECI . AR . HEREPIRVS . U'S . tlissi, [scrizione AnCtl'aUl.

Tav. IV. destra.
1

Gli altri documenti relativi alla stessa basilica Giulia sono

in particolare esposti da Svctonio (in Auautto. e. 29 ed in Odinola, e. 37' e

ria Plinio il giovane Uh. V. Epist. 21 e Uh. VI. Epist. 33.
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menzione della prima basilica eretta nel luogo stesso da Cesare e

compita da Augusto; perciocch, dovendo essa essere contenuta in

pi ristretto suolo, e precisamente collocata tra il tempio di Ca-

store e quello di Saturno, si viene a determinare essere stata limi-

tata ad occupare laica che corrispondeva precisamente tra i sud-

detti due tempj, e stendevasi soltanto in una met circa dellarea

spettante al Comizio. Quindi per essere slato ampliato il suo suolo

nella riedificazione fatta da Augusto, e trovandosi i limiti della

prima fabbrica, distrutta dallincendio, tra i due anzidetti tempj,

che non poterono essere rimossi, si deve di necessit supporre

essersi essa stesa su tutta larea del Comizio. Cos fu ridotta la

lunghezza della prima fabbrica a servire di larghezza alla seconda,

come venne delineata in tutta la sua struttura nell annessa grande

pianta topografica, a norma di (pianto vedesi tracciato nei surriferiti

due frammenti delle lapidi capitolili;'.
In tale seconda edificazione

dovette la fabbrica conservare sempre nella sua parte supcriore la

corrispondenza al di sotto del tempio di Saturno, come nella prima

fabbrica; perciocch nel maggiore dei suddetti frammenti vedesi

compresa la indicazione di tale tempio. Una tale circostanza im-

portante a considerarsi per confermare la disposizione stabilita ed

escludere qualunque altro piano che si possa proporre sul me-

desimo oggetto; perciocch, essendo stala determinata con i

pi

autorevoli documenti la posizione del tempio di Saturno, ne suc-

cede di conseguenza quella della basilica. Nella stessa parte corri-

spondeva verso il principio del uco Jugario e vicino alla fonte

Servilia, che si gi dimostrata essere stata collocata contigua

alla medesima basilica Giulia. Nella sua lunghezza poi si stendeva

verso il foro su (pici gradi, che servivano nei tempi pi vetusti a

dividere larea dello slesso foro da quella del Comizio, e che si

conservano in alcune parli scoperti come documenti importantis-

simi per la conoscenza della disposi/ione del loro. Doveva giun-

gere in tale estensione sino in prossimit della basilica (ndia; per-

che nel frammento minore delle suddette lapidi capitoline vedesi
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tracciata una parte di nobile edilzio architettato a guisa di tem-

pio,
che assai bene trovasi convenire con quanto pu determinarsi

dalle reliquie superstiti della medesima basilica. Una prova di tale

estensione si rinviene particolarmente in quella indica/ione esposta

da un antico scoliaste di Persio sulla corrispondenza al suo tempo

del puteale di Libonc nel portico Giulio in prossimit dell'arco

Fabiano (117); perciocch tanto la curia Giulia nella sua parte

anteriore composta dal Calcidico, che per portico si determina se-

condo la pi approvata spiegazione, quanto la basilica egualmente

denominata Giulia per la sua singolare architettura tutta aperta

nel suo d intorno a guisa di portico, potevano essere considerati

quali portici effettivi, ed anzi la basilica si trova pure dagli antichi

distinta col nome di portico. Ma poi le ultime importanti scoperte,

da me stesso promosse e dirette, hanno servito per togliere ogni

dubbio su quanto era stato da me stesso preventivamente dichia-

rato in diverse esposizioni: poich circa la met dell area occupata

dalla stessa basilica, nella sua seconda edificazione, si vede ora

scoperta, e la costruzione dei pilastri e degli archi, che formavano

le doppie cinte dei portici intorno alla nave media, si conosce ap-

partenere a quel ristauro fatto da Diocleziano dopo 1 incendio ac-

caduto sotto Carino e Numeriano (118). Tutta poi la pi probabile

architettura, con cui doveva essere stata costrutta la stessa basilica

nella seconda sua edilcazione, dimostrata unitamente a quella

delle altre fabbriche del foro nella classe III della grande opera

sugli Edifizj di Roma antica.

(117) Foeneratores ad Puteal Scribonis Licinii 'Scribonii Libonisy quod

est in porticu Julia ad Fabianum arcani consistere solcbant. Scoliaste di

Persio, nella Satira IV. r. &9.)

(118) La indicata notizia si trova in particolare dichiarala nel catalogo

viennese degli imperatori romani pubblicato dalfKccardo. in cui sotto il

titolo di Carino e Numeriano si dice: opera pubblica arscrunt , Scnatum ,

Forum, Caesaris Patrimoninm, Basiicam Juiam, et Graecostadium. Ouindi

otto il titolo (li Diocleziano e Massiminio. si registra: operar publicae fa

bricatar snnt, Srnatmn, Forum Caesaris, Basilica Julia, etc. Kd in prova di



REGIONE vili. :na

TEMPIO DI CASTORE E POLLUCE. Dal vedere chiara-

mente indicato da Dionisio in particolare che l'enunciato tempio

fu edificato ove si viddero i due giovani abbeverare i loro cavalli

nell'acqua che, sorgendo presso il tempio di Vesta, formava una

lacuna piccola ma profonda, e da Ovidio accennato avere questa

tale ristabilimento si riporta la iscrizione rinvenuta nel luogo slesso nelle

precedenti scoperte, ed esposta dal Grutcro alla pag. CLXXI. N. 7. nel se-

guente modo:

GABiNivs . vettus

PROBIANVS . V. C. PRAEF. VRB.

STATVAM . QVAE . HAS1LICAE

IYLIAE . A . SE . NOV ITER

HEPARATVE . ORN VMl'.NTO

ESSE! . AD1ECIT

In un lato della stessa lapide vi altra iscrizione frammentata, nella (piale

per leggesi la indicazione del consolato di Cornelio Anullino ed Aufidio

Frontone avvenuto sotto Settimio Severo, e perci non concordante con la

surriferita prima parte. Ma poi altre importanti iscrizioni furono rinvenute

nelle ultime scoperte, le quali furono in particolare dichiarate dal dottor

Hcnzen nel Bullettino dell'anno 1849 dell' Instituto archeologico. Ed da

farsi menzione di quella relativa al collegio imperiale di Giove Propugna-

tore, il di cui tempio stava sul Palatino come nel seguito si dimostra. Quindi

pure di qualche importanza l'accennare che ultimamente fu rinvenuto in

\\n antico sepolcro, posto vicino a Tor Pigna tara lungo la via Labicana. una

iscrizione in cui si fa menzione di L. M. Fortunato saggiatore o cambista di

moneta della basilica Giulia: j.. marci . iortwvh . nvmm\ lari . ni: . p.asiuc.a .

i\i.i\: [(rebi
1 serve a dimostrare avere nei (tortici della medesima basilica

stanzionato alcuni dei medesimi negozianti di monete, come in particolar

moilo se ne trova l'atta menzione da Ulpiano a riguardo degli usi del foro

Dujrst. A 1 /. .'}. . Nel medesimo sepolcro fu rinvenuta altra iscrizione di

un negoziante di colori, che quantunque, non sia relativa al luogo ora consi-

derato, [iure serve ad indicare come nelI'Esquilic proprie \i fosse una statua

di Planeo: o. i \i;m
|

iiuoiaiM)
j

pigmentario
|
m:i;iii\mi

|

isov ii is
|

isdem .

ad . ,-!\i\\m
|

l'i.ami. Serve; questa iscrizione a dimostrare come le Fsquilie

(ossero un.i parte distinta del colle Esquilinn. che gi si e dimostrato nella

descrizione della regione quinta essere stalo composto con diverse parti di-

stinte con proprie denomina/ioni. Delhi statua di Planeo poi non si hanno

dtic notizie.
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sorgente formato quel piccolo lago che si diceva di Giuturna 1 19j,

si viene a determinare la posizione del medesimo tempio, votato

dal dittatore Postumio ed edificato dal suo figlio, avere corrisposto

vicino al celebre tempio di Vesta, e per conseguenza nel principio

della via Nuova che aveva principio dal foro. Quindi si reputa op-

portuno 1 aggiunere soltanto per ora che, in seguito della protra-

zione della curia Giulia sino sui gradi del Comizio e della edifica-

zione della grande basilica Giulia in quasi tutta larea dello stesso

Comizio, venne tolta la diretta corrispondenza del prospetto di un

tale tempio nell'area media del foro, come aveva nei tempi pi

vetusti. Quanto poi concerne la riduzione del medesimo tempio

in vestibolo della casa di Caligola, che serve molto a contestare

la stessa situazione, si osserver nel seguito. Pertanto d uopo

accennare ancora che si trovava il tempio stesso sempre corrispon-

dere vicino alla fonte di Giuturna, presso alla quale fu primiera-

mente edificato.

TEMPIO DI VESTA CON IL SUO BOSCO. Tenendosi a

quanto chiaramente venne accennato da Dionisio sulla posizione

del celebre tempio di Vesta, stabilito da Numa nello spazio posto

tra il Campidoglio ed il Palatino, colli gi inclusi in una stessa

(119) Tavruj; lezi zr,; r.v.07.6 O^ou v.v S'kvukgtvj; :wv Oc.tL/vw; -wv.vfctx;

in 'V)'j.r, r.oY/. cr.'J-zlx . ci ri vico: tcov Atoczovcwv . iv ~i rr,; v.yoo.: zars-

c/.rJv.'SVJ r, r.'t.t: . z,~y. zJr, tv. eiw.'k . v.y. r, r.uo' k\j~m xo/vg y'j.l.vjui-rr, 7t

twv .ii'jj-j zo'j-tu'i -o'j. . v.y. ti: zoz /r..vj jov.f'o-jrr.. Dionisio. Ltb. VI.

e. 13. La prossimit del tempio di Castore e Pollare alla fonte eli Giuturna

dimostrata da Ovidio con i seguenti versi:

Fratribus Ma deis fratres de gente deorum

C'i'ca Juturnae compostiere Incus.

, Ovidio, ni Fasti L'b. /. v. 707,

In alcune iscrizioni antiche si fa menzione del luogo posto dietro al tem-

pio di Castore: e. tiulmio . e. 1,. i'ahimulo . sachaiuo . rosi' . aiium . casto-

ris 'Grider. Pag. DCL. N. 1. E cosi da altra iscrizione frammentata

Idem. Pag. MXLVII. N. ."5. Ma
piti in diverse altre iscrizioni si trova fatta

menzione della consacrazione di alcune opere a Castore e Polluce, senza

per essere per nulla relative al tempio anzidetto.
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vinta, nel mezzo dei quali stava il foro (120), non si pu a meno

di non riconoscere il luogo occupato dal medesimo tempio nella

parte dello stesso spazio che corrispondeva di pi nel mezzo dei

suddetti due colli. E siccome il bosco, che stava annesso al mede-

simo tempio, si dimostra chiaramente da Cicerone posto alle ra-

dici del Palatino verso la via Nuova (121); cos di conseguenza si

deduce essere stato il tempio medesimo collocato verso la stessa

parte del Palatino e verso pure la via Nuova che transitava sotto

tale colle, e che aveva principio dal foro Romano, ove doveva

corrispondere il luogo occupato da un tale tempio. Inoltre se si

osserva che soltanto nella valle, interposta ai suddetti colli ed in

gran parte occupata dal Velabro, potevano rivolgersi le onde del

Tevere nella inondazione accennata nei ben noti versi di Orazio,

che giunse sino al medesimo tempio di Vesta (122), si trover

non poter mai convenire la posizione di tale edilzio lungo la via

Snera, che corrispondeva ai piedi del lato orientale del Palatino,

come vuoisi stabilire da alcuni topografi; giacche non sembra pos-

sibile che il fiume avesse potuto rivolgere il suo corso in luogo s

discosto dal suo letto; mentre si conosce essere stato facile ad

inondare la valle del Velabro. ove corrispondeva la via Nuova ed

i 120) Noma; os zr,-j '.oyr\'i
'j.cuj.'j.tj tc/.; j/v loie/.: ov* i/v/r^r, twv tfr.UTptrj

zn-vj.'. y.oij'r,j i x'/rsTTCTaro -kvtwj ui'/.'j. v :m l/--:t>'J tsO t KantToXtou xc.i

~c\i llyj.y-io'j yyw.). n'j'j.r.i-rSt.i^uvjoi-j r/yt] twv /'mv svi -eo(S<j)-w. v.vX
yirrri;

uu-

yji-i '/jir.i ~r,z yoox; . sv r, v.'j-i^y.i-'j'jr.-.'/x t zo-j. I Dionisio. Lib. IL e. 66J

121 > Aam non multo ante urbem captam cxaudita vox est a luco Ve-

sta?, qui a Palatii radice in Novam viam dcvexus est. Cicerone, De Divinai.

Lib. L e a.

122 Vidimus flavum Tiberini, rctortix

Litote Etrusco violenta' undis,

Ire (Icnctuin moni minta
rcf/is

Templaque I estai .

Orazio. Lib. I. Od. 2.

La prossimit del tempio di \ est al Tevere viene anche in certo modo iti

ilicala da \ riri li > iiell"acceimare l'altro (empio di Vesta edificato da Augusto

sul Palatino a lato della sua casa \ irqilin, (iorq. I^ib. I. v. f!>K.
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il luogo appropriato al tempio di Vesta nel principio di tal via.

Vicino allo stesso luogo stava il sacello di Ajo Locuzio noto per

vetuste tradizioni (123).

REGGIA DI NUMA CONVERTITA NELL ATRIO DEL

TEMPIO DI VESTA. Vicino al medesimo tempio di Vesta, ve-

desi dichiarato principalmente da Solino, che Numa trasfer la sua

abitazione dal colle Quirinale, e ad essa si conservava ancora al

suo tempo il nome di Reggia. E tale edilizio aver corrisposto pre-

cisamente alle radici del Palatino vicino ai limiti del foro Romano,

si dichiara apertamente da Servio; cio nel luogo stesso in cui si

conosciuto esistere il tempio di Vesta. Si la stessa regia casa

che venne poscia convertita in quell'edilzio che propriamente de-

nominavasi atrio del tempio di Vesta, come si attesta nei ben noti

versi di Ovidio. E si poi un tale atrio che fu ridotto a servire

di prima abitazione delle Vestali, secondo lautorit di Plinio il

giovine e di Aulo Gellio in particolare (124). In seguito di tale

dichiarazione non pu appropriarsi allo stesso edifizio quanto si

(123) Eodem anno M. Caedicius de plebe nuntiavit tribuni*, se in JSova

via, ubi nunc sacellum est, supra aedem Yestac, voccm noctis sdentiti (indisse

rfarwrem fiumana, quae magistratibus dici iuberet , Gallos adventare

Expiandac ctiam vocis nocturnae , quae nuntia clads ante bellum gallicum

audita ncglectaque esset, mentio illata, iussutnquc templum in Nova via Ajo

Locutio fieri Ajo Locutio templum, propter caelestem eoceni exauditam

in Nova via, iussimus fieri. Livio. Lib. \ . e. 32, 50 e 52.

(124) Numa in colle primum Quirinali , deinde propter aedem Veslac in

Regia quae adhac ita appcllatur. (Solino, e. .j Quis enim ignorai , regiam

ubi Numa habtaverit in radicibus Palati) , finibusqne Romani fori esse'.''

Servio, in Virgilio, Eneid. Lib. 5 ///. v. 363..

Jlic loeus e.riguus, qui sustinet atrio \ estae

Tune erat intonsi regia magna Numae.

Ovidio, Fasti. Lib. VI. v. 263.

.\a>n virgines , quum ri morbi Atrio \ estae eoguntur excedere , matronarum

curar custodiaeque mandaniur. Plinio. Lib. I //. Epist. 19.y
:

Virgo autem Ve

stalis stinul est rupia atqnc ni titriiint \ estae dedueia et pontifcibiis tradita est.

Gellio. Lib. I e. 1 "2.
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accenna da Servio sulla convenienza di adunare in esso il senato;

perch, albergandovi le Vestali, non potevano aver luogo, per gii

slessi motivi accennati da tale scrittore, le indicate adunanze; e

d'altronde non poteva neppure essere situato molto distante dal

tempio di Vesta 125). Quindi che una tale notizia si deve ap-

propriare a quella aggiunta di abitazione che fu concessa alle Ve-

stali da Augusto, allorch venne creato pontefice massimo, e che

fu separata da quella casa regia ch'era propria del re dei sacrifizi.

Ne poi per le stesse dichiarazioni deve confondersi la stessa reggia

di Numa, convertita in prima abitazione delle Vestali, con quel-

1 edilzio distinto pure comunemente con il nome di Reggia che

stava nel principio della via Sacra; perch essa serviva precisa-

mente di abitazione al pontefice massimo, ed aveva una sala co-

stituita a guisa di basilica che denominavasi Opimia dalle spoglie

opime che in essa conservavansi, come fu ampiamente dimostrato

nella citata Esposizione storica e topografica riferita nella classe I1J

dell opera sugli Edfizj di Roma antica.

PROTRAZIONE DELLA CASA DI CALIGOLA SINO AL

LORO. RIDUZIONE DELLA MEDESIMA FABBRICA AD ISO

DI CURIA DENOMINATA POMPIUANA E COMUNICAZIONE

TRA IL PALATINO ED IL CAMPIDOGLIO COL PONTE DET-

TO DI CALIGOLA. L'enunciato titolo, offrendo tre opere tra Ioro

distinte, si prender pure distintamente a descrivere in tre parti

quantunque fossero quelle opere insieme collegate. Rispetto alla

i!2o l.nde templuit \ estae non fini augurio consecrutuin , ne tlluc eon-

rcnirit Setiatus: uhi erant nrgiux. +\ant lane
fui'

rut regia jSuinae Poiupiln.

Ad utrium unti ni \ estne eonreniebatur quoti a tempio remotum fuerat. Sil-

eni, in Virgilio, Encid. Lib. \ II. e. ioli. Diverse iscrizioni in onore delle

\ crimini Vestali furono rinvenute nell'unno l'ioG alle radici del Palatino in

corrispondenza della parte posteriore delia chiesa di s. Maria Liberatrice,

le quali furono principalmente raccolte dal (irider alle pajj. CCCIX. CCCX
< CCCXI. K dal contenuto ili esse si deduce che non erano altrimenti sepol

rati . ionie lii creduto, ma pi propriamente onorarie e poste o\e slava

li Ini H cava.
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prima parte da osservare che una delle pi importanti varia-

zioni, che si siano fatte, bench temporanee, si deve considerare

quella accaduta sotto l'imperatore Caligola, allorch volle pro-

trarre la sua casa, che aveva eretta con molta magnificenza sulla

parte del Palatino, che dominava il foro Romano, sino nell'adia-

cenza del foro medesimo e far servire di vestibolo il tempio di

Castore e Polluce, come venne chiaramente indicato da Svetonio

e da Dione in particolare (126). Perciocch sussiste tuttora una

grandissima reliquia di mura di opera laterizia ai piedi del Pala-

tino, che, tanto per la sua struttura, quanto per essere collegata

colle altre reliquie di fabbriche sussistenti sul colle, pu appro-

priarsi con moltissima probabilit alla suddetta protrazione di casa,

la quale, per essere stata rivolta a servire ad alcuni usi del foro

stesso dopo la morte di Caligola, pot conservarsi quasi nella sua

integrit, come nel seguito si dimostrer. Considerando pertanto

quanto venne dai suddetti scrittori indicato su tale opera, da

osservare che Caligola dovette primieramente far eseguire una

grande fabbrica in vicinanza del foro innalzandola sino al piano

superiore del Palatino affine di potervi praticare in essa le scale

necessarie per comunicare dalla detta parte supcriore del colle alla

inferiore del foro in prossimit del tempio di Castore e Polluce.

Ed assai bene la detta reliquia si conosce aver potuto adempire a

tale condizione; perch vedesi tuttora innalzarsi a molta altezza

e conservare tracce di scale; mentre poi veniva a corrispondere

assai da vicino al luogo determinato avere occupato il tempio di

Castore e Polluce. Ed allineile il medesimo tempio avesse potuto

(l'iti) Parimi Palatit ud Forum usque pronwvit, atquc aede Cantori* ci

Polucis in cestibulum transfigurata, consistcns tacite inter fratres Dcos me-

dius, se adorandum adeuntibus cxliibcbat : et quidam eunt Latiacm Jovein con-

salutaverunt. (Scetonio, in Calie/ola. e. "22. Tri. ri w/.o-joeto-j t -j re, yo

~r,
'

'oyj.y.iv. <yj i'/.~ iuyj . ot ui'jo'j tv ya/uKTv icjSo'j Si' OtoO ; 70 Ila-

/'j-i'rj c7Trjirl au.7 rj. ''j-.MZ v.v -u/woo; ~o\i; Aw/.oO'.ov: '' '>?
'/-

*'
-'Vj'-'j i/r,.

Dione. Lib. IJX. e. 28 e l.ih. IX. r. fi.
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ad un tempo servire tanto di vestibolo alla sfessa protrazione di

casa quanto di luogo di trattenimento per il medesimo imperatore

tra i simulacri delle due divinit in esso venerate, di necessit

supporre avere la detta protrazione di fabbrica corrisposto in un

lato del tempio medesimo; giacch in tal modo solo si potevano

adempiere le due condizioni accennate. Rispetto alla seconda parte

delle opere, comprese nell enunciato titolo da osservare, che la

indicata protrazione di fabbrica si dovette portare evidentemente

ad occupare 1 area che era rimasta o libera o contenente fabbri-

che di non molto interessamento dopo la distruzione della vetusta

curia Ostilia e della basilica Porcia che stava ad essa congiunta,

accaduta nel tempo della tumultuosa celebrazione dei funerali di

Clodio. come si spesso accennato; perciocch gi si dimostrato

essere stati tali edifizj collocati nel luogo medesimo. Siccome dopo

la morte di Caligola venne restituito al proprio uso quanto era

stato da lui scomposto; e siccome la medesima protrazione pre-

sentava una fabbrica validamente costrutta con grossissime pareti;

cos da credere che essa abbia offerto mezzo di ristabilirvi una

sala ad uso di curia in supplemento alla Giulia trasferita pi verso

il foro sino sui gradi del Comizio. Siffatta curia doveva occupare

la parte media della suddetta fabbrica, ove in fatti si conosce

avervi potuto corrispondere una sala di molta ampiezza; e si do-

vette negli ultimi tempi dell impero la medesima particolare curia

distinguersi col nome di Pompiliana evidentemente in riguardo

alla sua molta prossimit allatrio Regio che aveva primieramente

servito di reggia a Ninna Pompilio. Si particolarmente da Flavio

Vopisco, tanto nella vita di Aureliano quanto in quella di Tacito,

che si trova fatta menzione della curia colf indicato nome, e di-

mostrato essersi in essa congregato il senato al tempo dei mede-

simi due imperatori \"2~ . Sulla terza parte delle opere, comprese

<127> Quinti die tritio )irins Frhr. svnatus (uiiphusunus in ( iiriam Pom-

l>ili<tnam cmirvnitsrf , Ainel/us (onhtnui.< cmisttl dixit, Refcrimus ad vos P. ( .
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nell'enunciato titolo, si rende primieramente necessario di osser-

vare che Svetonio, facendo menzione del ponte che lece costruire

Caligola per congiungere il Palatino al Campidoglio, indicava avere

tale opera avuto principio da sopra il luogo in cui stava il tempio

del divo Augusto (128). Una tale notizia si volle spiegare aver de-

notato essersi fatto passare il detto ponte al di sopra del tempio

di Augusto, come se non fosse bastantemente dichiarato da varj

documenti, che di seguito si prendono a considerare, essere stato

il tempio medesimo eretto sull'alto del colle Palatino, e se si fosse

esso potuto far soprastare da altra anche pi superiore opera; e

come se, avendo lo stesso Caligola portato a termine e dedicato

il medesimo tempio in circa nell epoca stessa in cui imprese a

costruire tale ponte, lo avesse poi potuto assoggettare a tanto di-

spregio; ed inoltre come se, per 1 architettura propria dei tempj

antichi, si fosse potuto il medesimo tempio, anche supponendolo

posto in luogo poco elevato, ridurre a sostenere un ponte senza

grandemente scomporlo. Tutte le indicate circostanze non possono

servire di base ad alcuna opinione valevole, mentre, tenendosi

air indicata interpetrazione, si trova convenire non solamente la

ragionevolezza di avere servito di accesso al ponte anzidetto l'area

posta avanti al tempio di Augusto edificato sulla sommit del Pa-

latino, ma pure la convenienza di rispettare il medesimo sontuoso

tempio che lo stesso imperatore aveva dedicato. Dalla medesima

area superiore doveva primieramente la comunicazione medesima

essere protratta al di sopra di quella parte di fabbrica continuata

litcrns exercitus felicissimi. {'Vopisco, in Aureliano, e. -il. Die septimo Cai.

Octob. quum in Curiam Pompilianam ordo amplissimus consedissct , Velius

Cornificius Gordianus consul dixit, Referimus ad vos P. C. qiiod saepe riddi

mus. [Idem, tn Tacilo, e. .5.

(128) Doncc cxoratns, ut refcrvbat, ti in conturbernium nitro invitalus,

super templum Divi Augusti ponte transmisso, Palatium Captoliumque con

tunxit. Max, quo proprior esset, in area Capitolina nome domiti fundamrntii

iccit. Scetomo, in (nliqola. e. 22.
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sino ali adiacenza del foro dal medesimo Caligola, che si poc'anzi

presa a descrivere. Quindi rivolgendosi nella parte della fabbrica

stessa, che corrispondeva verso il foro e che si vede tuttora forti-

ficata da grossi speroni di mura, doveva passare sopra il lato occi-

dentale della basilica Giulia che occupava gran parte dello spazio

interposto ai due colli. Ed anzi la stessa comunicazione, che si

conosce essere stata praticata sopra di essa, offre altro documento

per comprovare la collocazione per la sua lunghezza a traverso del

medesimo spazio intermedio. E siccome la stessa basilica era di-

sposta a due piani; cos ben potevasi praticare in tutto il suo giro

esterno un facile mezzo per passare sul lato che corrispondeva pre-

cisamente sopra larea del foro, come vedesi attestato da Svetonio.

E ben poteva in tal modo trattenersi lo stesso imperatore per

diversi giorni a gettare monete alla plebe, come si aggiunge dal

medesimo scrittore. Quindi si reputa opportuno di accennare in

conferma della esposta opinione che particolarmente da Giuseppe

Flavio, narrando il medesimo avvenimento, si osservava che molto

elevata era la stessa basilica e che corrispondeva precisamente per

una parte nel foro (129).

STATUA EQUESTRE DI DOMIZIANO. Rivolgendoci alla

parte dell area interna del foro, prima di passare a considerare gli

altri edilizj estranei, si presenta primieramente un importante do-

cumento, per convalidare la indicata disposizione di tutte le fabbri-

che situate intorno al foro medesimo nellepoca imperiale, in quanto

venne esposto da Stazio sulla grande statua equestre di Domiziano

che stava eretta nel mezzo del foro; poich da tale descrizione si

conosce che essa, essendo collocata colla fronte verso il Palatino e

i129i Quin et nummo* non mediocris summae e fastigio basiticele Juliae

per uliquol dirs spaisi! ut //Illuni. Svetonio, in Caligola, e. M. K-W
y/.p g;

-'i K'/-'T'<j/(v; 7-'ovr7 v'j-j. Zj''.v.; -jr.-.y xr,: S-j'/v.zmz ir.L-it.'yj-.-j'j.; i>~.'j ~'/j YuIvj

-y.r.j
~ r

ji)'/y>.:_ zai'jo; ve.', -jt.i'j -. r,; yj.rnvn,- LttuSvov vji. 3 cm'>> /'-'>':
irj zki

cyjoio'j yrjCi'j-'/.
'n'j. rj'.i~.-.vrj~. rJ. uf.'j.i vm-v. /ijv.tr,:. y/j/ o n'i r r-,o; ti;

-r,j
-/or.v.j

.i-jjj. (ntsrppc Flavio, Antieh. (inaline. I.ib. A/A. r. I . . 11.
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la parte posteriore verso il Campidoglio, aveva da un lato la basi-

lica Giulia, e dall altro quella di Paolo, di dietro il tempio del suo

padre Vespasiano con quello della Concordia e d avanti il tempio

di Cerere con gli ediflzj del Palatino sovrastanti al tempio di Vesta

ed a quello di Castore e Polluce, come fu dimostrato in tutte le

precedenti parziali descrizioni (130).

(130) La importanza della indicata descrizione di Stazio si scorge pri-

mieramente dalla notizia che in essa esibita sulla collocazione di detta

statua equestre di Domiziano nel mezzo del foro, come dichiarato dai se-

guenti versi:

Quae supcrimposito moles geminata colosso

Stat Latium compieva forum?

Neil* indicato luogo infatti si conservava memoria del lago Curzio, cio di

quella voragine che si apr nell'anno 393 di Roma, e che port il ben nolo

sagrifizio di M. Curzio cavaliere romano, secondo la pi approvata tradizione,

come circa a met della suddetta descrizione si dimostra :

Ipse loci custos, cuius sacrata vorago

Famosusque lacus nomen memorabile servai.

Indicandosi quindi essere stata rivolta la stessa effigie al tempio del divo

Cesare, con molta precisione si trova corrispondere a quanto venne deter-

minato per la collocazione del medesimo insigne tempietto, avanti al quale

stavano i Rostri giulj, che erano collocati di prospetto agli altri Rostri pr

prj del foro:

Primus iter nostris ostendit in aethera Divis.

E si dal medesimo piccolo tempio che soltanto si poteva vedere ad un

tempo lutto lo spazio del foro ed i simulacri di Giove, Giunone e Minerva

che stavano nel grande tempio di Giove capitolino, come gi fu dimostrato

coll'autorit di Ovidio. La stessa statua, stando nella indicata parte media

del foro con la fronte rivolta verso il Palatino, aveva da un lato la basilica

Giulia e dall'altro la maggiore basilica di Paolo:

Ai laterum passus hinc Julia teda tuentur,

Illinc belligeri sublimis regia. Paui.

Perciocch precisamente tutte le pi autorevoli notizie hanno portato di sta-

bilire nel suo lato destro la grande basilica Giulia, e nel sinistro quella

eretta di nuovo con magnificentissima struttura da Paolo. Si dimostra di se

guito dal poeta che dietro alla medesima statua corrispondeva tanto il tempio

contenente l'effigie del padre di Domiziano, quanto quello della Concordi.! :

Terga patir, bandoque videi Concordia vultu.
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COLONNA DI FOCA. Altro monumento, proprio della stessa

parte media del foro, si rinviene in quella colonna statuaria che

fu innalzata in onore dell'imperatore Foca da Smaragdo esarco

d'Italia nel quinto suo consolato corrispondente all'anno dell'era

cristiana 608; poich, quantunque appartenga ai tempi posteriori

In conseguenza di s chiara indicazione si trova effettivamente corrispondere

nella disposizione stabilita nella parte posteriore di tale statua ed ai piedi

del Campidoglio il tempio di Vespasiano, padre di Domiziano, e quello della

Concordia eretto da Camillo. Ed avanti ai medesimi edifizj corrispondeva

l'altro suggesto del foro distinto con il nome di Rostri e riconosciuto sus-

sistere su quella reliquia di crepidine scoperta a lato delParco di Settimio

Severo, nel qual luogo tale suggesto si trovava precisamente collocato di

fronte ai Rostri giulj ,
come si dimostra dagli antichi scrittori. Dai seguenti

versi si trovano dichiarati i tempj che s'innalzarono sul Palatino con son-

tuosa architettura dopo l'incendio di Nerone, ed il tempio di Vesta che

corrispondeva sotto di essi:

Tempia supcrfulges, et prospettare videris,

An nova contemptis surgant Pallatia flammis

Pulchrius; an tacita vigiet face Troicus ignis,

Atque exploratas iam laudet Vesta ministras.

La corrispondenza del tempio di Castore e Polluce vicino al suddetto di Ve-

sta si dimostra pure chiaramente dicendo:

Et pavet aspicicns Lcdaeus ab aede propinqua

Cyllarus: liic domini nunquum mutabit habenas;

Perpctuus frenis, atque uni servici astro.

In fine la vicinanza del celebre cavallo operato da Lisippo che stava nel foro

di Cesare, collocato nella parte opposta dei sudetti editizj , pure venne indi-

cata con i seguenti altri versi:

Cedat equus, Latiae qui contra tempia Dioncs,

Caesarei stat sede fori, quem tradere cs ausus

Peliaco, Lisyppe, duci, inox Caesareis ora

Aurata cervice tulit.

Tale adunque la disposizione clic si creduta opportuna di determinare

per convenire non solamente con quelle condizioni, che soglionsi pi comu-

nemente prendere in considerazione, ina pure con tutte le altre che si pos-

sono dedurre dai pi autorevoli documenti scritti concordati con le preziose

reliquie superstiti dei monumenti che esistono nel luogo pi rinomato di

ili Roma che si preso a dichiarare.
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da quelli ora considerati, serve per sempre a contestare la vera

corrispondenza del loro Romano nellarea determinata, ed a to-

gliere ogni questione sulla sua pertinenza che fu promossa prima

della scoperta fatta ncll anno 1813. La iscrizione, che si legge sul

suo piedestallo, espressa nel seguente modo:

optlMO . CLEMEISTISSj'mo . piissimoQxv.

principi . domino . n. Focae . imperatori

PERPETVO . A. DO. CORONATO . TRIYMPHATOKI

SEMPER . AVGVSTO

SMARAGDVS . EX . PRAEPOS . SACRI . PALA III

AC . PATRICIVS . ET . EXARCHVS . ITALIA E

DEVOTVS . E1VS . CLEMENTIAE

PRO . INNVMERABILIBVS . PIETATIS . EIVS

RENEFICIIS . ET . PRO . quETE

PROCVRATA . ITAL. AC . CONSERTO . LIBERIATE

hanc . STatuam . maiestaris . eivs

avri . splendo? e . fidgemEM . hvic

svblimi . coLvmNoe . ad . perennem

IPSIVS . GLORIAM . IMPOSVIT . AC . DEDICAMI

DIE . PRIMA . MENSIS . AVGVSTI . INDICT. VND

PC. PIETATIS . EIVS . ANNO . QVINTO

Ai piedi di questa colonna, verso occidente, tre altri piedistalli di

costruzione laterizia, furono rinvenuti, che dovevano sostenere al-

tre colonne onorarie, delle quali rimangono ancora alcuni grandi

rocchi che giacciono spezzati e scomposti sul suolo.

VIA NUOVA. Prendendo a considerare la parte della re-

gione, che si stendeva nel lato occidentale del l'oro verso il Velahro.

e necessario primieramente indicare che, dividendosi il luogo in

tal modo denominato, secondo 1 autorit di Vairone, in due parti,

luna detto Velahro maggiore e l'altra Velahro minore, soltanto

quest'ultima poteva essere compresa nella regione ottava, mentre

1 altra stava nella decima. Ouindi necessario far conoscere che dal
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foro Romano si comunicava verso tal parte della regione tanto con

il mezzo dellenunciata via Nuova, quanto con i vici Tusco e Jugario

che di seguito si descrivono. La via Nuova si stendeva lungo il lato

settentrionale del Palatino dal luogo in vicinanza del foro, in cui

esisteva il tempio di Vesta, sino al circo Massimo; ed in tale situa-

zione, seguendo la diversa elevazione delle radici del colle, veniva

ad avere una parte pi elevata verso il luogo ove esisteva la comu-

nicazione collo stesso colle. Distinguevasi perci la stessa via, come

la via Sacra, in Nuova summa via ed in Nuova infima via. Questa

ultima parte corrispondeva verso il foro, ove da vicino stava il

tempio di Vesta col sacello di Ajo Locuzio, e la parte pi elevata

corrispondeva in vicinanza della salita che metteva alla porta Vlu-

gonia, ove stava la casa di Tarquinio Prisco, come si dichiara con

autorevoli documenti contro 1 opinione di coloro clic credono es-

sere stata tale porta nel lato orientale del Palatino 131 .

(131) Sic ab eadem origine novitas et novieius et navali* in agio, et sub

novis dieta pars in faro aedifciorum, quoti vocabulum ci pervelustum, ut JS'o-

vae ciac, quae via iam dui vetus. (Garrone, De Ling. Lat. Lib. ) L e. 59.

Il Muller, supplendo alle mancanze rinvenute nel testo di Festo sull'autorit

in particolare di Varrone, suppose essersi letto alla spiegazione: Nova via

structa esse dicitur regnante Ser. Tullio eum ex Velcibro olim in ripam ibi

esccnderetur infra eum locum, ubi re.v Avennus in Avelia no monte situs

esse fertur. Quindi da Varrone e da Aulo Gellio si riferisce sullo stesso og-

getto: Quoius vestigia, quod va, qua tuia vehebautur, etiam mine dicitur Vela

bruni, et, unile escendebunt, ad infunami jSovam viani loeus sacellum ) elabrum.

Varrone, De Ling. Lat. Lib. V. e. 13. S:'d praetcr liane causam M. Varr

in libris Divinarum aliam esse tradii istius nomini* rationem: nani sieut Atus,

inquit, Deus apjxllatus, araqur ci statala est, quae est in infima iSova via,

quod eo in loco dictnitus vox edita e rat -Aido Gellio. -ib. W I. e. 17.

horle revertebar festis \(stalibus illae

Qua nova Romano nunc via tunctu /oro est.

/lue pede mutronam vidi deseenderc nudo:

Obstupui, tacitus sustmuique graduili.

Ovidio, Fast,. Ld>. VI. v. :\9.

Per dimostrare la sussistenza Iella parie pi elevala della stessa via Nuova

serve di documento la seguente notizia: Tarquinius Priseus ad Mugnniam
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VICO TUSCO. Nel mezzo dell'indicata parte della regione,

che corrispondeva verso il Velabro, esisteva il tanto rinomato vico

Tusco, il quale, protraendosi per lo stesso Velabro ed il foro Boa-

rio, si diriggeva verso il circo Massimo e l'Aventino, ove stava il

clivo Publicio, come dichiarato da Livio. In questo vico abita-

vano pescatori, pomarj, cacciatori, unguentarj, e gente di mala

fede, ed inoltre vi stavano lavoratori di lana, come si trovano in-

dicati nei versi di Orazio e di Marziale specialmente (132). Acrone,

commentando i detti versi di Orazio, dimostrava essersi tale vico

distinto pure col nome Turario, forse dai venditori di profumi,

che ivi stavano, o per altra pi vile derivazione. Nello stesso vico

Tusco. esisteva poi in vista del foro la statua di Vertunno divinit

portam supra summam Novara vicini. Solino Polyst. e. \.) Per far conoscere

poi coiiic il Velabro si dividesse in maggiore e minore d'uopo esporre

quanto venne da Varrone riferito in seguito della suddetta notizia: ab his

pahis fnit in minore Velabro, a quo, quocl ibi vehebantur lintribus Velabruni.

ut illud maiiis de quo supra dietum est. [he. cit. e. 1o6.

(132) In foro pompa constitit , et per manus reste data, Yirgines sonum

roris pulsu pedum modulantes incesserunt. Inde vico Tusco, \ elabroque per

Boarium forum in clivum Publieium; ete. 'Livio. Lib. XXVII. e. 37. Quindi

da Orazio si accenna la stessa circostanza con i seguenti versi:

Hic simul aecepit patrimoni mille talenta

llicit, piscator liti, pomarius, auceps,

Unguentarius, oc T>isei turba impia nei.

Cum seurris farior, cum Velabro omne macellimi

Mane domimi rniianl.

Orazio. Lib. IL Satir. 3. i. 229v
'

V. cos'i da Marziale:

Nee nisi, prima relit de Disco serica vico.

Marziale. Lib. XI. Epigr. 21. r. 11.'

Tliusri ideo, quia mine vieus Tliurarius dieitur. lui in seguito: Turbinii ini

piani aut negotiatores accipimus, aut lenones, sed melius lenones intelligimus

qui. inliumanissimi sunt Deinde quod in vico Tliurario ante meretrice*

jirostabant, namen vico dederat. [Acrone, in Orazio, Satir. Lib. IL v. 3.

Ab eis dictus, Vieus Tuscus , et ideo ibi Vortumnum stare, quod is Deus

Etruriae prineeps. Varrone. I.ib. V. e. 46. Quindi in vista del foro questa
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etnisca, ed ivi vicino venne eretta nel seguito la basilica fabbricala

da Tiberio Sempronio e chiamata Sempronia dal nome di lui, come

si conosce da Livio 132 . E siccome in seguito del ritrovamento

del piedistallo, con la iscrizione relativa a Yertunno, che accadde

nel decimosesto secolo in vicinanza della chiesa di s. Teodoro, si

venne a conoscere il luogo in cui esisteva la detta immagine eh era

venerata nel vico stesso; cos resta pure contestata la sua posizione

precisamente nella parte media dell'indicata valle 133;.

statua di Vertunno. Properzio la dimostra coi seguenti versi, quantunque

stasse situata nel vico suddetto:

Tuscus ego et Tuscis orior, nec pocntet inter

Praelia Volsinos deseruisse facon.

Marc me turba juvat, nec tempio laetov eburno;

Romanum satis est posse ridere Forum.

^Properzio. Lib. IV. Eleg. '2.

Da Cicerone si vede indicato essersi trovata tale statua lungo la via che mei

leva al circo Massimo: qus a signo Vortumni in circuiti Maximum venit, quin

unoquoque gradii de avaritia tua commoncrctur ? Quindi da Asconio. com-

mentando le stesse parole di Cicerone, se ne conosce il luogo pi preciso nel

dire: Signum Vertutimi in ultimo vico Thurario est sub basilicae angolo fli

ctentibus se ad postremam dexteram partem. Asconio, nei commenti della.

Graz. II, contro Verre. Lib. I. e 59. E importante poi. bench sia relatna

a memorie pi vetuste di quelle ora considerale, d'indicare che da Dionisio,

nel contestare come il vico Tosco dal l'oro Romano metteva al circo Mas-

simo, ne determina la sua estensione di circa quattro stadi: perch serve di

chiaro documento per dimostrare essere stato il foro non mai posto nella

valle tra il Palatino e la rupe Tarpea. come fu credulo: giacchi' vi sarebbe

occorso solo brevissimo (ratto tra lo stesso l'oro ed il circo anzidetto: Or.

loi/.iJ f, ''j'yji r, y't'j-j.j ~r,; r.o/.-'jt;. yjy. ay.i'/.; eu.z/j.yj v.y~'j.<7y.vjc(Ari^y.t, tov ui

rx'-ii tv te lly.'/y.vTo
-
j v.'A toO K'/rtT&wiw. -ittu.oii u.vJ.iixy. i/'czuvusvov ttv.

i'ji; v.'j/w'j. 'j~- y.'j. 'Ji/tjiz l'j.O'j Tvcv/;v&j'./ c'wnz utz'j
'

l'&ji/y.tijv v.u.i.z~j.i //'/ ~r i

-i/waoj ji.'j.i -.v-'j-j. r, .-.;'/): v. 'jcjo: y.- re; :.'.'".: ir. rov ukyx'J i~~'j'jr,o'j.ryj.

Dionisio. Lib. 1 . C. '{(>.

(133 La indicala importante notizia si lro\a esposta dal (iriitero nel

riferire la seguente iscrizioni 1

: \ihh\m\\> ii mcohinv - dhkihum m mwi

mun. Rumar husis marni, piaqrandis i/[<>su
anno |5i9 ni nei lusro nitri

riilunnias trmjili Julii nulrinifiit
Tlundmi ri sfinndus palritn mnmris hnrfnsqiii
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VICO JUGARIO. Nella parte della stessa valle, che corri-

spondeva sotto al Campidoglio, stava l'altro vico detto Jugario, se-

condo Paolo compendiatore di Festo, da un'ara di Giunone Juga:

e tale vico, costeggiando il detto colle, dal foro andava sino alla

porta Carmentale fi 34). Stavano in questo slesso vico gli altari di

Ope e Cerere; ed il tempio detto di Ope e di Saturno si pone pure

nel vico stesso per quanto si deduce dalle notizie registrate nell'au-

lico calendario Amiternino ed anche da Cicerone (135). Nel vico

Jugario stava inoltre l'area detta Equimelio, la quale era stata

formata nel luogo che occupava la casa di Spurio Melio distrutta

dopo la sua morte. Livio, nell indicare che i censori T. Quinzio

Consolationis. Grufer. Pag. XCVI. N. 3.J Altre iscrizioni relative al me-

desimo vico, ohe si riferiscono ad alcuni negozianti in esso stabiliti, si pren-

dono a considerare nel seguito parlando dei magazzeni Agrippiani. che pure

dovevano essere collocati nello stesso vico.

(134) Jugarius Vicus dcitur Rornae quia ibi f'uerat ara Junonis Jugae,

quam putabant matrimonia jungere. (Paolo, in Fcsto, in Jugario Vico.) La

stessa derivazione si trova confermata con quest'altro documento: Jugi Ju-

noni a qua vicus Jugarius. Ara ibi sita est. (Piacili. Mai, Class, auctor.

Tom. III. p. 476J La sua posizione al di sotto dell'Arce capitolina dichia-

rata da Livio con questa notizia: Saxum ingens, sire imbribus, sire mota

terrae leniore quam ut alioqui sentiretur, labefactatum in ricum Jugarium ex

Capitolio procidit et multos oppressa. (Livio. Lib. XXXV. e. 21J Quindi

per dimostrare che tale vico comunicava colla porta Carmentale si riporta

quest'altro passo di Livio: Ab aede Apolinis boves foeminae abac duae porta

Carmentali in urbem ductae ^1 porta Jugario Vico in forum venere.

Livio. Lib. XXVII. e. 37vi

(135) FERIAE ARAE OPIS ET CERER1S IN VICO IVGARIO CONSTI! \ TAF. SVM. (Ca-

tene. Capran. August. feriae ovon no: arae cereri matri et opi avgvstae ex

VOTO SVSCEPTO CONSTITVTAE SV NT CRITICO V LONG. COS. Caled. Alititi 1'. August.

satvrno AD forvm ohi ad forvm. (Calend. Amiter. Dccembcr. Cicerone poi

a riguardo di questo tempio scriveva: Pecunia utinam ad Opis maneret !

(ritenta dia quidem, sed liis temporibus, quoniam iis, quorum est non rei!

ditur, necessaria. Cicerone. Filippica I. e. 7. Qu> maxima te acre ul/cnn ad

ufdcm Opis liberasti: qui per easdem tabulas innumerabilem pecumam ihs

*ipar isti : ad qui in e donni Caesnris Inni multa ih lata snnt. ( tenone. Filip-

pica 11. e. 1 i.
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Flaminiuu e M. Claudio Martello commisero a rifare alcune costru-

zioni al di sopra dell' Equimelio in Campidoglio, dimostrava chia-

ramente essere stata tale area situata al di sotto del detto monte,

e nel luogo ora occupato dalla piazza della Consolazione 136). Ivi

ancora rimangono alcuni avanzi di tali sostruzioni, le quali si ve-

dono formate con grosse pietre tagliate; e dovevano esse servire

per reggere le fabbriche innalzate sulla parte superiore del colle.

Un ragguardevole frammento delle lapidi capitoline, esistente nella

Tav. I, e da noi esposto al N. XIII, quantunque non vi rimanga

alcun titolo scritto, pure dal vedersi in esso disegnata una grande

area con un ara nel mezzo, si pu credere con molta probabilit

che abbia appartenuto ali indicato Equimelio; e le case, che sono

pure in esso tracciate, dovevano corrispondere a quelle che stavano

verso il vico Tusco. Cos con questo documento, per la prima volta

riconosciuto, pu determinarsi con maggiore probabilit la forma

tanto degl indicati vici, quanto delle fabbriche situate nella parte

della regione ora considerata.

FORO BOARIO. Il vico Tusco in particolare metteva dal

foro Romano all'enunciato foro Boario passando per il Velabro,

come gi si indicato, collautorit di Livio, descrivendo lo stesso

vico. E la sua vera posizione, corrispondente avanti la chiesa di

s. Giorgio in Velabro. dichiarata dalle ultime parole che si leg-

gono nella iscrizione del piccolo arco innalzato dagli argentari e

negozianti boari di tal luogo che esiste a lato della slessa chiesa

e che di seguito si prende a descrivere. Secondo la
pi approvata

opinione fu dato un tal nome dai bovi che in esso si vendevano;

ed in memoria di tale mercato, come ancora del modo con cui si

fece il solco da Romolo intorno la sua citt che ebbe principio da

( 1 ,'{ti Dnimtm ili tiiih ut monumento arni vssrt opjirvssav nefartav spei

dirai ('Stempio jussit , ni Aerpamelntni appi latmn est. Urlo. I.ib. /t . e. Hi.

( nisori's Romae J\ Quintili* I lami in min vi AI. (laudnis A/arcvIlus Svitatimi

perirai runt siihstniilioiii in super Aeipu invi uni in i
apitnlio

loearvrunt. Urlo. Lib. XXXYIII. e. 28.
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lai luogo, si conservava nel mezzo della sua area un bue di bronzo

di Egina (137). Siccome le tradizioni pi favolose e straordinarie

si sogliono seguire nei tempi in cui cessa il raziocinio; cos dopo la

distruzione dell incivilimento romano, si volle attribuire
all'origine

del medesimo foro Boario quanto si narrava sulla favolosa vittoria

riportata da Ercole su quel Caco che si credeva avere tenuto sog-

giorno nel luogo stesso ed essere stato derubatore degli armenti di

coloro che primieramente abitarono sul Palatino. Quindi dall' indi-

cata memoria sui buoi, che dettero il nome al foro Boario e dai

monumenti di Ercole che in esso conservavansi, da credere che si

desse il nome di atrio di Caco allo stesso foro nei medesimi tempi

di universale decadenza, come si trova registrato nei surriferiti

cataloghi scritti in quella stessa epoca; giacche non si trova in essi

annoverato il foro Boario in questa regione, che doveva essere com-

preso, mentre poi vedesi registrato nella loro recapitolazione (138).

(137) Per la origine del nome dato al foro Boario si veda Varrone (De,

Ling. Lai. Lib. V. e. 146/ e Paolo fin Festa, Boarium forum.; Quindi per il

bue di bronzo, che stava nel mezzo, si veda Tacito
(
Annali. Lib. XII. e. 24/

e Plinio (Nat. Hist. Lib. XXXIV. e. o.J E meglio dai seguenti versi di Ovi-

dio, che servono a determinare la estensione del foro ai ponti del Tevere,

quale forse ebbe nei pi vetusti tempi; e tale corrispondenza vedesi conte-

stata quando pure si voglia sostituire il vocabolo Montibus a Pontibus, che

leggesi nei comuni testi: perch i monti erano incirca ad eguale distanza

dai ponti dall'area che si pu determinare avere occupato il foro:

Pontibus et magno iuncta est celeberrima circo

Arca, quae posito de boi yc nomai liabet.

(Oddio, Fasti. Lib. VI. r. li.)

(138,) Se atrium Caci e non antrum Caci deve credersi essere registrato

nei surriferiti cataloghi dei regionari, come vuoisi correggere, e se in vece

di quem locum dicunt, si deve credere essere giusta la comune lezione che

si legge nella seguente notizia attribuita ad Etico creduto autore della Co-

smografia, nella (piale a riguardo del Tevere e dei suoi ponti si dice: post

/tenui) libi unus rffectus per pontem Lepidi, qui nane abusive a plebe Lupi

deus dicitur, iuxta forum Boarium quem Cacum dicunt, transicns adunatur:

si dovr cosi effettivamente credere che dopo la decadenza dell'impero ro-

mano sia sfato attribuito al foro Boario il nome atrio di Caro. Come atrio
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E per la stessa poca conoscenza della vera origine del medesimo

foro si diede ad esso il nome di foro del Toro, credendo un toro

il suddetto bue di bronzo, come si contesta principalmente con
gli

atti del martirio di s. Bibiana.

ARCO DI SETTIMIO SEVERO NEI. FORO BOARIO. A

lato della chiesa di s. Giorgio in Yelabro ed evidentemente a capo

di una via che metteva nel foro Boario dalla parte del vico Jugario.

esiste l'enunciato piccolo arco eretto in onore di Settimio Severo,

dei due suoi
figli Antonino e Geta, e della sua moglie Giulia Pia.

dagli argentarj e dai negozianti boari che in esso commerciavano,

come lo dimostra la seguente iscrizione che tuttora si legge sulla

sua fronte: imp. caes. l. septimio . severo . pio . pertinaci . avg.

ARABIC. ADIABEMC. PARTHIC. MAX. FORTISSIMO . FELICISSIMO
jj

PON'TIF.

MAX. TRIB. POTEST. XII. IMP. XI. COS. III. PATRI . PATRIAE . ET
jj

IMP.

CAES. M. AVRELIO . ANTONINO . PIO . FELICI . AVG. TRIB. POTEST. MI.

COS. III. P. P. PROCOS. FORTISSIMO . FELICISSIMOQVE . PRINCIPI . ET
jj

IV-

LIAE . AVG. MATRI . AVG. N. ET . CASTRORVM . ET . SENATVS . ET . PA-

TRIAE . ET . IMP. CAES. M. AVRELII . ANTONINI . PII . FELICIS . AVG.
}|

PARTIIICI . MAXIMI . BRITTANNTCI . MAX1MI . ARGENTARI I . ET . NEGOTIAN-

TES . BOARII . I1VIVS . LOCI . QV1 . INVEHENT . DEVOTI . NVMIN1 . EORVM.

ARCO QUADRIFRONTE DEC FORO BOARIO. Nel mozzo

dell arca, che si determinata aver occupato il foro Boario, csisd'

ben consenato uno di quegli archi a quattro fronti che si solevano

distinguere con il nome di Giani e che servivano per trattenimento

dei commercianti. Esso apparteneva evidentemente ad uno di quei

tanti simili archi che si dicono essere stati edificati da Domiziano

in ogni regione. Nella classe X.1I della spesso citata opera sugli

hi l'alti dn\c\a figurare lo stesso l'oro dono clic venne circondalo da pollici

con (alterne di negozianti sino dal tempo della repubblica, come pu iledursi

dalla seguente notizia di Ci\io mi di un incendio accaduto nellanno ,'i(iO ili

noma: nimulin a finn /{ohi ni min (litui /unii in qmti iiiih/iciii
ni Tiliirim

rt rsa insili, tulli i ihii
ijiii

limili s rum /iniqui pi itti mrrrihis cnnfaqnirerinit

/-//.,. /.//,. AVVI . r. Il
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edifizj
(li Roma antica dimostrata la intera architettura tanto del

medesimo arco quadrifronte quanto dell'anzidetto piccolo arco di

Settimio Severo (139).

TEMPJ DELLA FORTUNA E DI MATUTA. Dalla notizia

esposta da Livio su i due archi eretti nell'anno 556 di Roma da

Lucio Stertinio nel foro Roario, si conosce che stavano al di dietro

di essi i tempj della Fortuna e di Matuta che si credevano stabiliti

sino dal tempo in cui Servio Tullio teneva il regno. E quantunque

si abbiano altre notizie sui medesimi tempj, pure non si possono

precisare con certezza le loro posizioni (140). E ci vieppi rimane

indeterminato a motivo di essere eziandio incognita la situazione

dei detti due archi. Inoltre d'uopo osservare che, mentre i citati

due tempj corrispondevano da vicino al foro Roario, sembra poi

che essi fossero compresi nelle pertinenze della regione undecima,

come sar successivamente esposto.

TEMPIO DI ERCOLE DEL FORO ROARIO. Con docu-

menti anche pi vetusti dei surriferiti si conosce che sino dall'an-

no 430 di Roma esisteva nel foro Roario un tempio consacrato ad

Ercole di forma rotonda, vicino al quale stava un sacello sacro alla

Pudicizia patrizia, come in particolare ricordato da Livio (141 .

(139) Janos arcusque cum quadrigis et insignibus triumphorum per re

giones Urbis tantos ac tot extruxit, ut cuidem (trarre inscriptum sd uov.it.

Si'ctonio, in Domiziano, e. 1 3.

illO) Et de manubiis dnos fornices in foro Boario unte Fortunae aedem

i\ Matris Matutae et bis fornicibns signa aurata imposuit. (Livio.

Lib. XXXIII. e. 27. Per le altre notizie si veda lo stesso Livio (Lib. XIJ.

r. 28', Dionisio (Lib. VI. e. 27 e IO , Ovidio (Fasti. Lib. VI. v. 479 e 569 ,

Plutarco (Questioni Romane. N. ~'\
, Plinio Nat. Hist. Lib. Vili. e. !\ '

e

Dione Lib. XLIII. e. 21.

(1-il) Intiepidii suppl rationem ferii vertameli in sanilo Pudiritiae patri

riar, epuie in furo Boario est ad aedem rotundam Ilcrculis, inter matronas

orlum. ''Livio. Lib. X. e. 23. Per riguardo al sacello della Pudicizia e ini

portante esporre la seguente notizia di Feslo: Pudiritiar signum in font Boa

io est ubi fumiliana ardisse! Herrulis. Eam quidnw Fortunae essi e.nstimanl.

resto, in Pmlicii kit siqnunt.
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Bench eziandio non ci siano tramandate certe notizie sul luogo oc-

cupato nel foro Boario dall indicato tempio; pure da quanto pu de-

dursi dalla sua forma rotonda, e che doveva racchiudere una cella

in modo da impedire 1 accesso ai cani e persino alle mosche, come

indicato in alcune memorie che allo stesso edifizio si riferiscono,

si deve credere che stesse collocato circa nel mezzo dell area asse-

gnata al medesimo foro, e ad esso vicino doveva esistere il sacello

anzidetto della Pudicizia (142).

CLOACA MASSIMA. Vedesi tuttora traversare un lato del

medesimo foro Boario quella grande cloaca impresa a fare da Tar-

quinio Prisco per dare scolo alle acque che formavano lo stagno,

denominato Yelabro dal modo con cui era transitato e che esisteva

nei tempi pi vetusti nella parte della regione ora considerata tra

il Palatino ed il Campidoglio. Essa aveva principio dal luogo detto

Doliolo posto nel mezzo del foro Romano. Seguendo in circa la di-

rezione della via Nuova e del vico Tusco e passando sotto al foro

Boario nel luogo anzidetto, scaricava le acque nel Tevere ove tut-

tora scuopresi il suo speco 143 .

il 42') Romae in aedem Herculis in foro Boario ncc muscae ncc canes in

trant. Plinio, I\at. Ilist. Lib. X. e. il e Solino Polyhist. C. 1. In seguito

ili quanto fu esposto da Livio sul medesimo tempio di Ercole, con cui si at-

testa essere gi esistente nell'anno o6 di Boma. non pu attribuirsi ad esso

la notizia che lesesi nell'iscrizione di Lucio Mummio. esposta dal Marini

Atti dei fratelli Avvali. Pag. 30 , e gi presa a considerare nella regione del

monte (.elio: perciocch essa accenna ad una edificazione fatta circa 160 anni

dopo di un tempio d'Ercole soprannominato Vincitore, mentre quello del t'oro

Boario era detto trionfatore Plinio. Lib. XXXIV. e. 16./ Da Plinio si (limo

<tra esser stato adornato con una pittura di Pacuvio poeta 'idem. Lib. XYAT.
-. 7.' E sembrano essersene scoperte alcune reliquie al tempo del Fulvio

Antxf. Irbis. Lib. III. pan. 56. Da Marmino per mentre si contesta la sus

Msfenza del tempio di Ercole \ dicitore nel toro Boario, se ne indica un altro

\icino alla porta Trigemina: Romae miteni Yictoris Herculis aedrs duae su ni :

>nut ad pnrtatn Trigeinniam altera in foro littorio. Saturi). Lib. III. e. 6.

1 i.T> Livio. Lib. I. e. 56 e Vairone, De Lino. Lai. Lib. V e. 1-49 e 1^7

Della seguente iscrizione riferita dal Kicoroni. clic asserisce donala da lui al
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FONTE DI ACQUA DEI QUATTRO SCARI. Nella parie

del Velabro minore, ehe era compresa in questa regione, mentre

la maggior parte stava nella regione undecima, doveva esistere

quella fonte di acqua zampillante che vedesi registrata nei surrife-

riti cataloghi con variet di lezione; pernii si spiegava pi comu-

nemente essere stata adornata da M. Emilio Scauro ed avere cor-

risposto sotto ad un tempio d incerta destinazione, ed anche senza

poterne determinare la posizione che occupava in questa regione.

Ma una importante iscrizione, rinvenuta ultimamente in un sepol-

cro scoperto fuori della porta Latina, ha fatto chiaramente cono-

scere che detta fontana stava nel Velabro e che era adornata da

quattro pesci detti Scari collocati al di sotto dell acqua che zam-

pillava dalla stessa fontana (144 .

unisco Capitolino, si conosce esservi stato un luogo, evidentemente compreso

in questa regione, che si denominava alla Cloaca Massima: v. i. hostilivs

i.. i.. ampiiio . faur. I.ECTAR1VS . Ai? . cloaca . mamma Ficoroni, Vestigia

(li Roma Antica. Pag. 1"2.

(Ili) C. CLODIVt . C. L. EVPUERVS

NECOTJATOR . I'E.NORIS

ET . \ INORVM

DE . VELABRO . A. UH. SCARIi*

ARAM . POSV1T . SUil

CONSECRAA 11

DEDICA VII QV 11

I.IliElilSOVE . SVIS

l'OSTERISOVE . EORVM

La indicata iscrizione fu illustrata dal dottor Henzen nel Bullettino dell'an

no 181!). e serv essa per dichiarare esatta la lezione del Curiosimi, in cui si

legge. Aqiiani cernaitcnt quatuor Scuros sub eadem, ed inesatta quella della

Notizia che dice. Aquam cernrntem quatuor Scauros sub arde. E da questa

scorrezione se ne dedussero varie interpretazioni tanto nell'indicazione ad

quatuor Scauros per quatuor Scaris, quanto su quella di sub aede invece di

sub eadem. E serve ancora la stessa iscrizione ad indicare che vicino alla della

lontana slava il magazzeno del suddetto Clodio Eulero negoziante di vittova

_r lie < di vini, lui anche importante quanto vedesi esposto nella stessa iscri

/ione a riguardo del Velahro; poich, mentre dai regionari si pone il "Velabro

nella regione undecima, si trova poi da tale documento compreso nella regione
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MAGAZZENI AGRIPPIANI E GERMANICIANI. Nel titolo

Horrea Agrippiana, che leggesi nel Curiostim, al quale nella Notizia

si aggiunge Germaniciana ,
non si possono intendere certamente

granari, secondo la comune interpretazione; perch forse in tutta

la regione ottava, per la quantit dei molti nobili edifizj che vi sta-

vano, non potevano aver luogo granari di alcuna specie: ma bens

si devono intendere quei magazzeni che erano destinali alla conser-

vazione dei diversi generi di pubblico uso, come molti simili eranvi

nelle altre regioni di Roma (145). Ed a contestare siffatta destina-

zione si presta la notizia che si deduce da un'antica iscrizione, in

cui si fa menzione di un vestiario, o negoziante di vesti, dei mede-

simi magazzeni Agrippiani. E vedendo che simili negozianti stavano

pure nel vicino vico Tusco. ci porta a credere che i detti magaz-

zeni fossero effettivamente collocati nel medesimo vico 1 16 .

PORTICO MARGARITARIO. Al parziale uso di contenere

negozianti di perle, e simili oggetti di adornamento femminile, do-

veva essere evidentemente destinato [enunciato portico che si trova

registralo nei cataloghi di questa regione. Ma non ben determi-

nato il luogo in cui esisteva. E se si dovesse dedurne qualche notizia

oliava unitamente al luogo denominato Quattro scari che vedesi ad essa as-

segnato dai medesimi regionari. E ci deve attribuirsi unicamente all'essere

considerato il Velabro, secondo Varrone in particolare, in due parti, luna

detta Velabro maggiore e l'altra minore: quest'ultima parte apparteneva alla

regione ottava, mentre il Velabro maggiore stava nella undecima regione.

(lio) Apud romano* horrea non ad soum usum condendarum frurjutn,

sed ail alia quoque inscrrirbant. Plinio. Uh. XY11I. lpist. 18J Horrea in

omnibus ret/ionibus publiea fecit, ad quae eonferrent bona ii, qui priratas cu

stodias non Imbercili. Lampridio, in Alessandro Severo, e. 39.'

(l()> immuri \i:sti\i,h> di: nonni!.- iciiiphwih. si legge in una antica

iscrizione (lei lapidario \ aticano liorqliesi, (iorn. Arrad. Anno 181!).
ji.

206.

i . iM \ no. i . i . rumi . i'\ ui'\ n\r.io . ni: . vico . r\ sc.o. si trova scritto in una

iscrizione riferita dal Fabretti Vaif. !)('(/. V. 231/ E dalla eguaglianza del

nome si deduce una qualche corrispondenza di luogo, come ancora si contesta

dalla seguente iscrizione riferita dal Cimiero: i>. nwns.i 1
, i. veui i ocium-s .

ni . \ n o
. i\ -( o . \ i -hm,i\ -

. i.i ohi v . \i i-i \
Paij. M('\ 1 //. .V (i.
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da alcuni negozianti di tali gioielli che stavano nella via Sacra,

secondo lautorit di diverse iscrizioni antiche (147), si verrebbe a

credere, per concordare la indicata notizia, essere stato collocato il

medesimo portico in quella parte della via Sacra che era compresa

nella regione ottava; giacch la stessa via, come gi fu osservato

coll'autorit di Varrone, oltre la parte sola cognita al volgo, essa si

protraeva dallarco Fabiano, traversando il foro Romano, sino allAr-

ce capitolina, che precisamente sovrastava alla parte della regione

ora considerata. Percui potrebbe credersi che il medesimo portico

stasse collocato nella indicata parte superiore della via Sacra; ma

tale opinione non pu contestarsi con altri autorevoli documenti.

ELEFANTE ERBARIO. Quanto enunciato con questo ti-

tolo deve unicamente riferirsi a qualche effigie di elefante che

soltanto pot meritare considerazione nel tempo della decadenza

dell impero allorch furono scritti i surriferiti cataloghi, in cui ve-

desi registrato; ed anche soltanto se ne trova memoria in qualche

scritto del medio evo indicandolo posto nella parte della regione

ora considerata senza per precisarne la vera situazione. Per da

quanto pu dedursi dalle stesse memorie si deve credere che esi-

stesse nella parte della regione che corrispondeva da vicino alla

porta Carmentale, al di fuori della quale slava il foro Oliforio che

era principalmente destinalo alla vendita delle erbe, come di-

mostrato dal suo nome e come si far conoscere nella descrizione

della seguente regione nona, alla quale apparteneva (148).

(147,) I. CALPVRNIO . NICACI . III. IO . COn. ANTIOCHO . HARGARITAIUO . 1)1 .

SACRA . VIA <:. I \ FIO . ZM UlAGDO . MARGARITARIO . DI'. . \ IA . SACHA

rFabretti. Pag, 701. n. 222 e 228.J marcia . r. i. severa . avr ri A . ri . mah

uaritaria . de .via . s.\(nA. (Muratori. Pag. CMLXV1. N. 1.

fi 48) Ab alio latcrc via pubiidi, quae, ducit sub Capitolium usque

ni templum mqjus, quoti respicit super Alafanlum (Bolla ili Anacleto II. liuti

ii uni (Marcelli) iterimi per porticum usque ad Elcpliantum, inde per scola qrac

cor. (Anon. Einsied., nella via della basilica di s. Pietro a quella di s. Paolo.

Non pu attribuirsi ;i quest'elefante, quanto indicato da Cassiodoro
;

Variar.

Lib. A. e. ito .- perche tale simulacro di bronzo stava nella via Sacra.
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COORTE SESTA DEI VIGILI. A questa regione si prescrive

la stazione della sesta coorte dei Vigili; e siccome nell'ordinamento

di questa guardia urbana si conosce essere stato determinato ad

ogni coorte la custodia di due regioni, cos a tale coorte soltanto

il servizio della decima regione si pu credere essere stato attri-

buito oltre quello della regione ottava. Ed affinch si fosse potuto

nel miglior modo supplire al servizio delle due anzidette regioni,

da credere che la sua stazione fosse stabilita o sull'alto della

rupe Tarpea, o nella parte della regione ora considerata, che cor-

rispondeva precisamente sotto al colle Palatino, su cui stava la re-

gione decima. Una importante iscrizione di certo T. Tetlieno, rife-

rita dal Muratori, serve a contestare la pertinenza della coorte sesta

a questa regione; poich, tra i diversi impieghi che esso occupava,

si annoverava essere stato maestro dei vici della regione ottava,

distinta con il titolo suo proprio di Foro Romano, e prefetto della

enunciata coorte sesta dei Vigili (149 .

VICI DELLA REGIONE. Tra i trentaquattro vici, che sono

assegnati a questa regione nei surriferiti cataloghi, soltanto di quello

detto Bubulario nuovo pu conoscersi il nome da una iscrizione an

tica, oltre quei gi descritti e denominati vico Tusco e vico Jugario.

l'ero indicandosi nella citala iscrizione il vico Bubulario col distin-

tivo di nuovo, da credere che vi fosse anche il vecchio, e che lutti

e due stasscro in vicinanza del foro Boario per in circa 1 egual uso

che in tutti gli stessi luoghi si praticava, come si dichiara dai sud-

delti loro nomi. I medesimi vici stavano adunque nella parte della

(1-9) r. TKTT1ENVS MAO. VIC. REGION. Vili, l'OH. li. l'KAEMX. COI!. \l

\ n.ii Muratori. Pag. MCXIII. N. 7.) 11 Kellermann nella sua illu

slrazionc sulle iscrizioni dei vigili rinvenute sul Celio, raccolse diverse notizie

sulla coorte sesia, ma sono unicamente limitale ad alcuni numi di vigili.

(150) >no. \ir.i . r.visvi.\ni . noni . keoionis . \m. (Gnitco. Pag. DCXXI.

V. {.' Nella iscrizione, che congiunta alla suddetta, si nomina. (. \ ahi .

eim \Di;i pin . i'yiu'yh. ni . vico . ( ohm .i.i.i : ma non e indicato in nessun modo

avere il citato vico Cornelio appartenuto a questa medesima regione
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regione che corrispondeva nel lato occidentale del foro Romano

verso il Velabro. Nel lato opposto, quantunque stassero i fori di Ce-

sare, di Augusto e di Trajano, pure da credere che avessero luogo

molti dei vici che mancano a compiere il suddetto numero: ma non

si conoscono i loro nomi. Si dice soltanto che la salita, ora detta

di Marforio, era anticamente denominata clivo Argentario; ma tale

notizia relativa soltanto a denominazioni introdotte nel medio evo,

come consta da quanto era attribuito a diversi luoghi posti nelle

adiacenze del foro Romano che sono precipuamente registrati in

quellordine prescritto per le processioni del Pontefice 151). Cos

da tali notizie non pu mai dedursi alcuna determinazione precisa

sul collocamento di qualche edifizio vetusto, come tale era la basilica

Fulvia, denominata pure Argentana dalla vicinanza delle taberne

degli argentarli; giacche tale edifizio aveva cambiato forma sino dal

tempo dell impero. In fine da osservare che al medesimo numero

di vici sono attribuite altrettante edicole, delle quali pure non si

conoscono le particolari dediche nonostante le tante memorie che

ci furono tramandate su questa regione pi nobile di Roma.

(151) Prosilinis ante s. Marcum, asccndii sub arai Manus Carnae per

clvwn Argcntarium , inter insulam eiusdem nominis et Capitolimi!, desccndit

ante Privatavi Mamertini : intrut sub arai triumphali inter tempiuni Concai-

iliae, progrediens inter forum Trajani et forum Cacsaris. (Orda Romamis ,

pressa Mabillon, Mus. Iteti. Tom. II. p. 153.' Tra le diverse notizie poi. clic

si hanno dall'anonimo Einsiedlense, sugli edifizj che s'incontravano nelle vie

da lui percorse, merita considerazione soltanto per lo scopo presente la se-

guente compresa nella indicazione della via Ira la chiesa ili s. Pietro e la

porta Asinaria:

Minerviam ibi saneta Maria. Capitolium.

Ad sanctum Marcum. Saneti Sergii ibi umbilicum Romae.

Forum Trajani et eolumna eius. Sancii Georgii.

Tiberis.

li. PER ARCVM SEVERI

Sancti Hadriani. Forum Homatmm. Sancta Maria antiqua.

Sanett Cosmae et Damiani. Ad sanctum Tlieadartiut.

Palatiti Neronis. .{ecclesia s. Petri. Palatinus.
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REGIONE IX.

CIRCO FLAMINIO.

CURIOSUM URBIS

Regio Nona. Circus Flaminia*

continet stabula mi factionum vi, porticum philippi, minugia

VETEREM ET FRUMENTARIAM, CRYPTAM BALBI, THEATRA III, INPRIMIS

BALBI, QVI CAPET LOCA XI. DC, POMPEI, CAPET LOCA XVII. DLXXX ,

MARCELLI, CAPET LOCA XX, ODIUM, CAPET LOCA XDC, STADIUM, CAPEI

LOCA XXX. LXXXVIII, CAMPUM MARTIUM, TRIGARIUM, CICONIAS NTXAS,

PANTHEUM, BASILICAM NEPTUM, MATIDIES, MARCIANES, TEMPLUM AN-

TONINI ET COLUMNAM COCIILIDEM, ALTAM PEDES CLXXV. S. GRADUS

INTUS HABET CCI1I . FENESTRAS LVI , THERMAS ALEXANDRINAS ET

AGRIPPIANAS, PORTICUM ARGONAUTARUM ET MELEAGRI , 1SEUM ET

SERAPEUM, MINERVAM CHALCIDICAM, DIVORUM, INSULAM FELICLES.

VICI XXXV, AEDES XXXV, VICOMAGISTRI XLVIII, CURATORES II.

INSULAE II. DCCLXXVII, DOMOS CXL, IIORREA XXV. BALNEA LXIII. LA-

GOS CXX, PISTRINA XX. CONTINET PEDES XXXII. 1>.

\ OTITI A

Regio Nona. Circus Flaminia*

(OntinCt STABULA IMI FACTIONUM Vili. AEDES..., PORTICUM PHILIPPI.

MINUCIAS DUAS, VETEREM ET I RUMENTARIUM, CRYPTAM BALBI. THEA-

TRA TUIA. INPRIMIS BALBI. QUI CAPII' LOCA OCTO MILIA LXXXVIII. MAH

CELLI CAPIT LOCA XMIDLXXX. POMPI- 1 CAPII LOCA XXIIDCCCLXXXMI I.

ODIUM CAPIT LOCA XIDC, STADIUM CAPII LOCA XXXIIIDCCCLXXXVIIL

CAMPUM MARTIUM. TRIGARIUM, CICONIAS MXAS. PANTHEUM. BASILICAM

NFPTUNI, MATIDIES 11 MARCIANES, TEMPLI M DIVI ANTONINI ET CO-

LUMNAM COCIILIDEM ALTAM PEDES CI.XXXY SEMIS. (.KADES INI US II A

BEI (.CHI. lENESTHAS IVI. HADRIANUM. THFRM \S ALEXANDRINAS FI
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AGR1PPINAS, PORTICI! ARGONAUTARUM ET MELEAGRI
, ISEUM ET SE-

RAPEUM, MINERVAM CHALCIDICAM, DIVORUM, 1NSULAM FELICLES.

VICI XXXV, AEDIGULAE XXXV, VICOMAGISTRI XLVIII, CDRATORES II,

INSULAE IIDCCLXXVII, DOMOS CXL, HORREA XXV, BALNEA LXIII, LA-

COS CXX, PISTRINA XX. CONTINET PEDES XXXII D.

La enunciata regione nona, distinta col titolo Circo Flaminio

dal circo che con egual nome era in essa compreso, si trova avere

corrisposto nella parte ora occupata dalle pi nobili fabbriche della

citt moderna che si stendono in una vasta area piana e che costi-

tuiscono quasi per intero la parte sua di pi abitata. Corrispondeva

essa interamente fuori della cinta delle mura di Servio e precipua-

mente di quella parte che dalla porta Ratumena, dalla quale aveva

principio la via Lata o Flaminia, costeggiando tutta la estensione

del lato settentrionale del colle Capitolino, aveva termine al Te-

vere dopo la porta Carmentale e la Flumentana. Si stendeva da

tale luogo in tutto il piano, compreso tra il Tevere ed i colli cir-

convicini, in grandezza maggiore di tutte le altre regioni della

citt antica; poich il suo perimetro si vede essere stato stabilito

nei surriferiti cataloghi di trentaduc mille e cinquecento piedi ,

cio sei miglia e mezzo quanto pu attribuirsi ad una citt di rag-

guardevole vastit. E se si prendono a considerare i limiti, che

con pi probabilit si possono determinare alla stessa regione, si

trover che essa non doveva estendersi in pi ampio spazio di

quello determinato dalla cinta delle mura di Aureliano, e non es-

sersi protratta sino al ponte Milvio come fu supposto; poich dal

luogo, in cui il perimetro aveva principio dal suo pi positivo ter-

mine corrispondente lungo il lato sinistro del Tevere, che si pu

determinare con evidente probabilit in vicinanza dellangolo me-

ridionale della scena del teatro di Marcello, tra il ponte Palatino

od il Fabrizio, seguendo tutto il tortuoso corso del medesimo fiume

sino al luogo ove hanno principio le mura di Aureliano; poscia

seguendo landamento delle stesse mura intorno al colle Pinciano.
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denominato anticamente degli orti, eh era compreso nella stessa re-

gione, sino vicino agli orti Sallustiani; di seguito scendendo sino ai

piedi del Campidoglio secondo l'andamento prescritto alla regione

settima, ed in fine girando intorno al medesimo colle ed andando

a raggiungere il Tevere nel luogo ove si prescrisse il principio al

perimetro di questa regione, si trover esso corrispondere con poca

diversit alla misura prescritta tenendo a calcolo per tutte le tor-

tuosit che doveva presentare il corso del fiume e delle vie e fab-

briche che s incontravano in tale lungo giro. Si comprendeva nello

stesso perimetro il tanto rinomato Campo marzio; il di cui mezzo

era determinato da Strabone ove esisteva il Mausoleo di Augusto

col Busto cesareo. Era poi la stessa vastissima area occupata dai pi

nobili e grandi edifizj che avessero eretto i romani in particolare

destinati ad uso pubblico. E si trovano essi esser stati disposti re-

golarmente secondo tre principali direzioni; cio quelle fabbriche,

che occupavano il Campo marzio propriamente detto, avevano la

direzione normale dal meridio al settentrione; quelle posle nella

parte occupata dal circo Flaminio e sue adiacenze, declinavano per

poco verso oriente, e quelle situate verso la regione settima se-

guivano la direzione della via Lata, e Flaminia, cio della moderna

via del Corso. In due parti distinte poi veniva anticamente la stessa

area considerata; cio luna denominata propriamente Circo Flami-

nio, in cui stavano evidentemente tutte le fabbriche di abitazione

ch'erano assegnate a questa regione unitamente a diversi edifizj

nobili ed al circo Flaminio stesso; e l'altra, cognita comunemente

col nome Campo marzio, conteneva propriamente altro che grandi

aree e fabbriche destinate ai giuochi diversi ed ai pubblici spetta-

coli. Onde rendere
pi palese la descrizione dei monumenti che si

appropriano alla medesima regione, e determinare con maggiore

< hiarezza la loro situa/ione, si piemie a considerare quanto appar-

tiene a questa stessa regione, suddiviso nelle indicate due parli

principali, quantunque, per la mancanza di precisi limiti tra di

esse, si trovino spesso le indicazioni non chiaramente distinte.
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PRIMA PARTE DELLA REGIONE

DENOMINATA PROPRIAMENTE CIRCO FLAMINIO.

FORO OLITO RIO. Cominciando a considerare le pertinenze

dell indicata prima parte della regione, che corrispondeva verso la

porta Carmentale nel limite che aveva in comune con la regione

ottava ed undecima, si trovava primieramente il foro Olitorio, in

tal modo denominato dalla vendita degli erbaggi che in tale luogo

faccvasi sino dai tempi pi remoti a guisa di ogni altro luogo di

mercato compreso nella generale indicazione di macello, come in

particolare da Vairone venne esposto (1). La corrispondenza di

tal foro nelle adiacenze della regione ottava indicata primiera-

mente dall' Elefante erbario che si dimostr in ine della descri-

zione della stessa regione aver dovuto corrispondere al luogo in cui

si stabilisce la porta Carmentale sotto l'angolo meridionale della

rupe Tarpea ed in vicinanza della piazza Montanara. Ma poi si di-

chiara in particolare da Asconio indicando la posizione del tempio

di Apollo, che di seguilo si descrive e di cui fece menzione Cice-

rone, essere slato decisamente il medesimo foro situato fuori della

(1) Ubi quid generatiti}, additum ah eo cognomen, ut forum Boarium,

forum Olitorium; hoc trai antiquum macellimi ubt nlcrum copia. ,

Varrone ,

Di Ling. Lai. Uh. V. e. 1 i6.' Da quanto successivamente \emie spiegato dal

medesimo Varrone si conosce che ogni lungo di mercato si diceva antica-

mente macello. Ma oltre la vendita delle erbe, che si eseguiva nel medesimo

loro Olitorio. si praticava ancora ci i tare le vendite dei beni, come si accenna

da Tertulliano nel suo Apologetico e. \. Quindi da quanto venne riferito ila

Paolo compendiatola di Festo. alla spiega/ione della voce Ladano, si co

nosco che nel medesimo foro Olitorio si praticava di esporre i fanciulli, cin-

si volevano dare ad allattare, ai piedi della colonna detta perci Lattaria

Lattaria calunnia infoco Olitorio dieta, quad infanta lacte aendos defre

ha ut. Ed al medesimo uso si riferisce la seguente notizia di Livio, in cui si

liceva aver un infante di sei mesi gridato trionfo: in quis ingemmili infantati

incstrcm in foro Olitorio triumplium clamasse. IJb. XXI. e. <>"2. Quale poi

fosse In estensione ili tale l'oro non dichiarato dalle memorie superstiti.
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porla Carmentale anzidetta *2 ; percui la precisa sua collocazione si

viene a determinare aver corrisposto avanti alla chiesa di s. Nicola

in Carcere, ove esistono reliquie di tre tempj antichi che si co-

noscono essere stati collocati nello stesso foro Olitorio, come di

seguito si dimostra. Al medesimo foro doveva appartenere quel

portico antico, di cui rimangono reliquie nel vicolo detto della Bu-

fola corrispondente sotto lanzidetto angolo meridionale della rupe

Tarpca. che venne preso a dimostrare in tutta la sua architettura

nella Tav. CXLIX dell'opera sugli Ediiizj di Moina antica. Ed al

medesimo portico si potuto applicare il frammento delle lapidi

capitoline esistente nella Tav. XI\ e da noi esposto al N. IV; giac-

che si in esso riconosciuta una simile forma.

TFA1PJ DELLA PIET, DELLA SPERANZA E DI GIU-

NONE SOSPITA. Nella chiesa di s. Nicola in Carcere e nelle fab-

briche adiacenti si trovano sussistere importantissime reliquie di

tre tempj distinti, evidentemente edilcati nel tempo medio della

repubblica romana, come chiaramente dimostrato dallo stile

dell architettura in essi impiegata. E siccome nelle memorie della

stessa epoca si trovano indicati tre tempj dedicati alle enunciate

divinit, che esistevano nel foro Olitorio. corrispondente precisa-

mente avanti alla suddetta chiesa; cos non si pu a meno di non

riconoscere nei surriferiti monumenti la pertinenza ai medesimi

tre tempj pi comunemente distinti con i titoli della Piet, della

Speranza e di Giunone Sospita. Quello di mezzo, eh era il mag

giore ed architettato con buona maniera jonica in l'orma di perii

lem. (hneva essere dedicato alla Piet. Non per pu credersi

essere quello edificalo nei
pi antichi tempi dai consoli C. Quinzio

e Al. Acilio per conservare memoria del lauto rinomato atto di

piet latto dalla liglia \erso il padre chiuso in carcere; perche tale

tempio sta\a nel luogo in ini poscia Iti costruito il teatro di .Marcello

"2 .S.f/ illuni di inoliti i ni ! ,

ij.aii
i >l i.i li n /militili

( <n mi ululi m, mlii
fi

llm Olitili ili, Il I rutili,/ 'Illliilllnim Aii'inn, ili (llVVU)lf, inljll
( Hlllllll .
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ed era contenuto in un semplice sacello (3). Ma bens deve stabilirsi

essere quello votato da M. Acilio Glabrione nella battaglia delle

Termopoli, nell'anno 5G3 di Roma, ed eretto dieci anni dopo da

suo figlio,
il quale pose avanti al prospetto una statua equestre do-

rata in onore del medesimo Glabrione (4); perch nelle scoperte

fatte nella piazza, posta avanti alla anzidetta chiesa, ove corrispon-

deva il prospetto del tempio, fu rinvenuto il basamento, su cui do-

veva essere collocata la detta statua; ed alla chiesa stessa, essendogli

dato sino dal suo primo stabilimento il titolo in carcere, dalla me-

moria che si volle conservare nel medesimo tempio della Piet

dell anzidetto rinomato avvenimento dopo la distruzione del sacello

che stava ove fu cretto il teatro di Marcello, serve a dimostrare

la indicata corrispondenza; giacch la stessa chiesa vedesi stabilita

principalmente sul tempio di mezzo. Il tempio, situato nel Iato

settentrionale verso il teatro di Marcello ed architettato pure col

genere jonico in forma di perittero senza per il postico, doveva

essere quello dedicato alla Speranza da Aulo Attilio Calatino incirca

nell'anno 500 di Roma, come indicato da Cicerone e da Tacito;

(3) Et focus Me eidem consecratus deae C. Quinctio, M. Acilio constdibus

tempio Pietatis extructo in illius carecris sede, ubi nunc Marcelli theatrum est.

Plinio, Nat. Hist. Lib. VII. e. 36./ Le altre notizie su tale avvenimento si

hanno da Valerio Massimo (Lib. V. e. \j e da Festo (in Pietatisj : ma poi da

Solino si dichiara essere stato il suddetto monumento un semplice sacello:

Incus dicatus suo numini, Pidatis saccllum fuit. (C. I. ss. 118.'

(4) Aedes duae altera in foro Olitorio Pietatis: eam aedem de

dicavit Manius Acilius Glabrio duumvir, statuamque auratam, quae prima

omnium in Italia statua aurata est, patri (ilabrioni posuit. ; Livio. Lib. XL.

e. 'M.j Da Valerio Massimo
|

Lib. II. e. 6 e Lib. IV. e. 5; e da Ammiann

Marcellino (Lib. XIV. e. 6) si riferiscono altre notizie sulla detta statua.

K se la indicazione seguente, mimano imitati \i> circ. fi.amin. . . che si leggo

nel calendario Amiternino del primo giorno di decornine, si riferiva all'in

dicato tempio della Piet, si trover in tale notizia una conferma per stani

lire che il foro Olitorio. in cui era posto il suddetto tempio, corrispondeva

nel luogo cognito col nome Circo Flaminio, che precisamente si stende\;i

nella parte della regione ora considerata.
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perch chiaramente si dice da Livio essere stato posto nel foro

Olitorio e fuori della porta Carmentale. E di ragguardevole impor-

tanza questa notizia, giacch essa conferma sempre pi la indicata

situazione del foro Olitorio (5).
Il tempio poi situato nel lato me-

ridionale, architettato col genere dorico in forma pure di perittero

con minori proporzioni dei due precedenti, doveva essere quello

dedicato a Giunone Sospita, o Salvatrice, da C. Cornelio Cetego

secondo il voto fatto nella battaglia contro g insubri nell'anno 587

di Roma; perch si dice da Livio essere stato precisamente collo-

cato nel foro Olitorio (6).
Ai medesimi tre tempj fu riconosciuto

appartenere il frammento delle lapidi capitoline che esiste nella

Tav. V, e da noi esposto al N. XXXI. E la loro architettura, quale

pot dedursi dalle ultime scoperte fatte colla mia direzione,

esposta in particolare nella classe II della spesso citata mia opera

sugli Edifzj antichi di Roma (7).

(5) Recte etiam a Calcitino Spes consacrata est. (Cicerone, De Legibus.

Lib. II. e. 11 et De Natur. Deor. Lib. II. e. 23.
.) Spei aedes a Germanico sa-

cratili', liane Attilius voverat codem bello. (Tacito, Armai. Lib. II. e. 49J Et

aedem Spei, quae est in foro Olitorio. [Livio. Lib. XXI. e. 62.J In templis

Fortume ac Matris Matutae et Spei extra portam (Idem. Lib. XXIV.

e. &7.) Alteri refkiendis aedibus Fortunac et Matris Matutae intra portam

Carmentalem, sed et Spei extra portam. (Idem. Lib. XXV. e. 7. spei Ad fo-

rvm oi.noRivM. (Calendario Capranicense, in agosto.)

(6) Consul principio pugnae vovit aedem Sospitae Junoni Aedes

ro anno aliquot dedicatae sunt, una Junonis Sospitae in fro Olitorio vota,

locataque quadriennio ante a Cneo Cornelio consulc gallico bello, censor idem

dedicavit. (Livio. Lib. XXXIV. e. 53 e Lib. XXXII. e. 30.;

(7) Il Labacco fu il primo che prese con pi cura a rappresentare i de-

scritti tre tempj ,1(," a n( 'n n()U1 sua opera. Quindi nel volume dell'anno 181 ti

delle Memorie enciclopediche del (uattani sono descritte le scoperte fatte

poco tempo avanti dall'architetto Valadier. Nel supplimento da me pubbli-

cato all'edizione di Desgodctz . stampala in Roma, fu pure dimostrata l'ar-

chitettura dei medesimi Ire tempj. Ma particolarmente poi nel volume degli

Annali di Corrispondenza archeologica dell'anno 18o0. furono da me stesso

dimostrati tutti i lavori latti eseguire dal Ministero del commercio e belle

nti per lasciare scoperte le importanti reliquie dei medesimi tre tempj.
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TEMPIO DI GIANO DI DUILIO. Un tempio di Giano edi-

ficato primieramente da C. Duilio e poscia da Augusto ristabilito,

si dimostra da Tacito essere stato collocato in vicinanza del foro

Olitorio, e dal calendario Capranicense si accenna posto vicino al

teatro di Marcello (8); percui la sua posizione viene chiaramente

determinata nella parte della regione corrispondente tra il foro

Olitorio ed il Tevere in vicinanza dell indicato teatro: ma poi non

rimangono reliquie per conoscere quale fosse la sua architettura.

E d'uopo osservare che da Servio, confondendo 1 indicato tempio

di Duilio con quello primieramente edificato da Numa in vicinanza

del foro Romano, accenn essere stato il luogo denominato Argilelo

vicino al medesimo teatro di Marcello; mentre tale luoero doveva

trovarsi presso il foro Transitorio e quello di Cesare, come si di-

mostrato nelle descrizioni delle regioni quarta ed ottava collauto-

rit principalmente di Marziale. Una tale opinione si conferma con

altre notizie autorevoli che meritano di essere prese in considera-

zione, quando per non vi sia stata differenza tra la parte infima

dell'Argileto, di cui fa menzione Servio, dal vero Argilcto, al quale

si riferiscono tutte le memorie accennate (9).

TEATRO DI MARCELLO. Importanti e grandiose reliquie

rimangono nel luogo, ora in gran parte occupato dal palazzo Or-

sini, di quel teatro che fu da Augusto edificato a norma di quanto

(S lisdem temporibus demn aedes velustatc aut igni abolitasi coeptasqur

ab Augusto dedicavit Jano templum, quod apud forum OUtorium C.

Duilius struxerat {Tacito, Ann. Lib. II. e. 49J Plinio fa pure cenno

di tale tempio edificato da Augusto (Nat. Hist. Lib. XXXVI. e. *28. ianm

Al) THEATRVM MARCELLI. (CaU'lld. Caprai). XVI. lidi. Si'pt.
]

(9) Sacrarium hoc buina Pompiius jeccrat circa imum Ari/iletum, insta

lltcatrum Marcelli. (Servio, in Virgilio. Eneid. VII. r. (>07. La precisa corri

spondeiiza del luogo denominato Argilcto in vicinanza del foro Transitorio,

o Palladio, dimostrata da Marziale negli Kpigr. 3. 4 e US del Libro I.

e 17 del Libro II. L similmente rio che da Porfirio spiegato nei versi di

Orazio Lib. /. IJj)ist.'20. 5 , si prende a dichiarare nella esposizione rclatha

alle epoche antecedenti a quella ora considerata.
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dia era stato da (-osare divisato a costruirsi incontro al molile

Tarpco. In tale luogo esistevano diversi ediiizj che si dovettero di-

struggere, e tra i quali doveva comprendersi il sacello della Piet

poc'anzi accennato, come dimostrato dalle notizie esposte in par-

ticolare da Svctonio, da Dione e dalla iscrizione ancirana, dalle

quali si dichiara posto vicino al tempio di Apollo (10). In un fram-

mento delle lapidi capitoline, esistente nella Tav. XII e da noi espo-

sto al N. XXX, vedesi tracciata la intera forma della scena dello

stesso teatro con il titolo theatrvm Marcelli. Ma poi la in leni

sua architettura dimostrata nella classe VI della spesso citata

opera sugli Edifzj di Roma antica.

TEMPIO DI APOLLO. Quel tempio consacralo ad Apollo a

cui vicino fu stabilito l'anzidetto teatro di Marcello, come accen-

nato nell iscrizione ancirana. era quello edificato sino dai vetusti

(empi di Roma in una parte dei prati Mainimi e nei luogo che

gi dicevasi Apollinare, il quale era rinomato per diverse vetuste

memorie che sono in particolare esposte da Livio. La sua precisa

(10) J Iwatrumque sunonae magnitudi nis Tarpan monti accubans. ,Scc-

tonio, in Cesure, e. ii.j Da Dione si ('(intesta come Augusto, portando a coni

pimento il piano di Cesare, avesse distrutto le case ed i tempj clic stavano

nel medesimo luogo ed in particolare ii sacello della Piet poc'anzi accen-

nato Dione. Uh. XL III. e. !). Quindi da Svctonio si annovera tra le opere

di Augusto il Theatrum Marcelli. Idi ut, in Augusto, e. 29 e \'.). V. cos nel-

l'iscrizione ancirana: theA'ikvm vii iijimi ahji.i.ims in solo maona i\ iwiiit v

piicati* i-mito n.ci ovon svi', nomini-: m. m veci i.i.i ol.nmi mei issi.!.
{

Isectzione

.Incintila. Tur. IV. 22 e 2'.\. La stessa opera, eseguita da Augusto e dedi-

cata col nome di Marcello;! norma di (pianto era stalo stabilito da Cesare,

si conlesta ancora da Dione Uh. .1.111. e. 'M), e I.ih. IA\ . e. 2(5 e da Plinio

.\nt. Ilist. Uh. \ III. e. 2i . Da Svctonio si nana essere siala la scena del

medesimo teatro ristabilita da Vespasiano in Ve><iasiono. e. \\). : per essere

successivamente anche pi danneggialo si riiensee da Lampridio essersi \o

luto ristabilire da Alessandro Severo Ltiiii^ndio, ,n . ilissimil. Si n cu. e. 12.

Nel calendario l'rene<lino in aprile dovasi accennata una stallia creila in

onore di Augusto da Livia Augusta e da I il'crio m vicinan/a dello slr^n

teatro : sii., ni mi v v i.\ - n i e v tei vi> mi vir.v m m vi: i\ i i \ w i \ -
1 \ i i n. v \

., ~p - ni un \r,v m. Il ci e con lesta lo ila Tacilo Annui. I .ih. III. e. (i i.
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posizione poi determinata da Asconio fuori della porta Carmen-

tale tra il foro Olitorio ed il circo Flaminio (11). Laonde in seguilo

di tali ben chiare indicazioni si deve stabilire il medesimo tempio

tra la piazza di s. Maria in Campiteli] e quella detta Montanara,

ove sotto le fabbriche moderne, esistenti in tale luogo ed in parti-

colare sotto quelle unite al convento della chiesa di s. Maria in

Campitela, rimangono alcune reliquie di mura antiche che sem-

brano aver appartenuto al portico che racchiudeva il tempio stesso.

Ed in tale luogo si trova avere potuto l'edilzio stendersi in tanta

ragguardevole ampiezza, quanta era richiesta per servire alle con-

gregazioni del senato che in esso tenevansi, secondo quanto venne

in particolare indicato nelle citate memorie di Livio.

VETUSTO PORTICO MINUCIO. Tra i primi monumenti

della regione nei surriferiti cataloghi si trovano registrati due por-

tici distinti col titolo di Minucio vecchio e frumentario, i quali do-

vevano appartenere a quei portici che si dicono da Vellejo Pater-

colo fatti edificare da quel Minucio che aveva ottenuto l'onore del

(11) Sed Ulani denonstrari , quae est extra portam Carmentalcm, iuta

forum Olitorium et circum Flaminium; ca enim sola tum demum Romae Apol-

litis aedes. 'Asconio, in Cicerone, Toga Candida.) Le memorie, clic si hanno

da Livio sul detto tempio di Apollo, sono esposte, per quanto relativo al

suo stabilimento nei prati Flaminii (Lib. III. e. 63j, e per le altre notizie

(Lib. IV. e. 23 e 29, Lib. VII. e. 20, Lib. XXV. e. 12, Lib. XXVII. e. 37,

Lib. XXXIV. e. 13, Lib. XXXVII. e. 58 e Lib. LXL e. 17. Da Plinio si

fere memoria pure del medesimo tempio indicandolo quale delubro [Nat.

Ilist. Lib. XIII. e. 1 1 e Lib. XXXVI. e. 28 e 31.) E la notizia esposta da Pi

tarco a riguardo del tribunale tenuto da Siila nella guerra civile contro Mario

vuoisi appropriare al medesimo tempio fin Siila, e. 32 ; come pure si trova

spiegato da Asconio nella citata orazione di Cicerone intitolata Toga candida.

con cui si converrebbe stabilire casoni stala una l'onte o lavacro avanti al ine

desimo tempio: ina ci non dichiarato dalle citate descrizioni. La seguente

iscrizione, rinvenuta vicino alla chiesa gi di s. Stefano in Selce ed ora di

s. Bartolommeo dei Vaccinari, esistente in tali vicinanze, vuoisi credere che

abbia appartenuto al medesimo tempio: vpoi.i.im . sanc.to . l'Acunu . mi-:mmi\s

v nu\siv> . nr.invs . \ . e. uis . IT, w.v. \ uni . vi di m . im>\ idi i . ( v uwn .11

1 i.woin . ivvNoiid . v. i. commi, (intiero. Pan. XXXVIII. A. <>.
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trionfo per la vittoria riportata sugli scordisci. Tali portici si cono-

scono essere stati principalmente deputati al commercio del grano.

e perci erano detti frumentarj. E siccome si trova memoria in

un frammento delle lapidi capitoline, che di seguilo si prende a

dichiarare, del portico frumentario nuovo; cos ne viene di conse-

guenza che doveva sussistere un altro vetusto. E per avanzi di

questo ultimo portico si devono riconoscere le grandi reliquie che

esistono entro le case che si stendono dalla piazza Montanara sino

vicino al luogo ove fu stabilito il foro OHtorio; perch si vedono

avere esse costituito inferiormente un portico atto alla vendita del

grano, ed al di sopra era aggiunto un piano che poteva servire di

magazzeno dello stesso frumento. Si a tal portico, ed a quello

poc anzi accennato, corrispondente precisamente nel foro Olitorio,

che devesi appropriare la indicazione esposta dallanonimo viaggia-

tore dellottavo secolo pubblicato dal Mabillon. con cui si denotava

che, andando dalla chiesa di s. Pietro a quella di s. Paolo, dopo il

teatro di Marcello, s incontravano a destra portici sino ali Elefante

erbario che stava nel conline della regione ottava (12). Al medesimo

(l
-

2) Per cadint tempora clarus eius Miniteli (/ni porticus, quac hodieqtte

celebres sunt, molitus est, ex Scordiscis triumplttis futi. Vellejo Patere. Lib. 11.

e. 8. 3.' Il detto Mimino fu console nell'anno Gli di Roma. Dal seguente

passo di Apulco nel libro (De Mando cri. Paij. 7 , si conosce che tali [tortici,

delti .M invilii, erano destinati per l'annona thinientaria: Decurione' ad consen-

timi publirum commeabuni et alma ad Alutuetam frumcntatum venit, et aliis in

milieu* diCitur ibis. Da Larnpridio in tammodo, e. 1(5', si lia noi la seguente

notizia: Hi reali* stanimi aeneum sudarti ut Aiutatili per phires tlies. I'. ila <li

\ersc iscrizioni si conosce essere state deputale dhersc persone a sopra inten-

dere agli stessi Minucii. le quali sono in particolare lai (rutero riferite alla

IV U\ . N. ti. Pau. CCCLXXX1. N. 3. Pag. CCCCII. N. 1, dal b'ahrdti

Pag. DCC. N. -21 S dal Muratori Pag. CCCI.N II. N. 3. Dall'anonimo Kin

siedlense puhhliratu dal Maliilloii poi si lia la seguente notizia siigli cililizj

che s iiifonlrasaiiH nell'andare da s. Pirlin a s. l'aolo: /// sinistra. Sam-ti

Laminiti et linai rum Pinnjieu, il /n-r jiurtirain asiju,
ad stimimi!

.[nijilitm il

li
iHjiimii finis, fu dr.il ni : I In uh uni Mitrcilli : ittinin per jimiiritni astine ad

lejihii ninni . uiih
jit

t "di'ilani di ai eariiin da <n slittatiti trelesiit (narriti ani
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portico poi fu appropriato il frammento delle lapidi capitoline esi-

stente nella Tav. XVII e da noi riferito al N. IV. E la sua intera

architettura e dimostrata nella Tav. CL della spesso citata opera

sugli Edifizj di Roma antica.

PORTICO DI OTTAVIA CON l TEMPJ DI GIOVE E

GIUNONE IN ESSO COMPRESI. Importanti reliquie rimangono

vicino alla chiesa di s. Angelo in Pescheria di quel sontuoso por-

tico che era compreso tra le opere di Augusto, e distinto con il

nome della sua sorella Ottavia, come indicato tanto da Svctonio,

annoverandolo con quello di Livia moglie dello stesso Augusto,

tpianlo da Festo descrivendo i due portici che erano con tal nome

distinti (13). Lo stesso portico doveva essere, se non per intero,

almeno in parte, e con pi limitata ampiezza e sontuosit, gi sta-

bilito da quel Metello che fu sopranominato Macedonico dalle sue

conquiste; poich chiaramente si accenna da Vellejo Patercolo che

egli aveva circondato con portici quei due tempj, privi d'iscri-

zione, che si trovavano poscia compresi nei portici di Ottavia. Ed

aggiungeva lo stesso storico che il medesimo Metello aveva re-

cato dalla Macedonia quelle statue equestri che stavano collocate

avanti la fronte dei suddetti due tempj e che rappresentavano i

cavalieri dell esercito di Alessandro che erano periti nella battaglia

data vicino al fiume Cranico (14). In seguito dell indicata prima

(13) Quacdum et iavi opera sub nomine alieno, nepotum saliect et uxoris

sororisquac, fecit:
ut porticina basilicamque Caii et Luci!: tieni porticus Li

riae et Odaviae, theatrumque Marcelli. Svctonio, in Aia/usto. e. "2!). Oda-

riue porlicus dime appella ntur, quartini alterimi, tliealro Marcelli propriarem,

Odavia soror Auqud fecit; aiti rum tinnir Pontp. proximani ( n. Odari un

( n.
filili* (Fedo, in Odaviae pnrtieu*. I. indicato secondo portico nei

seguito sar descritto.

i \\ lite ed Mdellus Macedonica*, <pa porticus, qaae (iure circttmdatae

duabus aedibus xine inscriptionc positi*, qua e nunc Octaviae porticibus ani

bnintur, fecerat ; quique liane, tarmimi staluarum rquestrium , quae frontem

iieilnnn sperduti, hodieqtie maximum ornami nfum rius lori, e,r Macedonia ili

tuli!. Yelrji Pnl,voi, <. I.ih. I. e. 1 t. lVt (pianto ((incerile le indie. ili- staine
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edificazione si soleva attribuire al medesimo portico il nome di

Metello che lo aveva fatto costruire, come in particolare attcstato

da Vitruvio nel far menzione di uno de due tempj in esso rinchiusi.

Da diverse memorie, precipuamente riferite da Plinio sulle insigni

opere che erano state poste in adornamento dei medesimi due

tempj, si conosce che erano essi dedicati luno a Giove e l'altro

a Giunone, l'architettura dei quali era stata diretta da Sauro e

Batraco della Laconia; e perci non pu appropriarsi ad alcuno dei

medesimi tempj quanto si riferisce sul tempio edificalo da Metello.

impiegandovi per la prima volta il marmo, che stava nella stessa

parte della regione denominata Circo Flaminio e che doveva es-

sere dedicalo a Marte, come nel seguito si dimostra 15\ In im-

portante frammento delle lapidi capitoline, esistente nella Tav. II

e da noi esposto al N. XXIX. serve a dimostrare quasi per intero

tanto la l'orma del portico, quanto quella dei due tempj in esso rin-

chiusi; e \ edesi contestata 1 appropriazione del secondo suo nome

con laggiunla della indicazione del portico di Filippo che stava

equestri, die rappresentavano i cavalieri di Alessandro periti nella battaglia

del (iranici), e che erano stale l'atte in bronzo da Lisippo, si veda (pianto

esposto da Arriano Spedizione di Alessandro. Lib. I. e. 1(1 , da Giustino

Lib. XI. e. 6; e da Plinio (JSat. Itisi. Lib. XXXIV. e. 19.' Furono poi da

me esposte diverse memorie sulle stesse opere nel Bullettino archeologico

dell'anno 1819 e dell'anno 18o(. per dimostrare avere evidentemente appar-

tenuto ad una delle medesime statue equestri il eavallo di bronzo rinvenuto

negli scavi l'alti nel vicolo delle l'alme in Trastevere.

I ') i /'/ 1 -itili ins aitti ni ent (jiiriiuidiimdum est m jmrtieu M tilt Iorts

Slittavi* 1 ilritriit. Uh. Ili e. 2. ^Xcc Suuron atipie Hatradium ithltterart

etiitrutit, ijin fieni' tniipn (Miiviue partii', bus iaelitsa naliane ,]>si
Liieones.

Pittn,, .Xut. ///,?. Uh. XXXVI. e. i. Per le opere, che stavano in ador

i,. lineato del medesimo portico e dei due tempj. m veda lo stesso Plinio

Lil.. XXXIV. v. l'i, Uh. XXXV. v. O e Uh. XXXVI. e. . V per lo

scopo nostro lia-dera citare solo la seguente notizia relativa al (empio ili Giove

anzidetto: perch serve ad indicare che esso (rovavasi corrispondere lungo

quella via che metteva al (lampo mar/io: l'atittlts Ittrem
feeit eborewn

ni MU> in il,, ijitn C-unpm petitur. Xnt. Ilist. Ub. XXXVI. e. i
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intorno al tempio di Ercole in parte compreso nel medesimo fram-

mento: porticxs octaviae et PHlippi. Quindi si dichiara la pro-

pria dedicazione dei due tempj con i loro respettivi titoli: aedis

iovis ed aedis ivnonis. Nel medesimo portico erasi poi aggiunta

una biblioteca con una curia e scola 16). Nella parte superstite,

che appartiene al principale suo accesso, si legge la seguente iscri-

zione, che dimostra essere stato l'edilzio ristaurato da Settimio

Severo e Caracalla in seguito di un incendio che lo aveva devastato:

IMP. CAES. L. SEPTIMIVS . SEVERVS . PIVS . PERTINAX . AVG. ARABIC

ADIABENTC. PARTHIC. MAXIMVS
}J

TRIB. POTEST. XI. IMP. XI. COS. III.

!>. P. ET
|}

IMP. CAES. M. AVRELIVS . ANTONINVS . PIVS . FELIX . AVG.

TRI1. POTEST. VI. COS. PROCOS
||

INCENDIO . CONSVMPTAM .

restityervnt. Esistono pure in una casa, corrispondente nella

via della tribuna di s. Maria in Campitelli, tre colonne con parte

della cella del tempio di Giove. Tutta l'architettura del medesimo

importante monumento dimostrata nella classe V della spesso

citata opera sugli Edi l/
j
di Roma antica.

PORTICO DI FILIPPO E TEMPIO DI ERCOLE MUSA-

GETE. Seguendo precipuamente quanto vedesi tracciato nel sur-

riferito frammento delle lapidi capitoline, in cui, dopo la pianta

del portico di Ottavia e dei due tempj in esso rinchiusi, vedesi

parte della pianta di altro portico, che circondava un tempio di-

stinto con il titolo AEDIS 1IERCVLIS MVSARWMi ,
si viene a stabilire

avere corrisposto nel lato occidentale dello stesso portico di Otta-

via quel portico dell'indicato tempio che fu eretto primieramente

da M. Fulvio Nobiliorc ed adornato da lui con molte statue tra-

sportate dallAcarnania e dall Elolia, come si contesta con diverse

autorit. Tale tempio venne poscia riedificato da Marcio Filippo

(1(1) Si hanno notizie della biblioteca da Dione Uh. XLIX. e. :l , e

ila Plutarco 'n> Marallo. e. 30 , come pure da Svetonio Ih /llustr. (tram

nmt. e. '21. K della euria e scola da Plinio ;Nat. Hist. Lib. XXXV. r. M ,

/.//'. XXXVI. e '(. Ma poi da tutte queste notizie non viene con precisione

determinata la situa/ione dei medesimi parziali edilizi.
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ad insinuazione di Augusto, come particolarmente dichiaralo da

Svetonio 17). .Ma a questo Filippo, pi del tempio anzidetto, si

doveva appropriare il portico che lo circondava; perch da Plinio

trovasi l'atta menzione di tale portico subito dopo di quello di Ot-

tavia, e nei surriferiti cataloghi si annovera il portico di Filippo

tra i primi edilizj della regione (18). Quindi che nel
gi esposto

titolo del suddetto frammento delle lapidi capitoline si suppl alla

mancanza nel surriferito modo porticxs octayiae et vuilippi, in-

vece di Hercnlis, come comunemente si suppose. Non rimangono

per alcune sicure reliquie per determinare quale fosse 1 architet-

tura di tale edifizio: ma dalle notizie, che si hanno, pu credersi

essere stato una delle pi nobili fabbriche che stavano nella parte

della regione ora impresa a considerare.

17) Le notizie sulla edificazione del tempio Ercole delle Muse, latta da

M. Fulvio Nobiliore. si trovano esposte particolarmente da Cicerone Pro

Ardi, eli , da Plinio Nat. Jfist. Lib. XXXV. e. 60, da Eumenio (Pro fusi.

Svhnl. Aug.', da Plutarco (Questioni Romane. N. 59 , da Servio in Virgilio,

Eneide. Lib. I. e. 12/ e da Macrobio (Saturnali. Lib. I. e. 12.) Da Svetonio

poi si dichiara la edificazione del medesimo tempio fatta da Marcio Filippo

ad insinuazione di Augusto con queste parole: Multatine a multis exslructa

sunt: sicut a Marcio Philippo aedes Heradis Musarmi!. (In Augusto, e. "2!>.

(18) ISam et Jleswnam nobilent pinxit, et Alexandria! ac Philippum

rum Minerva, qui sunt in sellala in Octaviue porticibus: et in Philipp! por

tieibus , Libi rum putretn, Ale.eandrum pia rum Plinio, l\at. /list

Lib. \\\ \ . e. 37. '/.mentis manu limae /felina est in Piilippi

'

porticibus.

Idem. fbid. e. 3<>. Nei cataloghi surriferiti l'orse col titolo Portinoli Philipp!,

s'intese comprendere anche il portico di Ottavia per essere il portico di Fi

lippo nei tempi, in cui furono scritti i medesimi cataloghi, pi rinomalo di

quello ili Ottavia, al quale si congiungeva. E nella mancanza, che si rinviene

nel catalogo della .Notizia all'indicazione Aedes, che precede quella anzidetta

di Porticina Plabppi, deve supplirsi palesemente con il \ocaliolo Ihrculis.

Da Ovidio poi *.i trova fatta menzione dei medesimi monumenti di Filippo

Fasti. Lib. \ I. r. ~\)\ , e pi chiaramente ila Marziale nei seguenti versi:

1 iti -s ii usi n
porticina Phdippi:

Si I, ialini Ih nuli- . p, risii.

Lib V Lpnp-, \\). ,
. !>.
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CIRCO FLAMINIO. Nella parte posteriore dei surriferiti por-

tici <li Ottavia e di Filippo corrispondeva l'enunciato circo, dal

quale aveva ricevuto il titolo la regione ora presa a descrivere.

Venne tale circo stabilito in quei prati che erano cogniti col nome

di Flaminio sino dai pi antichi tempi di Roma, e che stendevansi

dai piedi del Campidoglio tra la via Flaminia, o Lata, ed il Tevere

sino al Campo marzio. E quantunque il luogo, da esso occupato,

avesse servito sino dai medesimi tempi pi vetusti per i giuochi

delle corse denominali Tauri ed Apollinari, pure soltanto nell an-

no 533 di Roma fu circondato con fabbriche dal censore Cajo Fla-

minio (1^). Avanti che il medesimo luogo fosse stalo occupato dalle

grandi fabbriche, erette principalmente nel decimoquinto secolo,

si conservavano visibili diverse reliquie del medesimo circo, dalle

quali principalmente il Fulvio ed il Ligorio poterono determinare

la sua forma. Stabilirono essi avere il circo cominciato in lun-

ghezza dalla piazza dei Margani, ed essere giunto sino al fonte di

Calcarara presso la casa in allora di Ludovico Malici, ove stava il

principio del circo: ed in larghezza essere stato collocato tra la

torre detta Citranguli e le botteghe Oscure. La parte pi conser-

vata di questo circo in quel tempo si trovava appunto dove sta la

suddetta casa dei Malici, nel qual luogo si scav una gran parte

dei suoi fondameli! i, e si rinvenne fra le altre cose una tavola di

marmo in forma di fregio con putlini che sopra carri facevano il

giuoco circense; come pure si conobbe essere stato il suolo del

(19) Iloii stilili/ de causa Circus Flaminius dicitur, qui circum arilificatus

est Fiumininni campii), et quod ibi quoque India Tauriis equi circum mctas

cumini. (Yarronr, Ih IJng. Lai. Lib. V. e. 154J C. Flaminius ccnsor viam

Flaminiam munir it <l Circum Flaminium extruxit. (Livio. Lib. XX. Fpil. e

Paola compendiato) r di Festa, in Flaminius circus. Diversi notizie sui prati

Flaminii e sul detto circo si hanno da Livio (Lib. IH. e. oi < 63, Lib. XXVII.

"21 e Liti. XXXIX. e. o , (ia Plutarco Questioni Romane. N. 66 , da Ci

cerone Epistole ad Attico. Lib. I. Fp. 14 e da Dione (Lib. LV. e. 10. Ma

tutle le stesse notizie, essendo relative ad epoche anteriori a quella ora con

siderata. si prendono ari espone in altre ricerche.
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circo formato con calce e mattoni rotti collegati con molta soli-

dit (20). Da queste semplici indicazioni non si trova bene deter-

minata la precisa direzione che aveva il circo in tale localit; im-

perocch la pi grande parte delle moderne fabbriche ivi situate, e

specialmente quelle dei Mattci e la chiesa dei Funari, che si tro-

vava, secondo la descrizione del Ligorio, entro i conlini del circo,

prendono la stessa direzione meridionale delle terme di Agrippa,

del teatro di Pompeo e degli altri edifizj antichi ivi posti; mentre

le fabbriche, erette nella parte rivolta al Campidoglio, accennano

la direzione del portico di Ottavia, del teatro di Marcello e delle

altre antiche fabbriche, che si trovavano verso lottava regione.

Quindi da credere, che allorquando si edificarono le surriferite

moderne fabbriche, bench rimanessero molti avanzi delle mura

del circo, si tralasciasse di prevalersi dei fondamenti e dell'appoggio

delle opere antiche, come si trova praticato soventi in altre loca-

lit, per adattarsi alla disposizione delle fabbriche innalzate sopra

i monumenti antichi, che stavano collocali alquanto pi distanti se-

condo la prima direzione. La parte curvilinea del circo era rivolta

verso la piazza Paganica, ove ne rimangono rovine nel palazzo gi

Malici ora Lunghi. Le carceri poi dovevano trovarsi verso la piazza

Margana. Nel luogo, in cui fu eretta la torre anzidetta, che conserv

per lungo tempo il nome di Melangolo prima che fosse denominata

Citranguli, come osservasi nella pianta del Bufalini, ben si conosce

che esisteva una meta di questo circo, come il suddetto suo pi au-

lico nome slesso Io dimostra. In un frammento della pianta antica

di Roma, contenuto nella Tav. XVNI e da noi esposto al N. Vili,

trovasi scolpilo il titolo semplice di questo circo, cio emeus ii.ami-

iiius, senza alcuna indicazione della sua forma. La sua pi probabile

i 20) Andrei Fulvio Antiqiiit. l'rbis. I.ih. IV. Cirri,
/hi. LXY , e Pirro

Liborio nel siiii Libro dei Circhi pag. 17. Dal .Martinelli poi si espongono

diverso notizie Iratle da una India di Celestino 111. in cui si annoverano al

cune reliquie del medesimo circo che erano cognito col titolo ('(istdhim Au

rnim. Unniii, t.i lulimru surra.
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architettura poi dimostrata nella classe VI II della spesso citata

opera sugli Edilzj di Roma antica.

STAZIONI DELLE QUATTRO FAZIONI. Sotto questo ti-

tolo, che costituisce la prima notizia registrata nei cataloghi di que-

sta regione, sembra non potersi intendere altro che alcuna parte

della fabbrica dell'anzidetto circo Flaminio ridotta, dopo la edifica-

zione degli altri tanti circhi negli ultimi tempi dell impero romano,

a servire precisamente di stazione per i cocchieri e per i cavalli

che correvano nei giuochi circensi; perch nei surriferiti cataloghi

si vedono registrate le dette stazioni subito dopo il titolo della re-

gione. E la fabbrica del medesimo circo, quale pu dedursi dalle

reliquie superstiti, poteva benissimo servire, nella sua parte infe-

riore, per uso di stalle di cavalli. Le indicate quattro fazioni erano

distinte con i nomi dedotti dai colori loro propri; cio luna si di-

ceva Albata dal bianco, l'altra Russata dal rosso, la terza Veneta

dal ceruleo e la quarta Prasina dal verde; e rimangono diverse

iscrizioni di corridori che hanno appartenuto alle stesse diverse fa-

zioni, le quali furono rinvenute per in luoghi differenti (21).

TEMPJ DI CASTORE E POLLUCE, DI VULCANO, E DI

NETTUNO NEL CIRCO FLAMINIO. Quantunque la indicazione

in circo Flaminio si riferisse comunemente alla parte della regione

sovraindicata, pure gli enunciati tempj sembrano essere stati collo-

cati nei lati del circo; poich sono pi precise le loro indicazioni-

Dei tempio di Castore e Polluce se ne trova fatta menzione da

(21) Si hanno memorie delle indicate stazioni delle quattro l'azioni dei

corridori circensi principalmente da Tacito (Storie. Lio. il. e. \)\ , da Sve-

Ionio fin Caligola, e. oo e da Dione Li). 1JX. e. l'i. Diverse iscrizioni,

che fanno menzione di alcuni corridori delle suddette quattro l'azioni, sono

riferite dal Panvinio Dcscriplio Urbis Roinac. Rctjio IX. Tra le stesse iscr

/ioni merita considerazione ([nella esposta nella raccolta dell'anonimo Kinsie

dlense pubblicata dal Mabillon ai Num. 53 e ai; perch si dice esistente in

un monumento situalo vicino alla porta Flaminia, e si trova in essa t'alia

menzione di tutte (piatir le l'azioni, rome in line della descrizione di questa

regione
' in parte riferita.
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Vitruvio e nel calidario Amiternino, come esistente nel circo Fla-

minio 22 . Parimenti di quello di Vulcano se ne trova fatta simile

menzione nel calendario Capranicense (23). E di quello di Nettuno,

mentre se ne rinviene una precisa notizia della sua esistenza nel

circo Flaminio da una iscrizione antica, si trova poi in certo modo

determinata la sua posizione da un frammento delle lapidi capi-

toline esistente nella Tav. XIV e da noi esposto al N. VI. Perch

colle lettere G D, incise in un lato, pu giustamente interpretarsi

il nome di Gneo Domizio, al quale si attribuiva il detto tempio o

delubro di Nettuno secondo lautorit di Plinio (24). E quindi le

lettere C A, esistenti in altro lato del medesimo frammento, po-

tendole credere avere appartenuto alla finale indicazione della co-

lonna Bellica, che stava avanti al tempio di Bellona, di seguito

descritto, ne viene di conseguenza che il detto delubro stasse nella

parte del circo che era rivolta verso l Arce capitolina, ove devesi

porre il tempio di Bellona, ed ove la forma triangolare della fab-

brica, tracciata in detto frammento, si adatta assai bene alla dispo-

sizione che avevano in tale luogo gli antichi edifzj.

TEMPIO DI BELLONA. Il celebre tempio di Bellona, edi-

ficato in seguito del voto fatto da Appio Claudio nella guerra con-

no i sanniti e
gli

etruschi, e rinomato per tante memorie vetuste,

si conosce in particolare dai versi di Ovidio essere stato collocato

(22) Item generibus aliis constituuntur acdcs ex lisciati symnwtriis ordi-

natile, et (diti genere dispositioncs liabentes, uti et Castoris in Circo Flaminio.

\ itrnvio. Lib. f\ . e. S. iasioni . l'oi.i.vci . in . ciuco . h.amimo. {Calendario

. inali ritum ni agosti.

[2:{,i \oi.i \\. \. \<>i( \v> . in . uiu.o . iiamimo. ('ali miai in Capia incensi

in si titniliit .

l'i .Sii/ ih maxima digialiom (
. Domita delubro in Circo /'laminili St

litiinus ipse, il Tinti, atipie Achillea.
t Plinio, Mal. Iltst. Lib. XXXVI. e. i.

li. m.
|

u.vx \\it> . \\u. in.
|

vidi i\o . vi.ms . M:i'l\ m
|

ovai . i -i . in . ( .ir.t.o .

I I.AMIN
|

I l.-W l\ S . \Sl \M\ S . I I

|

l'\l.l.\\> . ( AlS. N. SI .11
|

V1UV UHI . \ . Il.V'l HIMIi
|

l'Viii . ru>MMt> . in . (i nti ni. Pag- C(.-CXl III. i\. n. Da Li\ iti .si trova l'alta

menzione di un'ara >acra a Nettuno uri circo Flaminio Ltl>. \X\ III. e. 11.



3fi ROMA ANTICA.

in modo che la sua parie posteriore corrispondeva a ci che dice-

yasi Sommo circo, cio la parte anteriore ove stavano le carceri;

ed ivi era nel mezzo di un'area la colonna Bellica, donde si soleva

dai consoli lanciare Tasta verso quel popolo a cui si voleva intimare

la guerra (25). La situazione dell indicata colonna Bellica, avanti

al tempio, indicata in diverse memorie. E siccome da Festo, col-

1 autorit di Nicostrato, si dichiarava il terzo senacolo di Boma

essere stato situato nella parte corrispondente verso la citt del

tempio di Bellona; cos da credere che tale luogo di riunione del

senato fosse semplicemente costituito da una specie di pulvinare

elevato avanti al medesimo tempio, come indicato in particolare

in diverse iscrizioni, in cui si fa menzione dei cos detti fanatici e

pulvinensi del tempio di Bellona. In fine d'uopo indicare che esi-

steva vicino al tempio slesso un vico denominato pure di Bellona,

come risulta da un frammento d iscrizione ivi rinvenuto (20).

(25) Hac, sacrata die lasco Bellona duello

Dicttur, et Latto prospera semper adest.

Appius est auclor, Pyrrho qui pace ncyata,

Malta animo vidit : lamine captus crai.

Prospicit a tergo summum brevis area dream:

Est ibi non parvac parva columna notar.

Hine solet Itasta marni belli prarnuntia mitti,

In rerjem et gentcs quum piaci! arma capi.

Ovidio, Fasti. Lib. VI. v. 200 e seg.j

\\ nel calendario Venusino del mese di giugno si registra la indicazione del

tempio slesso di Bellona nel circo Flaminio: ket.t.on. j\ . cine. 1 1 \m. Le prin-

cipali notizie sul medesimo tempio sono esposte da Livio (Lib. X. e. 19,

Lib. XX VIII. e. 38, Lib. XXX. e. 21, Lib. XXXI. e. 47, Lib. XXXIII. e. 21

i 22, Lib. XXXVI e 39, Lib. XXXIX. e. 29, Lib. 1X1. e. 6 e Lib. XLII.

e. 28 e 3f>.
'

Quindi da Plutarco fin Siila, e. 30 e da Dione Cassio Lib. LXXI.

e. 33 e fram. 13.V, come pure da Plinio fXat. Iliut. Lib. XXXV. e 3.

'26) Bellona dicebatur dea bcllorum, aule cuius femplum erat collimi Ila,

t/uae Bellica vocabatur, super quam liastam iaciebant , quum beliuni indicela

tur. 'Paolo, in Festo, Bellona. Lo stesso da Placido presso Mai Class, aiict

Tour HI. Pag. 137 e da Servio fin Virgilio, Eneide. Lib. /A. v. 53. Da

Festo poi si determina il senacolo die esisteva verso Roma avanti al tempio
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MINUZIO NUOVO FRUMENTARIO. In un frammento della

pi volte nominata pianta antica di Roma, esistente nella Tav. XVI

e da noi esposto al \. IX, trovandosi scritte le due prime lettere

di un titolo che soltanto a Rcllona pu appropriarsi, credo poter

riconoscere in esse parte dell indicazione del descritto tempio di

Bellona, cio (empiimi, o aedes, BEllonae, del quale per non \i ri-

mane traccia nella stessa lapide. Ma si vede bens in tale lapide

scolpito in gran parte un'edilizio disposto a guisa dei granai antichi,

come si trovano eligiati in altri frammenti della medesima pianta;

perci reputo assai probabile di stabilire avere questo appartenuto

ai Minuzj frumentarj, cio granari in tal modo denominati eviden-

temente dal nome di quel Minuzio che li lece edificare, come
gi

fu osservato nella descrizione del portico situalo vicino al loro Oli-

torio, che si distinse con il nome di Vetusto minuzio. E siccome una

tale (li^l in/ione porta con se la sussistenza di altro simile edili/io che

^i doveva indicare col nome di Nuovo; cos vedendo nel suddetto

frammento scolpite le lettere noy si deve credere che ab-

biano appartenuto ali indicazione del Nuovo minuzio frumentario

che vedesi registralo nei surriferiti cataloghi. Laonde, seguendo una

tale indicazione, possono stabilirsi essere stali i suddetti granari si-

tuali vicino al tempio di Bellona in quella parte delia regione che

corrispondeva sotto al lato occidentale del Campidoglio.

<i Bellona: smanila tr/a jiassr Hontiii' tu tinn, riha attieni llilhttar, <n

tjiit)
< j-teruritiit uai unum Iri/alis, ijaas <n urbem luniiltei'c nnlibant, si untila ibi

batti-, rista, ni S' iicrula. La iscrizioni' \ni\ ragguardevole, in cui si la rum

/inni' ilei lanatii'i ;mi\ incn-i del tempio di JJeinna. la seguente, che diresi

ri menni a nei girali vaticani : o. i u< n io . u i , \u
j

i \miii o . ni . vi ni I

i.< : ;
" v, . i \ i v in

|

i v :\ > . miimio . n\i \
|

in . \i ni
j

ia.1.1 o\\ . in . i \ i n

nit ma . i-i. tjlnitiin. l'.nj. (((XIII. A. I. Dal r'aliretti si riferisci il se

unente Ira uni leu lo che scia e a e un tediare la slessa e irci istanza i i

- i\i\ > .

i U'K'i i '.\
-

. i v . w ni :

1.1 i :
<> i: . c\ i \ im -i- - i \ \ \ i ii \ -.

Iii*crij>. l'in/. i!)N.

A. I i. !! h'amnienlo u i- sazione. eoe indica hi sussistenza del vico ih li.l

Iona, con-isle in <|ilc-te |iocie parole : . . . . i \\ \ i \ . \ n u . la i mini.

\>ai >i\ mi \ .
in \i . t.. m. ii . -ni. diali i a. l'.nj. IK'I.IY. \. 7
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TEMPIO DI ERCOLE CUSTODE. Nell'altra parte del circo

Flaminio, con i versi di Ovidio, che succedono a quei poc'anzi ci-

tati, si dimostra essere stato collocato il tempio di Ercole Custode,

il quale si conosce da alcune notizie riferite negli antichi calendari

essersi denominato veramente di Ercole Magno e Custode, ed es-

sere posto nel circo Flaminio (27). Come avanzi di questo tempio

si riconoscono comunemente le colonne che facevano parte di un

edilizio circolare, esistente nel cortile del convento di s. Niccola a

Cesarini: ma questa localit, a me sembra, essere stata molto di-

scosta dall'entrata principale del circo, ove il detto tempio doveva

essere collocato; e perci credo pi conveniente di supporre que-

sto tempio di Ercole Custode essere stato collocato precisamente

d'incontro ali ingresso principale del circo praticato nel mezzo della

parte semicircolare, alla quale soltanto pu convenientemente ap-

propriarsi la indicazione di Ovidio per parte opposta a quella delta

Somma in cui stavano le carceri, bench si voglia dedurre una

contraria corrispondenza sulle notizie che si hanno dell indicazione

del Primo circo per denotare la parte occupata dalle prime mete.

Ma quando si considera che meglio conviene lattributo di Primo

circo alla parte indicata col suddetto nome Sommo circo, ove sla-

vano le carceri, che quello di Secondo circo, che soltanto pu

(ledersi corrispondente verso la parte semicircolare, si trover ra-

gionevole la esposta determinazione.

(27) Altera pars circi Custode sub Jlcrculc tuta est :

Qumi deus Euboico Carmine mulina ludici.

Muneris est tempus qui nonas Lucifer ante est:

Si titulos quaeris Sylla probuvit opus.

(Ovidio, Fasti. Lil>. VI. v. 209 e mj.

NCI Calendario Vcnusino nel mese di giugno registrata la seguente notizia.

lime, m \(,n. cvsto K nel calendario capranicense in agosto si aggiunge

pi chiaramente, iiiiu \ i.is . macni . c,\ stodis . in . c iih.o . Flaminio. I na indi

eazione di questo stesso tempio pu riconoscersi nel frammento delle Lipidi

capitoline esistente nella Tav. \l\ in cui si leggono le lettere mw.m senza

per alcun, i traccia di edilizio.
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TEATRO DI BALBO. Quel teatro, che per il primo dei tre

esistenti in questa regione vedesi registrato nei surriferiti catalo-

ghi col nome di Balbo, si conosce essere stato edificato da L. Cor-

nelio Balbo ad insinuazione di Augusto e dedicato nell'anno 741 di

Roma, come attestato da Svetonio e da Dione in particolare 2H .

Rimangono solo poche tracce di questo teatro in alcune caso si-

tuate sotto il palazzo Cenci verso il Tevere; ed indicata la sua

esistenza dal rialzamento del suolo ivi esistente che hanno pro-

dotto le sue ruine. Da queste poche indicazioni per sembra po-

tersi stabilire che la cavea stava dalla parte del fiume, a differenza

di quella del teatro di Marcello ch'era situata dalla parte opposta.

A codesta localit, soggetta tuttora ad essere inondata dal Tevere,

assai bene si conviene quanto scrisse Dione a riguardo della inon-

dazione succeduta allorch si esponevano gli spettacoli per la de-

dicazione di questo teatro, percui non si pot accedervi se non in

barca. In un frammento dell'antica pianta di Roma, esistente nella

Tav. XII e da noi esposto al N. X, si trova scritta la indicazione

di un teatro, theatrvm
,
e siccome di commi consenso tre

soli teatri si stabiliscono essere stati in Roma, ed essendovi nelle

medesime lapidi tracce degli altri due teatri, cio di Marcello e di

Pompeo, si viene a dedurre dovere necessariamente la stessa indi-

cazione appartenere al suddetto teatro di Balbo. In tale frammento

per non si trova disegnata alcuna parte del teatro, ma solo rag-

guardevoli tracce di qualche nobile edilizio che gli slava vicino

con un abside semicircolare ornata con colonne, che doveva corri-

spondere evidentemente in un lato del teatro.

CRIPTA DI BALBO. In quell'ampio portico, che precipua-

mente sei ondo le memorie che ci furono conservate dal Serbo, si

CSi MuHiiijiti <t mitllis t.v.strmtd situi ii ('ni ih I/o Utilit limili uni,

Srilfinio, ni
Aiti/usiti.

Le altre noli/ir sul dello (rullo sono esposte ila Dione

Uh. LIY. r. -li v l.ib. /.A t7. r.
> e da l'Inno .\al. Il, si. I.ib. AVVI/

'. 12. M,i da tulle le stesse noli/ir nulli pu conoscersi di preciso sulla si

In.i/iene ed u (iniettili. i del medesimo teatro
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conosce essersi steso per quanto era la lunghezza della scena del

surriferito teatro di Balbo, e del quale rimangono tuttora diverse

reliquie nelle case esistenti vicino alla chiesa di s. Maria in Caca-

beris, non si pu riconoscere altro che quella Cripta di Balbo che

registrata nei surriferiti cataloghi, precisamente prima del teatro

con egual nome distinto; perciocch effettivamente si trova la sua

collocazione avere concordato con quella del teatro, e doveva ser-

vire ad egual uso di quei portici che sono prescritti nei precetti

vitruviani essersi praticali dietro la scena dei teatri. Per la sua

singolare architettura, distribuita in due piani, con alcune celle in-

terne che si potevano chiudere, si trova essersi potuto benissimo

considerare per uno di quegli edifizj ch'erano denominati dagli an-

tichi Cripto-portici; e tale particolarit era pi specialmente deter-

minata dalla forma alquanto depressa che aveva nel piano inferiore.

In un frammento delle lapidi capitoline, esistente nella Tav. XYI e

da noi esposto al N. XII, vedesi tracciata una parte del medesimo

portico che serve a farne maggiormente conoscere la sua forma.

La intera architettura poi del medesimo portico dimostrata nella

Tav. CXLIII della spesso citata opera sugli Edilizj di Roma antica.

Quindi per quanto pu essere utile al presente scopo baster 1 ag-

giungere che il medesimo monumento, per la qualit della sua

costruzione, non poteva appartenere altro che ad un epoca assai

posteriore a quella del teatro suddetto.

TEATRO E PORTICO DI POMPEO. Il primo teatro edi-

ficato in Roma con stabile costruzione di pietra, fu quello che

Pompeo fece eriggere con somma magnificenza a poca distanza

dal descritto circo Flaminio verso il Campo marzio, del quale ri-

mangono diversi avanzi alquanto disgiunti tra loro: ma sono essi

per ben sufficenti per farci concepire la intera forma dell edilizio.

Per la indicata qualit della sua costruzione veniva comunemente

denominato Lapideo o Marmoreo. (randi cure mi sono prese per

dorisi anni, onde riconoscere tutte le reliquie del medesimo im-

portante monumento, e pu dirsi di averne ritrovale in maggior
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numero ili quelle che per lavanti si conoscevano (2S)). Col soccorso

poi dei granili frammenti dell'antica pianta ili Roma, esistenti nelle

Tavole XII, XV e XVI e ila noi raccolti al N. XI, nei quali in-

cisa la forma di questo teatro, distinto dal suo titolo tiieatrvm

pompki. ho potuto ideare la sua intera struttura, come si dimostra

con i disegni in grande che si riportano nell'opera sugli Edilizj di

Roma antica. Dalla situazione degli avanzi, che rimangono di que-

sto teatro sotto al palazzo Pio, nelle case annesse al medesimo, e

nelle fabbriche situate lungo la via del Paradiso, si trova che la

cavea del teatro stava decisamente rivolta verso oriente, e ledifizio

tutto posto secondo la direzione normale delle antiche fabbriche

del Campo marzio 30 . Al di sotto della parte del suddetto palazzo

Pio, situata verso la piazza di Campo di Fiori, riconobbi per la

prima volta alcuni resti delle sostruzioni fatte per reggere il tem-

pio, che Pompeo, onde coonestare la grande spesa che portava la

costruzione del teatro con un titolo Pio, fece edificare nel mezzo

della parte superiore della cavea; affinch i sedili della mede-

sima, sembrando servire come di scalinata al tempio, lo facessero

figurare sopra ogni altra parte dell'edilzio; e poscia lo dedic a

Venere Vincitrice o alla Vittoria, come diversamente si riferisce,

'29 i Le notizie sull'edificazione del teatro di Pompeo sono esposte in

particolare da Dione (Lib. XXXIX. e. 2H, Lib. IX. e. 7, Lio. LX11I. e. 0,

v Lib. LXYI. e. "24
,
da Plutarco -'in Pompeo, e. o"2

, da Vcllejo Patercolo

Lib. II e. IH , da Tacito Ann. Lib. III. e. 72, Lib. VI. e. lo, e Lib. XIV.

e. "20 e da Svetunio .in Caligola, e. "21 v Per essere stato compito o in parte

ristabilito da Augusto si annovera nell'iscrizione ancirana con queste- panile:

< VI'IIOI l\>l . 1.1 . l'i >M l'I IS M . I11LAIHVM . \ l'IU Mo\ 1. . (ll'\ S . PI l'I \s A . CUANDI .

Id.lU.I . SIM. . \ I LA . I.\M lai'IlOM . NOMIMI . >l.. lllC. I\ . {).

(M) Sul ritrovamento della iuter.i architettura del teatro di Pompeo ne

tenni discorso nel geimajo dell anno IS;i.'{ ned accademia romana di Archeo

logia,
e ne fu inserita la dissertazione nel volume \ I degli atti in tale anno

pubblicali dalla medesima Accademia. !'. ipiindi nella Sezione 111 della mia

opera suH'Arclutelluia aulica In contestata la importanza dello stesso riho

vamento. Ma poi pio ampiamente il tutto iliiiioslralo nella (lasse \ I della

il ita opera -ojh l\.|ili/| anln In
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unitamente a quei della Felicit e dell Onore e della Virt, come si

deduce da quanto vedesi registrato nel calendario Amiternino (31).

La indicata situazione di questo tempio si trova anche confermata

da quanto vedesi rappresentato nei suddetti frammenti della pianta

capitolina. Dietro la scena del teatro vi stava, come prescrisse Vi-

truvio, il portico che doveva servire al popolo di ricovero in tempo

delle intemperie. Parte di questo portico sta disegnata nei medesimi

(31) Itaque Pompeius Magnus solo theatro sit> minor, cum illatn arcem

omnium turpitudinum exstruxisset , veritus quandoque memorine suae censo-

riam animadversionem Veneri aedem superposuit, et ad dedicationem edicto

populum vocuns non theatrum, sed Veneris tcmplum nuncupavit, cui subieci-

mus, inquit, grada spcctaculorum. (Tertulliano, De Spcct. e. 10. La precisa

dedicazione del suddetto tempio a Venere Vittricc registrata nel calendario

Amiternino in agosto con queste parole: veneri . vicinici . hon. vihtvt. feli-

citati . in . theatro . marmoreo. Vedendo indicati i medesimi tre tempj colla

proposizione in, si devono credere collocati unitamente nel detto teatro mar-

moreo: giacche si vede impiegata la proposizione ad quando si vollero accen-

nare tempj tanto posti da vicino al medesimo quanto a quello di Marcello.

E tale unione di tempj si trova essere Itene spiegata dall' indicazione apud

superiores aedes, che vedesi impiegata da Svetonio nel descrivere alcuni

giuochi esposti da Claudio nel medesimo teatro (Svetonio, in Claudio, e. 27.'

l'ero da credere che le tre celle, dedicale alle stesse divinit, fossero con

giunte in un solo edilzio colla fronte esterna particolarmente dedicata a Ve-

nere Vittricc. perch questo tempio figurava come il principale. E la stessa

dedica stala confermala dal ritrovamento fatto nell'anno 15*25 in vicinanza

della chiesa di s. Maria in (rotta-pinta ili una lapide che portava scolpito il

seguente titolo. venkris victuicis. come attestato dal Marliano (Topogr.

Urbis Romae. Lib. VI. e. 5.; La situazione del tempio stesso pure indicata

da Svetonio (in Clamilo, e. 21. Fu per la iscrizione che si pose sulla fronte

del medesimo tempio, distinto pure con il semplice titolo della \ ittoria. che

nacque dispula se si dovesse scrivere consvi. teutivm, o consvi unno, e che

Cicerone tronc la questione col [imporre di scrivere consvi. ter r. cornee

dichiarato da Aulo (Icilio Notti Attiche. Lib. A. e. 1. Porcili si pu dedurre

die la intera iscrizione fosse nel seguente modo siala scritta: c\. i'omi'iivs .

i -i \. v mauws . cos. ni.!. Tutto il teati'o poi si conosce essere stalo messo

Millo la custodia di un (enio proprio, come si dimostra con una iscrizione

i in\ en ul;. nelle sue adiacenze che porla \ a scritta a grandi ledere ci m\ m iiu:\

mi i '
' mi. 1 1 v\i (iruh io. I'.hj ( XI .V. il Siccome poi la scena del teatro slesso
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frammenti; ed ivi si vede indicato essere stato diviso in due parti

da quattro file di colonne, tra le quali erano piantali i boschetti

prescritti dallo stesso Vitruvio, e pi chiaramente ancora a questo

riguardo da alcuni versi di Properzio (32). Dai medesimi versi si

mostra ancora esservi slato tra i verdeggianti platani un fonte con

un Tritone che gettava acqua; come pure esservi state delle fiere

di pietra si deduce da Marziale. E dal medesimo scrittore, con i

venne spesso ristabilita ed in particolare da Diocleziano, come si dimostra

dal catalogo viennese degl'imperatori romani pubblicato dall' Berardo; cosi

si trova una probabile spiegazione della seguente iscrizione clic si riferisce

dal medesimo Grider alla pag. CXI. N. G, e clic si dice, sull'autorit del

Pigili, rinvenuta nell'anno 1551 nella via dei Chiavari ove corrispondeva la

scena stessa: gemo . iovii . avo.
|

iovia . porticvs . eivs . A . fvndamentis
(

ABSOl.VTA . i:\CVT.lAO\C
|

AELIYS . OIONYS1VS . V. C. OPERI . FAC1VNDO. Perciocch.

facendosi menzione di un portico eretto dai fondamenti, non pu attribuirsi

ad alcuno gi esistente, ma soltanto ad un piccolo portico che doveva corri-

spondere in una delle estremit della scena e che si doveva distinguere col-

I" indicato titolo di Giovio dal nome che si appropriava al medesimo Diocle-

ziano. Cos egualmente pu trovarsi ragione di quanto vedesi esposto nella

seguente iscrizione riferita dal Fabrelti alla pag. 683, che colfautorit del

N'ori si dice rinvenuta nel palazzo Cavalieri corrispondente in vicinanza della

suddetta via dei Chiavari: iiercvlei . avo.
|
hercvlea . porticv. eivs

|

a . fvn-

DAMEYIIS . ABSOLYTA
| EXCVLTAQVE |

AEI.1VS . DIONYS1VS . V. C. OPERI . FACIVNDO.

Perciocch soltanto ad altro portico, eretto dai fondamenti in altra estremit

della scena dall'imperatore Massimiano, che si appropriava il nome di Er

coleo, si pu con maggior convenienza stabilire. Una importante memoria

pui ci venne trasmessa dall'anonimo Einsiedlense nella iscrizione pubblicata

dal Mabillon al N. 50. col titolo, in tieatro Pompei; perch da essa si co-

nosce che il teatro nella sua cinta esterna fu ristabilito da Arcadio ed Oim

rio: od. nn. \n< \invs . ri . iionorivs . perpetv i . ayc.g. tueatrym l'OMPCi .

imeiuoi.e . \mi;i iv . ^ \<.n\ . n am . interiori . \ ihtvte . c.onv v i s\ m . m r.nvc.ns .

et . i.\cii vns . invici Dal medesimo anonimo viaggiatore poi si hanno

notizie della esistenza sino al suo tempo, cio nell'ottavo secolo, dello stesso

teatro 'li Pompeo che s'incontrava luii^n la via che dalla basilica di s. Pietro

metteva a quella di s. Paolo.

\2 l'uni ifiinllll
fini

In u.< Mini Cmolltitt mltli , ut', filili inibir* iljititllltt

hiilns l itln
jii

il, ni lini , hn/iiiii
jiujiiiln- (fitti

si
l'iiljitttl

i.V lliidlfn, vlinraifmtfti

In inni, illuni Imli uni ;til i mitriti
minia . ali aititi /un ticits Pniiiju junm . \ itnirm
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successivi versi, si conferma esser stati precisamente due i boschetti

in tale portico (33). Solo ho potuto avere cognizione che si sieno

trovati di questo portico alcuni pochi rocchi di colonne di granito

bianco e nero, ed uno di questi di considerabile lunghezza fu ulti-

mamente scoperto nel fare i fondamenti della nuova casa situata

di faccia al teatro Argentina; ove pure vidi un pezzo di muro co-

strutto colla slessa opera reticolata impiegala nelle altre parti del

teatro di Pompeo, il quale doveva appartenere alla cinta del de-

scritto portico. Similmente sembrano avere partecipato della co-

struzione di tal edifizio i molti pezzi di cornicioni, rocchi di colonne

e capitelli trovali sotto il palazzo della Valle al tempo di Pio IV;

come pure dovevano appartenere allo stesso edilizio le altre anti-

chit rinvenute nel fare i fondamenti della vicina chiesa di s. An-

drea, come in particolare si trovano ricordati nelle memorie di

Lib. VI. e. 1 0.j Da Properzio si espone l'enunciata notizia sui medesimi por

liei Pompeiani eoo i seguenti versi, i quali servono a far conoscere come

venissero essi non solamente adornati da ameni boschi, ma pure da statue

e fontane diverse :

Scilicct umbrosis sordet Pompeja columnis

Porticus aulacis nobilis Attalicis:

Va creber platanis pariter surgentibus ordo

Flumina sopito (piacque Maronc cadunt.

Et leviter Nymphis tota crepitantibus Urbe.

Quinti subito Trito ore recondit aquam.

(Properzio. Lib. IL Elea. 32.

Da Cicerone si trova fatta menzione del medesimo portico destinalo ad uso

di passeggio, dicendo: quid eniii loci natura afferri' potest, ut in (tortici

Pompai, polius (piani in Campo Martin ambulemus? (De Fato. e. \.

(33) Inde petit antimi pendentia teda columnis

1 ili ne Pompai dona, nemmque dupla.

Marziali: Lib. II. Epigr. 1 \.

\l medesimo portico si suole comunemente appropriare la seguenle allra

notizia di Marziale:

Profumi centenni ostenditur orsa columnis,

hxiirnanl fidar qua piallinomi /irai:

Marziale. Lib. III. Epop: l!>
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Flaminio Vacca. Nella classe VI della grande opera degli edilizj

antichi dimostrata tanto l'architettura del teatro quanto quella

del portico stabilito dietro la sua scena.

PORTICO DI CENTO COLONNE. Trovandosi indicato in

uno dei surriferiti frammenti delle lapidi capitoline, appartenenti

al teatro di Pompeo, la iscrizione HeeatoSTYLXi in corrispondenza

di un lungo portico che si stendeva in un lato di quello posto dietro

la scena del teatro stesso, si dovr credere che tale indicazione non

appartenesse precisamente al medesimo portico, che propriamente

veniva ad essere congiunto al teatro e che per tale motivo si soleva

comunemente indicare con il nome proprio di Pompeo: ma fosse

relativa ad altro portico che stava collocato nel lato settentrionale,

e che, poteva in tale estensione esser benissimo composto da cento

colonne nelle due (ile tracciate nella stessa lapide, come vedesi di-

chiarato dal suddetto titolo e come anche indicato nei gi citati

versi di Marziale tra le varie opere di Pompeo, ove vicino trovavasi

il dupplicc bosco contenuto ncllanzidelto altro portico collocalo

precisamente dietro la scena del teatro. Cos, servendo il portico

delle Cento colonne come di accesso allanzidelto pi interno, si

spiega assai bene quanto indicato dai medesimi versi di Marziale.

ARCO DT TIBERIO E STATUA DI GIOVE POMPEIANO.

Dell'enunciato arco decretato dal senato in onore di Tiberio ed

eretto da Claudio in vicinanza del Teatro di Pompeo, ne ha con-

servata memoria Sv ctonio, e della statua del Giove Pompe jano de-

dicato dallo stesso Claudio, ne ha tramandata notizia Plinio (31).

C.i-Y) Tiberio mai inonditi arcuili insta Pomjteii thealrum decretimi i/uidem

olirli a senatu, rerum nnussum, perejit. Sintomo, in Clamilo, e. \\.) Talis ni

Campo Martin Jupiter, a l). Clamilo diesare ilicatus, epa vocatur Pompeja

nus a rifinitale tlieatri. Plinio, Xat. llist. Uh. XXXIV. e. 18. Nei codici

originali di Plinio leggosi per: qui decoratile Pompejani tlieatri vici nitate;

alla quale notizia non si potrebbe attribuire altra spiegazione che quella di

credere clic l'altezza della detta statua avesse (piasi l'alto vedere d'inghiottire

il teatro Pompeiano.
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Bench da tali notizie sia determinata per l'uno e per l'altro monu-

mento solo la vicinanza del teatro di Pompeo; pure per l'arco pu

riconoscersi la sua posizione nel lato meridionale del medesimo

teatro da quanto vedesi tracciato nelle indicate lapidi capitoline.

E la grande statua deve credersi posta avanti la parte media della

cavea da dove si passava per andare al Campo marzio, ed ove si

dichiara nelle citate notizie avere esistito. Inoltre da osservare

che l'arco anzidetto doveva corrispondere sulla via che percorre-

vano i trionfatori nell'entrare in citt con solenne pompa; pcrcui

potevasi anche considerare quale porta trionfale, come nel fine

della descrizione di questa regione dimostrato.

CURIA DI POMPEO. Avanti all'anzidetto teatro di Pompeo
si conosce da Appiano esservi stata quella curia, nella quale Cesare

fu ucciso dai congiurati ai piedi della statua di Pompeo stesso (35 .

Una tal curia stava situata probabilmente nella parte corrispondente

davanti al teatro ch'era rivolta verso la Cancelleria; imperocch

da tale parte fu rinvenuta la ben cognita statua di Pompeo, come

vedesi dichiarato nelle memorie di Flaminio Vacca. Bench, come

si conosce dal medesimo Appiano, tale statua sia stata da Augusto

(35) Relativamente al luogo occupato dalla curia di Pompeo, primic

rumente vedesi dato un cenno da Appiano unitamente al descritto portici.

Guerre Civili. Lib. IL e. 115 e 117./ Poi da Svetonio fin Cesare, e. HO

< 88', da Dione (Lib. XLLV. e. 16.) e da Plutarco (in Cesare, e. 66. Come

poi l'osse da Augusto l'atta chiudere e trasportata la statua di Pompeo sopra

un arco quadrifronte, detto Giano, collocato avanti la porta denominata regia

del teatro stesso, dichiarato da Svetonio con queste parole: Pompcii quoque

statuam, anitra tlieafri cius rer/iani, marmoreo Jano superposuit , translata)

a euria, in qua C. Caesar fucrat uccisus. (in Ottavio, e. 31. Il luogo preciso

del ritrovamento, accaduto nell'anno 1553. di tale statua ('indicato, nella

memoria 57 di Flaminio Vacca, nella via dei Leutari presso al palazzo della

Cancelleria, ove doveva esistere il detto arco quadrifronte, oppure ove fu

nei tempi successivi trasportata la slnlua. Sulla vera corrispondenza della

Maina, tornala alla Iure dalle dette scoperte, e che ora esiste nel palazzo

Spada a Capo di Ferro, molte cose si scrissero in particolare dal Cancellieri.

(inali, ini, Fea e Piale
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trasportata in un Giano di marmo, da erodere per che questo

arco, dovendo essere evidentemente situato vicino alla nominata

curia, stasse pure in prossimit degli edifizj Pompejani. Cos sol-

tanto possono concordarsi le diverse opinioni pubblicate sulla si-

tuazione di un tale edilzio che fu congiunto al teatro di Pompeo.

PORTICO CORINTIO DI CN. OTTAVIO. Nella parte op-

posta del descritto teatro di Pompeo doveva trovarsi il portico di

Cn. Ottavio, che Festo, nel distinguerlo dall'altro, che portava lo

stesso nome, edificato da Augusto in onore della sua sorella Ottavia,

lo disse prossimo al medesimo teatro di Pompeo; e Plinio Io de-

scrisse essere stato doppio e ch'era chiamato Corintio dai capitelli

di bronzo situati sopra le colonne 36 . 1 pochi resti di muri antichi

scoperti ultimamente nel ricostruire le botteghe poste lungo la via

dei Giupponari presso la piazza di Campo di Fiore, sembrano avere

appartenuto allo stesso portico. Con il descritto collocamento delle

enunciate fabbriche antiche si viene ad essere d'accordo con (pianto

scrisse Vellejo Patercolo relativamente ali essere stato il teatro di

Pompeo circondato da grandi opere. Quindi da credere che sol-

tanto a tale portico possa convenientemente attribuirsi (pianto si

accenna da Plinio e da Servio su quel portico stabilito dal medesimo

(36) Odaviac pnrticus duac appcllantur lltcram theatro Pompa

prnximam Cn. Octaciu* Cn. Filius, rpii fuit Acd. cur. Pi: Cos. decani-iris sa

rris facirndis triumpliavitquc de rege Perse navali triumpho: (piani combustati!

tifcfndam curavit Caesar Aurpistus. Festo, in Odaviac pnrticus.) Invento

d a Cn. Odano, qui ili Perseo rvqe nnvalem triumphmn ecpt fadam porticum

duplicem ad c.ireum Fhnninium, (piar Corinthia sii appellata a capitulis aereis

rohinmarwn. Plinio, Nat. Hist. Lib. XXXIV. r. 7. Tale notizia contestata

ila \ ellcjo Patercolo Lib. 11. e. 1 ; ma in miglior modi) dal seguente passi)

della Tavola l\ della ben nota iscrizione ancirana: i'umhvm . \n . cir.cvM

I I \MIM\ M . o\ \M . -\ M . \1TI I I.M',1 . I \ S - \ S . I \ . MIMISI . I l\ . ;\ \ . l'IUOPI M .

iodi. m . in . -< ti ii . i ili r,\i . ih ; w i \\i. K da osservare inonesta notizia clic,

indicandosi il detto portico collocali) nel circo Flaminio, si viene a stabilire

essere stalo pure il teatro di Pompeo colloi alo nella parie della resinile di

stinta culi il suddetto Idolo: perche i due edili/i sfasano Ira loro vicini nella

stess.i ii.irle della regione
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Augusto in vicinanza del portico di Pompeo che era denominato

variatamente delle Nazioni o delle quattordici Nazioni (37).

TEMPJ DI GIUNONE REGINA 01 DIANA E DELLA FOR-

TUNA EQUESTRE. Tra le indicate grandi opere, che circonda-

vano il teatro di Pompeo, dovevansi annoverare gli enunciati tempj;

perciocch, mentre i due primi si dicono da Livio edificati nell'an-

no 375 di Roma nella parte della regione denominata Circo Flami-

nio, il terzo poi dedicato alla Fortuna Equestre si conosce in par-

ticolare da Vitruvio essere stato collocato vicino al teatro lapideo,

cio di Pompeo. E siccome da una notizia esposta da Giulio Osse-

quente si conosce che il tempio di Giunone Regina era diviso solo

da un portico da quello della Fortuna, palesamento Equestre; cos

non si pu a meno di non riconoscere la corrispondenza dei me-

desimi tre tempj nelle adiacenze del teatro di Pompeo, che pure

era compreso nella parte della regione propriamente distinta con

il nome di Circo Flaminio, come dichiarato in particolare da un

(rammento d iscrizione riferito dal Fabretti, nel quale si accenna

il tempio della Felicit essere collocato nel Campo marzio (38).

(37) Qui si ante biennium quam ad arma itum est, perfectis muneribus

thcalri et aliorum operum, quae ci circumdedit, gravissima tcntatus valetudine

decessisset in Campania. fVellejo Patercolo. Lib. II. e. i8.y Siili' indicalo por

lieo delle Nazioni si trovano ricordate da Plinio queste brevi notizie: ante

aditim porticus ad Nationes Idem et a Caponi XIV Nationes, quae

sunt circa Pompeii factas auctor est. Plinio, Nat. Itisi. Lib. XXXVI. e. 6.)

E da Servio: Porticum enim Augustus fecerat, in qua simulacro, omnium gen-

lium conlocaverat, quae. porticus appcllabatur ad Nationes. (Servio, in Vir-

gilio, /incide. Lib. Vili. v. 72.J Si conferma tale corrispondenza con quanto

esposto da Svetonio (in Nerone, e. G.J

(38) Et alter ex censoribus Al. Aemiius petit ab scnatu, ut sibi dedtca-

tionis templorum Iicginac Junonis et Dianae, quae bello Ligustina ante anms

odo vovisset, pecunia ad udos descernentur. Vigiliti millia decreverunt. De

dicavit cas aedes, ulramque in circo Flaminio. Lido. Lib. XL. e. 52.) Itcm

Sfsfys quemadmodum est Fortume Equestris ad thcatrnm lapideum.

Vitruvio. Lib. III. e. l\. In circo Flaminio porticus Inter aedem Junonis Hi

g mie et Fortunae tncu (rinlio Obsqnente. e 7-'). Ai principali tempj. clic
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Ove corrispondeva la estremila orientale del grande portico, situato

dietro la scena del teatro di Pompeo, si trovano esistere nel mo-

nastero di s. Nicola a Cesarmi ragguardevoli reliquie di un tempio

rotondo evidentemente costruito nel tempo medio della repub-

blica, le quali sono comunemente appropriate al tempio di Ercole

Magno Custode, che si poc'anzi descritto e che fu creduto dovere

esistere avanti laccesso principale del circo Flaminio. Tali reliquie

si devono supporre invece con pi probabilit avere appartenuto al

tempio di Giunone Regina anzidetto; poich, trovandosi il mede-

simo monumento corrispondere a lato dell'accesso medio alla parte

posteriore del portico suddetto di Pompeo, da credere che vi

stasse lungo la via, che metteva al medesimo accesso, un piccolo

portico che serviva di divisione al lato opposto in cui doveva esi-

stere il tempio della Fortuna Equestre, come e indicato nella surri-

ferita notizia. Il tempio poi di Diana doveva evidentemente esistere

nel lato settentrionale del suddetto tempio rotondo. E se il fram-

mento delle lapidi capitoline, esistente nella Tav. V e da noi espo-

sto al N. XLTV, appartenesse alla medesima parte posteriore del

portico di Pompeo, in vece della parte del Palatino, in cui stava il

tempio di Augusto, come successivamente dimostrato, si verrebbe

esistevano nella parte della regione ora considerala, appartenevano le indica-

zioni che si vedono registrate in un frammento di antico calendario riferito

ila! Fabretti alla pag. i55: apoj.lim . i.vion. ad . tueatk. mahc
|

felicitati . in .

( \M. MAIIT
|

IONI . S1VTOH
|
1VN. IlEG. Al) . ('.IH. ll.A.M., cio al tempio (li Apollo

che stava vicino al teatro di Marcello, a ([nello della Felicit indicato nelle

notizie esposte con il tempio di Venere Vincitrice del teatro di Pompeo, ed

a quello di (iove Statore che. coll'anzidctto di (innone Regina, stavano si-

tuati nel portico di Ottavia compreso nella parte della regione distinta dal

nome di Circo Flaminio. Tra i delti lempj merita considerazione quello della

felicita indicato nel Campo marzio: perche si deve in esso riconoscere quel

tempio che si dice da Dione ((liticalo da Cuculio, presso al (piale si ruppe

l'asse del carro di Cesare allorch cullava trionfante in lloina. e non nel Ve

labro secondo la indicazione di Svetonio. come dichiarato verso il fine della

descrizione di questa regione dimostrando la via pi probabilmente tenuta

dai trionfatori nel traversare il Campo marzio.
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da esso a contestare meglio la surriferita disposizione: ina sifT;itl;i

appropriazione non pu confermarsi con alcun documento. La pi

probabile architettura del suddetto tempio rotondo dimostrata

per nella Tav. LXVI della spesso citata opera sugli Edifizj antichi

di Roma. Il tempio della Felicit, che si trova accennato nell'an-

zidetto frammento di antico calendario riferito dal Fabrctti, come

esistente nel Campo marzio, doveva essere quello edificato da Lu-

cullo, presso al quale si ruppe lasse del carro di Cesare, mentre

faceva il suo ingresso trionfale, come se ne tiene discorso in line

della descrizione di questa regione. Siccome il luogo, occupato dal

medesimo teatro di Pompeo e dagli edifizj ad esso congiunti, era

quello che corrispondeva nella parte pi nobile e centrale della

regione ora considerata; cos diversi altri insigni cdilzj dovevano

esistere, ed altri ancora dovettero essere stati distrutti allorch si

edificarono le indicate grandi fabbriche Pompejanc, le quali occu-

pavano un grande spazio. Ed opportuno l'accennare che quel

grande portico, che corrispondeva dietro la scena del teatro, e che

conteneva ameni boschi, doveva essere stato sostituito a quegli

orti che diconsi, coli autorit di Asconio e di Plutarco, avere Pom-

peo stabilito nel luogo stesso e che si consideravano divisi in su-

periori ed inferiori dalla loro posizione, come dimostrato nella

esposizione relativa ali epoca precedente a quella ora considerata

SECONDA PARTE DELLA REGIONE

DENOMINATA PUOPUI AMENTE CAMPO MARZIO.

Quantunque le indicate due distinte parli della regione, presa

a dimostrare, per non essere determinate da alcun preciso limite,

avessero le rispettive pertinenze Ira di loro intralciate, e fosse

stesa la denominazione di Circo (laminio su tutta la regione coni

preso il Campo marzio, ed all'opposto si fosse indicalo col nome di

Campo marzio anche la slessa intera regione; pure, seguendo le

pi approvale indicazioni, si deve credere che coli enuncialo titolo
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s intendesse denotare quanto succedeva dopo la parte della regione

poc'anzi descritta tanto verso il Tevere quanto verso la via Flami-

nia o Lata. Ed anzi d'uopo osservare che la indicata parte della

regione si avvicinava di molto alla porta Ratumena, posta ai piedi

del Campidoglio, ove aveva principio la stessa via, e si estendeva,

prima che fosse la regione racchiusa dalla cinta delle mura Aure-

liane, forse al di l della porta Flaminia verso il ponte Milvio: ma

per avere adottata la limitazione prescritta dai regionarj, che fu

stabilita dopo la costruzione dell'indicata cinta, si contengono pure

le nostre osservazioni in quanto compreso nei medesimi limiti.

Rispetto alla generale forma della enunciata seconda parte si rende

opportuno di prendere a considerare quanto fu esposto da Strabonc

sul Campo marzio in generale. Scrisse egli che molte delle gran-

diose opere, che ornavano Roma, stavano poste nel Campo marzio,

il quale, olire lamcnit che il suolo offriva naturalmente, era an-

che dotato di artificiale ornamento. Imperocch la sua ammirabile

grandezza dava spazio senza limite alla immensa moltitudine di

esercitarsi alla corsa dei carri e dei cavalli, alla palla, al disco ed

alla palestra. Le fabbriche poi, che lo circondavano, l'erba che pe-

rennemente coprivalo, ed i colli che lo coronavano nella parte op-

posta del fiume, porgevano uno spettacolo, dal quale difficilmente

un forastierc poteva distaccarsi. Vicino a questo Campo anche un

altro vi era con molti portici intorno, boschi sacri, tre teatri, un

anfiteatro e tempj sontuosi limo ali altro congiunti, cos che si sa-

rebbe giudicata essere stata la citt come un aggiunta allo stesso

Campo. Pertanto, reputando i romani questo luogo sommamente

sacro, vi edificarono i sepolcri degli uomini e delle donne pi illu-

stri, tra i (mali il
pi celebre era il cos detto Mausoleo edificato su

di un alta base di candide pietre presso l'argine del fiume, ed era

adombralo sino alla sommit da alberi sempre verdi. Sul suo ver-

tice stava eretta la immagine in bronzo di Augusto Cesare, e sullo al

tomolo eranvi le (die sepolcrali dei suoi ((ingiunti ed amici. Dietro

li tale sepolcro era un uran bosco con magnifiche vie di passeggio
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In mezzo al Campo poi era il luogo del rogo anch'esso circondato

da una cinta di bianco marmo e ripari di ferro con al di dentro dei

pioppi (39). Questa descrizione sembra doversi considerare essere

divisa in tre parti distinte. Nella prima Strabone descrisse il Campo
marzio propriamente detto, ove facevano i romani i varj loro eser-

cizj;
e questo pare potersi stabilire aver occupato Io spazio clic in

larghezza sta tra il colle Pinciano ed il Tevere, ed in lunghezza si

stende tra il monte Citorio e la porta Flaminia. In tale luogo si pre-

sentano effettivamente alla vista i monti Gianicolo e Vaticano che

stanno al di l del Tevere. Nella seconda parte descrisse Strabone

il cos detto Campo minore, il quale si pone comunemente nel piano

situato tra il Tevere ed il circo Agonale per largo, e per lungo tra

il monte Giordano e la Cancelleria. Nel giro di questo spazio si tro-

vano precisamente aver corrisposto i portici di Ottavia, di Filippo

e di Cn. Ottavio, e con i teatri di Pompeo, di Marcello e di Balbo

indicati da Strabone esser stati compresi nei limiti di questo Campo,

con molli altri edifizj che formavano propriamente come un'aggiunta

(39) To-jtwv c? r t.'jtv. Ts\v.o-io; /ji y.va-.o;. -p; -r, yj-st- -poa\v.^yj

y.u tv iv. rr,i npovoiv.; y.-aov ,
/.vi

yv.o t ptye^o; to-j ~e3iov Sv.\>\.v.~~-
uav.

y.v. xv.; p^.uToSpouiv; y.v. ~hv a/./Vflv i7mv.aia.t1 zw).utov -vpiyo-j -']>
totvjtm

~/:tJzt twv T'jaioy. y.v. xoixw y.v. r.vJv.ii-ov. vuu.va^oa'Jwy v.~ ~'J-
T.ipiy.ivivjv

epya y.v. t
'iSv.yo;

nov'ov <3Y Zto-j; y.v. tw'j ),3wv cttskvk'. twv r.zp
to-j ~o

nzpc-j [J-iypr. zo'j pz'po-j trzjjvoyoa^txv <s'ju i-i3ziy.wu.fjut vciv-.vJ.w/.to-j r.uoi-

ywii -q-j 5ixv. -'/.cnio-j a 1-t roO ~zoyj totg -

j zat vX/o r.tio'j y.v. sto?.', vj-

yj.a -v.u-IvBzl;. y.v. visti) svi jiv,~pu rptsc.
y.v. v.u'jiSv.tgo-j. y.v. vuoi -o/vrelzi;,

xa cuvs^; vt.'oi;, oj; r.v.OEoyov v:j 36'v.lvj v.~o^v.vjzvj t/jv vj.).r,-j r./iv. aio~zp

U00-0i-i'77V.70-J jryj.i.'yr/.-j-:; -ryj-ryj tq-j 70.TC.V XK'. T'/. Tiv ~V3.'jZSTWX(' UMT,U.O.~ 'J.

vj-.v'jSv. y.y.zizy.v'jx'rvj x'jvo&'j y.v. ywjv.ty.&'j. aio).oyw7Tov e?; t Mauffoi/swv

xa).cuugvov. Itti y.r/rr.ioo; vlc/.r,; vxo)i,3oy rro: tj ~otvj.'7i yJ>>'JV. pyz . v.yoi

y.opvyTi; to; v.z'/')i'i twv vi'idpwj ~\)vr,azzil;' l~ Szcw uv ovv exw-j ettj yvr/.i

rovi ^sSctto-j
Ku.VjV.po;* ii~ t tw

yr'.yj.vzi 3r,y.v.i zIzcj aOroO za rwv -wjy&Mrj

t otxeiwv
,

ottw.S'sv a usya viso; ~ec.t~v.zcj; Sv:j'j.v.-zo-j; yyr z-j
p.JT';j

o; '.;

-;or>.) t; y.w'j--pv.; toO -:pt3o).o;
- /kc ojt: xy. /'..5"g

-

j asvzoO . x-jx/m ur;

-zptY.iiu.vjQj syuj atrcoo'j'j -phoxyuv. . lizz 3'
v.tyi'.poi; y.vTv.yJzo:. blrahoiie.

Lib. V. e. 3. ss. X.
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alla citt. Nel terzo periodo sembra che Straberne abbia consideralo

il Campo marzio in generale composto dai descritti due Campi par-

ziali, come si trova essersi praticato spesso dagli antichi; e questo

Campo, considerandolo luogo sacro, lo disse occupato dai sepolcri

degli uomini illustri compreso il Mausoleo di Augusto con il suo

bosco ed il lustrino. Coloro i quali immaginano in modo differente

la disposizione del Campo marzio sono obbligati di assegnare al

solo Campo minore i descritti due immensi spazj, e di supporre il

Campo marzio, propriamente detto, al di fuori dell attuale cinta

delle mura; ove, per renderlo maggiore dei suddetti due spazj,

di necessit protrarlo sino al ponte Milvio, come principalmente si

trova idealo dal Piranesi nella sua ben cognita grande opera, al-

lontanando egli di troppo in tal modo il Campo dai limili fissati a

questa regione, e dal suo centro indicato dal medesimo Strabonc,

ove stava il lustrino che si conosciuto essere collocato vicino alla

chiesa di s. Carlo al Corso. Quindi si rende necessario di osservare,

relativamente alla stessa disposizione generale del Campo marzio,

che, mentre seguendo le prescrizioni attribuite allo stesso Campo.

in generale considerato, deve credersi essere stato contenuto nei

suddetti limiti; da alcune notizie poi si \iene a conoscere che avanti

allo stabilimento della cinta di Aureliano, non essendo dalla indicata

parie detcrminato da alcun preciso confine, si poteva considerare

essersi esteso anche sino al ponte Milvio lungo la via Flaminia, come

viene in ((nto modo indicato da un passo di Cicerone e dal lungo

portico clic, secondo Trebellio Pollione. aveva divisato Gallieno di

costruire sino al detto ponte per evidentemente dare maggiore am-

piezza allo stesso Campo marzio. Ma (punito vedesi accennato da

Cicerone, relativamente alla deviazione che si proponeva di lare

del Teveri' al ponte Milvio trasportando il suo (orso ai piedi dei

colli Natii ani per aggiungere al Campo marzio il Campo valicano.

doveva tornare pili
a benelicio del cos dello Campo minore che

del maggiore; giacch per il Campo valicano, che si veniva in tal

modo ad imiii il Campo mar/io. si devi intendere solo quello
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spazio occupato ora dai prati di Castello, che si trova precisa-

mente posto da vicino ali indicata parte del Campo marzio (40)

Similmente dall estremit opposta si poteva considerare il Campo
marzio essersi protratto sino ai piedi del Campidoglio, ove stava

la Villa pubblica che si disse da Yarrone avere corrisposto nel-

I estremo Campo marzio (41). Nei lati poi da occidente era sem-

pre il Campo marzio determinato dal corso del Tevere, come fu

bastantemente dichiarato da Strabone nella esposta descrizione ;

e verso oriente si stendeva sino ai piedi del colle, comunemente

detto Pinciano, come in particolare dichiaralo da Capitolino nel

descrivere le opere che Gordiano aveva impreso a fare nello stesso

(40) A ponte Milvio Tibcrim iluci sccundum montcs Vaticanos; campimi

Martium coaedi(icari; illuni antan campimi Vaticanum fieri, quasi Martium

campum. (Cicerone, ad Attico. Lib. XIII. Epist. 33.y Porticum Flaminiarn

usque ad pontem Milvium et ipse paraverat ducere. (Trebellio Pollione, in

Gallieno, e. 18J Come dal ponte Milvio cominciassero gli apparati delle

pompe trionfali, dichiarato in particolare da Tacito scrivendo a riguardo

di \ itellio: Ipse Vitcllius a Ponte Milvio insigni equo paludata* accintusqui

Scuotimi et populum ante se agens quominus ut captam L'rbcm ingrederetur.

Storie. Lib. II. e. 89.,' E cosi da Marziale a riguardo di Domiziano:

Quando erit illc dies, quo campus et arbor et omnis

Lucebil Latin eulta /austro nuru?

Quando morae dulces Longusque a Caesaris pulvis.

Totaque Flaminia Roma ridatila via ?

Lib. X. Epigi'. ti./

Alla stessa protrazione del Campo marzio sino al ponte Milvio \nolsi altri

buire la seguente altra notizia di Stazio, ma senza poterne lare una esatta

applicazione
-

, perch non olire alcuna precisa determinazione di luogo meri

(ovolo di essere presa in considerazione:

Quid mirimi? plebs cuncta nefas, et praeria fleritnt

Agmina, Flaminio quae limite Mi1v:us m/tr

Transrcliit

Stazio, Sili: Lib. IL I. e. 175.

i il.1 Pi aeterea ijutim ad ranpublicam utlntiiiislrundtun bau sii utili - ubi

1 ntuo les mi ih Intoni constili atlductuc constili i al, ubi armo ostatila ut, ubi an

iiii^n udmtltunt poptdum. Tua, tnquit. lune in Campo Marito ri-tram-

tilts Varai,,,, Ih l. Iiiai.ru Lib III e. i.
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Campo marzio 42 . Ma tutto ci si riferiva sempre ad indicazioni

generali del Campo marzio, e non alle parziali sue distinte limita-

zioni. Pertanto dalle esposte osservazioni pu stabilirsi primiera-

mente che col titolo di Campo marzio s'intendeva pi comune-

mente accennare tutta l'area sovraindicata ;
ma poi particolarmente

si considerava essa divisa in due parti. Luna primieramente de-

scritta da Strabone, senza limiti, che era destinata per gli esercizj

equestri e per le corse dei carri, la quale perci si conservava a

terreno naturale ed erboso. E questa pu credersi essere slata an-

noverata col nome di Campo trigario nei surriferiti cataloghi dei

regionarj; perch con tale nome si soleva precisamente indicare

un luogo in cui si facevano le corse dei cavalli (43;. E 1 altra preci-

samente, accennata da Strabone con il titolo di altro Campo, che

soltanto collautorit di alcuni versi di Catulo si suol credere es-

sere stata indicala col nome di Campo minore, deve stabilirsi par-

ticolarmente annoverata con il titolo di Campo marzio registralo

nei medesimi surriferiti cataloghi (44). Quindi attenendoci per le

(12) Instituerat porticum in Campo martio sub colle pedum mille

Corjitaverat praeterea cum Myssithco, ut basilica), thermos aestivas sui no-

mini* faccret; ita ut hycmales in principio jorticus poneret, et suo usui essent

rei viridaria, vcl porticus: sed lune omnia nunc privatomi <t posscssionibus,

el Itortis, et aedificiis occupatae sunt. Capitolino, in Gordiano III. e. 32./'

(13) Particolarmente da Plinio si trova l'alia menzione dei trigarii per

luoghi proprii dei cavalli (Nat. llisl. Lib. XXVIII. e. "ri, Lib. XXIX. e. o e

Lib. XXXVII. e. 77./ E nelle glosse di Filosseno si spiega precisamente il

dello socabolo per luogo di esercizio delle corse dei cavalli: Ttsc. '-o-j

i :-fji \ ri jy/-yj-y.i. In una iscrizione aulica del museo Albani, ritenta dal Ma-

rini, si |',i menzione dei Trinarli unitamente ad alcuna parie della regione

I ra nsl ilici ina : <>\ i . i cu . oi i icims . im,\ miamas . mw.-i ic.i \\i\.\ . il .

j -. i . \ i ; i . s\ l'iu'nsiio . \\ i:i . mom.tak . n \ >i \ i Munii \ m Marini, /seri-

:in; Alban,. X. H.

'li li ipiar>nitn> in miniar campo.

T, ,n Cirro, I mirini librili*

I, ni
hlliplii nljni: Jnris snellita

li: i,i.Ii,iii tinnii il uilnlhil inni

< ululi, Carm, IV . \\ ni i
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denominazioni agli stessi cataloghi, luna indicheremo con il titolo

di Campo trigario, o maggiore, e 1 altro di Campo marzio minore,

quantunque tutte e due fossero annoverate nelle pi vetuste me-

morie con il solo comune nome. E seguendo il progressivo ordine

topografico, si prende primieramente a considerare la indicata se-

conda parte, perch corrisponde pi da vicino alla parte della re-

gione gi descritta, e successivamente la prima parte che corri-

spondeva a maggiore distanza dalla citt.

CAMPO MARZIO DENOMINATO MINORE. Nella enun-

ciala parte pi interna del Campo marzio adunque venivano a cor-

rispondere verso la citt i teatri di Marcello, di Balbo e di Pompeo,

gi descritti iellantecedenle parte della regione; quindi si com-

prendevano, con l'anfiteatro di Statilio Tauro, i portici dei Scpti,

di Nettuno e di Europa, come ancora quello annesso al suddetto

teatro di Pompeo che stava tra il Campo marzio ed il circo Flami-

nio. Si comprendevano anche i diversi tempj, che di seguito si de-

scrivono con le ampie terme di Agrippa e di Nerone, o di Alessandro

Severo, unitamente allo stadio che ad esse si congiungeva. Erano

principalmente questi edilizj che rendevano grandemente ammira-

bile la seconda parte del Campo marzio descritto da Strabone. E

mentre il Campo maggiore era traversato dalla via Flaminia, questa

seconda parte poi, denominata Campo minore, era traversala da

quella via che in continuazione della Trionfale passava il Tevere sul

ponte evidentemente distinto con cgual nome, oppure con quello

Se effettivamente per il Campo minore si deve intendere quella parte del

Campo marzio, che era circondata da sontuosi edifizj e die succedeva alla

parte della regione poc'anzi descritta, e non il campo Marziale clic sta\a

sid Celio, ne deriva la conseguenza a lutti palese che non si pu attribuire

all' indicazione Magni il portico di Pompeo magno: perche questo portici.

era compreso nella stessa parte del Campo marzio, come fu dimostrato: ma

bens si (leve credere essersi con il suddetto aggettivo voluto indicale il

Magno campo: cio quella parte maggiore del Campo marzio che si dilatava

ingranile spazio non limitato da conline, come In primieramente accennato

nella descrizione di Strabone
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di Aurelio, (omo successivamente indicato, le
reliquie del quale

esistono sotto I ospedale di s. Spirito, e si dirigeva in linea retta al

teatro di Pompeo e successivamente alla porta Trionfale. Se a tale

parte di via non si appropriava il nome, che aveva nella precedente

parie corrispondente verso il monte Mario, si trova per convenire,

per 1 indicata sua retta direzione, pi
il distintivo di Retta, che

quello di Tecla, cio lastricata, che si vuole attribuire (45;.

TEMPIO DI MARTE. Passando a considerare i principali

edilizj, che stavano nel Campo marzio, propriamente detto, d'uopo

primieramente indicare che ho potuto riconoscere in alcune co-

lonne, esistenti in una cantina della casa di cantone tra la via di

s. Salvatore in Campo e quella degli Specchi, le reliquie di quel

tempio consacrato a Marte che, secondo 1 autorit di Cornelio Ne-

pote esposta da Prisciano, era stato architettato da Ermodoro Sa-

lammo; perch, quantunque si soglia indicare in alcune memorie

avere corrisposto in vicinanza del circo Flaminio, pure da Dione

in particolare dimostrato avere decisamente esistito nel Campo
marzio, come pure contestato dal nome che conserva ancora la

indicala chiesa e l'adiacente localit il) . Come l'osse il medesimo

('i.)i Delcctabatur laiulibtts suiti (lauditi*, et cupiebat diuliis spedare.

Iniicit il!/ manina Taltujbius dcorum nuntius, et tradt capite obvoluto, ne ipiis

inni pussil aynoscere, per Catapulti martnua: et Inter Tiberini et riun Tectatn

Itectnin descendit ad infero*. Seneca, De marte Claudii ludus. e. 13. Oliando

\ (tiesse intendersi il mausoleo di Augusto, in cui si conosce esser stato sepolto

Claudio, [ter quel luogo che si dice nella surriferita notizia avere lo stesso

Claudio Imito i suoi giorni, si dovrebbe riconoscere, nella via Retla. la Clami

nia. clic [ture era retta: giacche tale mausoleo stava precisamente tra la stessa

via ed il I evere. Per nei seguenti versi di Marziale si trova l'alta menzione

delle indicale due vie che traversavano le distinte due parti del Campo marzio:

Itimi repetit sera camhictos noeti Penates

I .i
ntjiiiiiis

a leeta III ila I" lana aniline reeeas.

Mae: ale. I.ib. Vili.
I:pi,,r. Ti.

'Hi C. Xepos. Aidis Minti* i*l in eira, Flaminia arcliitcctata ah Un
inadatti Saliinuiiii Prisciano. I.ib. Villi. . ss. 17. O. --:

;/.<< -.'sj
"i\y.'.,.

. , -,. ,;-.. ,-,-,, ;.,. ;.:-, ,,;,;-,. Dione. I.ib. IVI.,, ai. Mar* r*i



38! ROMA ANTICA.

(empio ordinato in forma perittera e decoralo con architettura

propria dell'epoca, in cui si narra essere stato edificato il suddetto

tempio, dimostrato nella classe IT alla Tav. XLIV della spesso

citata opera sugli Edilizj di Roma antica.

PANTEON IH AGRIPPA. Tra
gli edifizj pi cospicui che

ornavano il Campo marzio, propriamente detto, dovevano special-

mente ammirarsi quei che fece edificare Marco Agrippa per seguire

le lodevoli disposizioni date da Augusto; e tra questi era al certo

sommamente celebrato il grande tempio rotondo dedicato a Giove

ritore e ad alcune altre divinit principali, e cognito col nome di

Panteon, che quasi per intero ci venne consenato, a motivo di

essere stato consacralo sino dai (empi antichi a s. Maria soprano-

minata della Rotonda (47). Il prospetto di questo edilzio si trova

rivolto decisamente verso settentrione, ed in corrispondenza della

fronte del mausoleo di Augusto. Innanzi a tale edilizio si stendeva

una lunga area lastricata di travertino, come si conosciuto dai resti

scoperti nel fabbricare in questi ultimi anni la casa che sta dirim-

petto al portico del Panteon stesso verso la chiesa della Maddalena.

Le notizie, che risguardano l architettura di questo insigne monu-

mento, sono abbastanza cognite, e non possono considerarsi in una

semplice indicazione topografica, al quale scopo si limita la presente

esposizione; mentre hi stesso monumento ha offerto ampio argo-

mento alla grande opera sugli Ediiizj di Roma antica, nella quale e

esposto in tutta la sua architettura dalla Tav. LXVII alla LXX1V.

ftiamnum sidens c(dosseus ciitsdem, in tempio Bruii Callaici apud circu cuti

dcm. Plinio, Nat. /list. Lib. XXXVI. e.
.j

Da Vitruvio si conosce ancora

clic i tempj di Marte dovevano essere edificati non solo fuori della citt, ma

eziandio nel Campo: Marti extra [fbetn, sed od Campus. (Lib. I. e. 7. Da

Ovidio si la cenno pure di tale tempio Fasti. Lib. IL r. 855 e cosi da

Dione Lib. LX. e. >.

(47) Ce principali notizie sulla edificazione del Panteon si hanno da

Dione l.ih. LXIII. e. 27, Lib. LXIY. e. 29, Lib. LXY. e. 25 , Lib. LXVI.

e. 2{ . ila Plinio Nat. Ilist. Lib. XXXVI. e. \ e 24 e da Sparziano ,

in

Ailrniiio. e. 19. 1'". queste si prendono a considerare nell'opera degli Kditizj.
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Pertanto si reputa necessario di fare osservare che la seguente

iscrizione, scolpita sopra il fregio del pronao, lo mostra edificato

da M. Agrippa nel terzo suo consolato.

M. AGRIPPA . L. F. COS. TERTIVM . FECIT

Quindi venne aggiunta in due linee la seguente altra iscrizione,

che fa conoscere essere stato ledifizio ristabilito dagli imperatori

Settimio Severo e Caracalla: imp. caes. l. septimivs . severvs .

PIVS . PERTINAX . ARABICVS . ADIABENICVS . PARTHICVS . MAXIMVS .

PONTIF. MAX. TRIB. POTEST. X. IMP. XI. COS. III. P. P. PROCOS . ET
jj

IMP. CAES. M. AVRELIVS . ANTOMNVS . PIVS . FELIX . AVG. TRIB. PO-

TEST. V. COS. PROCOS. PANTIIEVM . VETVSTATE . CORRVPTVM . CVM .

omni . cvltv . RESTiTVERVM. I ricchi ornamenti, che adornavano

questo tempio sino ai tempi a noi non lontani, hanno servito per no-

bilitare maggiormente alcuni editizj moderni; contuttoci lo stesso

insigne monumento fa mostra di maest, e da ognuno viene ammi-

rato per la sua nobile architettura, bench rimanga in gran parte

ricoperto nel suo giro esterno dalle moderne fabbriche.

TERME DI AGRIPPA. Si congiungeva alla parte posteriore

del descritto Panteon il grande edilizio delle terme che Agrippa

fece costruire per il primo nellanno 729 di Roma a somiglianza

di quei bagni che usavano comunemente i laconici; pcrcui vedesi

da Dione dichiarato essersi cjuesto ginnasio primieramente deno-

minalo Laconico. Successivamente si narra dal medesimo storico

che, venendo a morire Agrippa nellanno l'2, furono lasciati i

medesimi bagni per uso del popolo romano; ed offrivano perci il

primo esempio di siffatti pubblici stabilimenti cogniti con il nome

di terme 8 . Quanto concerne la storia e l'architettura, che
pi

probabilmente pu appropriarsi ;ille stesse (erme, si inserita una

iSi Sulla nlitieazioiie delle terme di Ap'ippa ne espuse notizie Diane,

hh. Uff. r. 27 i l.ih. I.IY e. 29 e Plinio \nt. Uisl 1,1,. XXXIV. e. 1!,

/.</. V.Y.Vl r. ! , l.ib. XXX Vf e. li'..
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ampia esposizione nella classe IX dell'opera sugli Editzj di Roma

antica. Quindi ora, limitandoci ad indicare quanto pu essere re-

lativo alla loro principale ampiezza e situazione, da osservare che

servirono le stesse terme, come di modello alle altre tante che

furono edificate nel seguito da diversi imperatori romani. Il Pal-

ladio, che pot avere pi certe notizie dai molti avanzi che rima-

nevano al suo tempo, compose alcuni disegni sulla intera struttura

di queste terme, che si trovano uniti con quei delle altre terme

dei romani pubblicati dal Burlington; e da questi stessi disegni,

verificandoli peraltro con gli avanzi superstiti, ho dedotto la pianta

dell'edilzio di mezzo tracciala nella grande pianta topografica. Il

Palladio per non fece alcun conto dei resti che esistono nel luogo

denominato Arco della Ciambella, i quali, per la loro posizione,

corrispondente in direzione retta col descritto edilzio delle lerme,

e per la loro costruzione laterizia assai simile a quella degli altri

resti dello stesso edilzio, sembrano aver fatto parte di tali terme.

Le fabbriche, a cui i suddetti ruderi appartenevano, secondo i pi

esatti studj che feci ultimamente, devono credersi essere stale alle

medesime terme congiunte. A queste stesse (erme potei ricono-

scere andare congiunte ancora tutte quelle opere che costituivano

la cinta intorno alla fabbrica di mezzo a somiglianza delle altre

lerme antiche, come si deduce da alcuni resti che esistono prin-

cipalmente nelle case poste nel lato destro della chiesa della Mi-

nerva verso la via che Pie di marmo dicesi, e nel convento stesso

della Minerva al di solto del refettorio maggiore. Alla medesima

cinta doveva appartenere il grande muro di costruzione laterizia

che fu scoperto nel demolire, al tempo del Falconieri, le case clic

deturpavano il lato destro del Panteon; ed da osservare che (ale

rudere si trova disegnato nella pianta di Roma del Bufalini. Altri

pochi avanzi di questa cinta furono scoperti pochi anni >ono nei

riedificale il teatro Valle. (Ionie pure sembrano aver appartenuto

alla medesima cinta i muri che si scoprirono nel fare i fondamenti

'lei palazzo Mtieri nella parie rivolta verso la chiesa di s. Stefano
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del Caco (49 . Per verit grande edifizio produceva la unione di

tutte le indicate parti di queste terme: ma siffatta grandezza non

comparir eccessiva quando ne venga fatto confronto con l'ampiezza

degli edifizj che si conosce essere stata data alle terme Antoniniane

e Diocleziane in particolare. Tutte le opere, che componevano tali

terme, da credere che non in un sol tempo sieno state fatte: ma

fossero edificate evidentemente dopo che divennero pubbliche, e

che si fecero i grandi ristauri ed ingrandimenti specialmente al

tempo di Tito e di Adriano, come lo dimostrano i bolli dei mattoni

ritrovati tra tali rovine, ed in specie quello illustrato dal suddetto

Falconieri. Tra l'edilzio di mezzo di queste terme, e quello che
gli

serviva di cinta, vi erano probabilmente, a somiglianza di quanto si

deduce dalla disposizione delle altre terme degli antichi, gli orti e

boschi, che, con i bagni, furono donati al popolo da Marco A grippa,

secondo quanto venne esposto da Dione.

LAGO DI AGRIPPA. Ai detti boschi corrispondeva vicino

il lago, o stagno, di Agrippa, nel quale Nerone esegu la sontuosa

cena preparata sopra una nave, come venne da Tacito descritta;

od in tale occasione, osservava egli, che furono anche illuminati i

Mcini boschi (50). Questo lago, che sembra essere stato lo stesso

(49) Ottavio Falconieri, Lettere a Cario Dati, in Nardini, Roma antica.

Tom. IV: Bartoli, Memorie. N. 71. II Fea. Integrit del Panteon, ed il Pialo.

sul corpo rotondo dello stesso Panteon, esposero i principali ritrovamenti fatti

intorno a tale monumento. K particolarmente nella citata opera degli Kdifzj

, inficili si dimostra come la fabbrica del Panteon non fosse mai stata costrutta

per servire di calidario delle terme, come si suppose.

io0) Iqitur in stagno Agrippae fabbricatila est ratem, cui superpositum

convivium aliarum tradii mirtini) movcrctur. Tacito, Annal. Lib. A t . e. My

(j)enitabatque nonnumquam et in public, naumachia prat elusa, rei Martin

rampo, rei circo Maximo, tntcr scortorum totnis urbis, amhubaiariimtpie mini-

steria. Settimio, in Arrow, e. 27. Con questi versi di Ovidio anche meglio

-i accenna la esistenza del suddetto stagno o lago l'atto rolfacqua \ ergine:

fremitimi mine campi pulchros spretanti s in fmrtos

Stnijiiuipie tt liripi, \
iripiti usipir liquor.

Ovidio, l)t Ponto. Lib. I Kpist. Vili e. :ts.
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di quello che si soleva nel seguito appropriare alle terme di Ne-

rone, per essersi trovato pure alle medesime terme vicino, si

pone concordemente presso la chiesa di s. Andrea della Valle,

come precipuamente si deduce dalla denominazione che ebbe tale

luogo per la valle evidentemente rimasta dallo scavo fatto per la

sua formazione.

TERME DI NERONE. Contigue alle gi descritte terme di

Agrippa stavano quelle di Nerone
;
e per la circostanza del suddetto

lago, ch'era ad ambedue comune, venivano ad essere quasi le une

colle altre collegate. Queste terme nella loro primitiva costruzione

pare che non fossero di molta grandezza, e solo servissero agli
usi

particolari di Nerone per la vicinanza del nominato lago; poich

quelle di Agrippa erano in allora gi divenute pubbliche. Ma Ales-

sandro Severo cotanto le estese che col proprio nome furono nel

seguito distinte; e distrusse inoltre alcuni suoi privati edifizj, che

stavano in quel d intorno per formarvi un bosco. Laonde in seguito,

essendo pi cognite con il nome Alessandrine che con quello di

Neroniane, si trovano con tale primo nome registrate nei surriferiti

cataloghi ed in tutte le memorie degli ultimi tempi dell impero ,51 .

I bagni di Tigillino poi sono indicali in vicinanza delle tenne di Agrippa

con i seguenti versi di Marziale:

Titine thermis, un lavatur Agrippae,

An impudici balnco Tgillini?

[Marziale. Lio. III. Ep. 20,

(51 ) Gymnasium co anno dicatum a Nerone praebitumque oleum equili

ac seyiatui, graeca facilitate. [Tacito, Annali. Lib. XIV. e. 47.,.' Dedicatisi/tu

thermis atquc gymnasio senatui quoque et equiti oleum praebuit. (Svetonio, in

Nerone, e. 12.) Opera veterum principimi instauravit: ipse nova multa con

stituit: in bis thermos nominis sui iuxta eas, quae Neronianae fuerunt, aqua

inducta quae Alexandrina nunc dicilur: Nenius thermis suis de privatis aedi

bus suis quas emerut, dirutis aedificiis, fecif. hampridio, in Alessandro Se

vero. e. 25. His Coss. thermae a Nerone aedificatae, quas Neronianas appel

lucit, cuius odio mutato vocabolo nunc Alexandrinae nominantur. Lasstodoro,

Chron. in Crasso e Balbo, ed in Albino e Massimo, e cos'i nel catalogo J iennese

deal' imperatori romani pubblicato dall' Eccardo, in Alessandro Severo.
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Ih egual modo di quanto fu piatitalo per le termi* di Agrippa

dimostrata la intera architettura di queste terme Neroniane ed

Alessandrine nella classe IX della citata opera. Molti avanzi di

queste stesse terme rimanevano sino nei secoli a noi pi prossimi.

Il Maritano ne vide esistere dalla chiesa di s. Eustacchio sino alla

casa di certo Gregorio Narien. Flaminio Vacca lasci memoria di

essersi rinvenuti ai suoi tempi molti resti di colonne di granito

detto dell'Elba nella piazza di s. Luigi dei francesi, e tre tazze di

consimile granito diconsi scoperte accanto la chiesa di s. Eustac-

chio, che furono giudicate aver appartenuto a queste terme. Altre

grandi colonne delle medesime terme si rinvennero in vicinanza

della stessa chiesa, le quali furono impiegate da Alessandro VII

in sostituzione di quelle che si trovavano danneggiate nel portico

del Panteon. Nel cortile del palazzo Madama rimanevano visibili

sino al tempo di Benedetto XIV resti di grandi mura apai lenenti

alle medesime terme; e similmente nel rifabbricare la casa, che.

fa cantone colla salita dei Crescenzi e la piazza della Rotonda,

furono scoperti altri muri di tali terme. La chiesa di s. Luigi si

mostra pure con diverse memorie essere stata edificata su di una

sala delle medesime terme (52). Tutte queste scoperte ci fanno

concepire un idea grandiosa dell'edilzio che costituivano tali terme,

la quale ancora si trova confermata dai pochi avanzi che princi-

palmente rimangono tuttora disposti in forma di abside in un al-

bergo situato sulla piazza Rondanini, vicino al quale furono pure

ultimamente scoperte altre reliquie. Allorch si trovavano esistere

i descritti grandi resti di queste terme ne fu dal Palladio dise-

gnata la loro intera forma, come Io dimostrano i disegni, che, con

quelli delle altre terme dei romani, sono stati pubblicati dal Bur-

lington. \ seconda di tali indica/ioni, verificandole per con gli

i 52 i l'Immuni Vacca, Memorie. A. "2!> < 31; Unitoli, Mintone. A. Ili;

(uattani, Monumenti antichi. Anno I78<>; bibbi/, in bardita, Roma antica.

I.ib. VI. e. 4.
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avanzi rimasti, slata tracciata la loro forma nella annessa pianta

topografica di Roma antica.

STADIO O CIRCO DI ALESSANDRO DETTO VOLGAR-
MENTE AGONALE. Lateralmente alle descritte terme corrispon-

deva il circo registrato nel catalogo dei regionarj con la semplice

denominazione di Stadio, e cognito anche con il nome Agonale.

L'attuale piazza Navona, che da Agone o Agonale se ne fa deri-

vare la denominazione, conserva la precisa forma di tale circo; e

le case, che stanno d intorno, si vedono chiaramente tutte fabbri-

cate sopra le soslruzioni inarcate che sostenevano i sedili del circo,

come ancora ne rimangono avanzi sotto la chiesa di s. Agnese.

Le carceri del circo erano rivolte verso il teatro di Pompeo, e la

parte curvilinea verso il Tevere, ove le moderne fabbriche ne con-

servano tuttora la forma. Se questo circo fosse interamente edificato

da Alessandro Severo, come lo indica la denominazione datagli in

tutte le memorie che si hanno del medio evo, o se fosse impreso a

costruirsi da altri prima di quest'imperatore, non bene pare potersi

definire dalle notizie che si hanno. Ma se incerto il vero nome del

suo edificatore, non resta per dubbiosa la sua situazione, n la sua

forma, bench sia esso coperto dalle moderne fabbriche. Ed pure

probabilissimo che esso sia stato indicato sotto il titolo di Stadio

nei surriferiti cataloghi; perch a nessun altro edilzio del Campo
marzio potevansi appropriare i trenta o trentatre mille spettatori

che sono assegnati nei medesimi cataloghi ad un tale stadio (53).

(53) Le (radizioni. che si hanno sul nomo di Alessandro attribuito al

cirro, che si conosce avere esistito nell'area occupata dalla piazza Navona. si

trovano precipuamente esposte in quelle descrizioni della strada che si per

correva nelle sacre processioni del Pontefice cognite col titolo Orda Romanu

Mabikm, Museum hai. Tom. 11. p. 1 43, in cui si accenna: Prosilicns per

Parionem Inter dream Alexandri et theatrum Pompei, descetulit per porticum

Agrippinam. Nell'anonimo Einsiedlcnsc peri) detto per errore circo Klami

ilio ((nello slesso circo che si trova esistere ove sta la chiesa di s. Agnese:

i-ircus Fiuminius ubi som-la Agnes. E per contestare la pertinenza del circo

stesso ad Alessandro vuoisi considerare nel seguente passo di Lampridio: </
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E quando si volesse concedere che nel luogo stesso si fos'sero espo-

sti i giuochi Agonali, di cui si hanno diverse memorie, come in certo

modo pu essere ci contestato dal nome che conserv alcuna sua

parte sotterranea di cripta Agonale, d'onde ne deriv il nome an-

zidetto di piazza Navona, si avrebbe un documento per convalidare

le indicate tradizioni: ma anche questa circostanza non pu essere

contestata con valevoli prove. Quindi converr stabilire che. se per

lavanti si esposero in tale luogo i giuochi circensi, fu esso per ri-

dotto a fabbrica solo nel tempo di Alessandro Severo, ed eviden-

temente allorch egli ampli grandemente le vicine terme poc'anzi

descritte, alle quali il circo stesso si congiungeva. Inoltre impor-

tante l'osservare che, tanto da Sv ctonio, quanto dal catalogo deglim-

peratori romani pubblicato dallEccardo, si attribuisce a Domiziano

la edificazione di uno stadio senza per designazione di luogo (54).

E siccome nelle reliquie, che rimangono del monumento, preso a

considerare, precipuamente sotto la chiesa di s. Agnese, vedesi una

costruzione di varia epoca e successivamente lopera resa pi ampia;

cos ci porta a stabilire che il medesimo stadio, dopo di avere ser-

vilo con semplice apparecchio ai suddetti giuochi Agonali, sia stato

inslaurationem theatri , circi, amphitheatri et aerarli (in Alessandro Severo.

e. 24 , che invece di aerarli si leggesse stadii: ma questa correzione sempre

senza essere contestata da venni autorevole documento. Pertanto pu stabi

lirsi che lo stadio, o circo, esistesse da tempi pi vetusti, e che da Alessan-

dro Severo fosse stato solo ristabilito o pi ampiamente circondato da opere

per dare luogo a maggior numero di spettatori, donde avesse da tale ristaimi

ricevuto il nome suo, come si dichiara dal medesimo Lampridio essere acca

dillo delle terme che stavano precisamente a lato dello stesso stadio.

.') i Nel titolo di uno stadio, registrato nel catalogo viennese degli im-

peratori romani pubblicato dallEccardo. potendosi soltanto con pi proba

hilil riconoscere quello esistente nella piazza Navona. si viene cos'i ad ap

propriarne il mio ristabilimento ,i Domiziano: Domitianus /lue fntp.

multa operar pubiirne fabricutav suiti Mittuciam Veterem, Stadiuin. Ed

in conferma ili ci si legge in Svotonio avere lo stesso imperatore stabilito

uno stadio con un miro ehe di seguito s'imprende a descrivere Svrloni, '"

Domiziano, r. o.
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primieramente circondato con grandi opere murarie da Domiziano

e poi maggiormente ampliato nelle stesse opere di cinta da Ales-

sandro Severo nell indicata circostanza dell ampliazione delle terme

Neroniane. La sua pi probabile architettura dimostrata nella

classe Vili dell'opera sugli Edilizj di Roma antica.

ODEO. Verso la estremit meridionale del descritto stadio, o

circo, ove corrispondevano le sue carceri, si asseriscono dal Venuti

in particolare essersi rinvenuti, nel fabbricare le case dei Massimi,

grandi massi di travertino ornati di scorniciamenti lavorati su di

un'ampia curvatura circolare, i quali soltanto con qualche proba-

bilit possono attribuirsi a quell odeo che si trova registrato nei

surriferiti cataloghi prima dell anzidetto stadio, e che dicesi avere

contenuto da dieci in undici mille spettatori. Un odeo ed uno stadio

si attribuiscono da Svetonio a Domiziano, ed un odeo da Dione si

dice edificato da Trajano con architettura di Apollodoro; come an-

cora da alcune notizie, esposte da Lampridio, si conosce che Ales-

sandro Severo aveva stabilito alcuni esercizj letterari e musicali,

che erano proprj degli edifizj distinti coli enunciato nome. Laonde

pu opportunamente concordarsi quanto gi
si esposto a riguardo

dell'anzidetto stadio; cio che, nel modo stesso della erezione di

tale edifizio, dovette l'odeo essere stato impreso a costruirsi da

Domiziano, successivamente portato a compimento da Trajano ed

ampliato da Alessandro Severo. La sussistenza poi dei medesimi

due edifizj in vicinanza del teatro di Pompeo vedesi principalmente

dichiarata da Ammiano Marcellino nellaccennare i pi cospicui

edifizj che sussistevano al tempo di Costanzio '55 .

(55) Item Flavine tcmplum genlis et stadium et odeum et naumachiam

Svetonio, in Domiziano, e. 5 ed Eutropio. Lib. VII. e. lo. Da Dione si di-

chiara essere stato edificato un odeo da Trajano con architettura di Apol

lodoro unitamente al suo foro e ginnasio (Lib. LXfX. e. i.) Ma di quest'ul-

timo edilizio si hanno minori notizie, e forse l'opera di Trajano consisteva

nel compimento di quanto era stato impreso a l'are da Domiziano; perch

della sussistenza di i\ue distinti ragguardevoli odei non si hanno memorie.
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ACQUEDOTTO DELL ACQUA VERGINE. Prima di pas-

sare a descrivere gli altri edifizj
del Campo marzio si reputa ne-

cessario d indicare 1 andamento che aveva 1 enunciato acquedotto

nella stessa parte della regione; poich da esso pu meglio deter-

minarsi la loro posizione. Agrippa per 1 uso del Campo marzio, ed

in particolare delle descritte sue terme, imprese a condurre nel

terzo suo consolato dallagro Lucullano, lungo la via Collazia, l'ac-

qua denominata Vergine con il mezzo di un acquedotto sostenuto

da archi, che avevano principio dagli orti Luculliani e terminavano

nel Campo marzio avanti la fronte dei Septi, come si attesta da

Frontino (56). Siccome sussiste tuttora ben conservata la parte

dell indicato acquedotto che, dal piede del colle Pinciano. ove do-

vevano esistere i suddetti orti di Lucullo, giunge sino alla fontana

di Trevi; cos pu stabilirsi che esso doveva cominciare ad essere

sostenuto da archi nel luogo ove passa sopra la via di Capo le case,

quantunque ivi ora esista sotto di terra; e quindi \ edesi progredire

sino air indicata fontana sopra archi coperti per dalle moderne

fabbriche. In questo tratto sussiste la seguente ben nota iscrizione

che w pose Tiberio Claudio per avere l'istaurato (acquedotto nel

luogo scomposto da Caligola pei- formare una cinta di tavolali, di-

sposta in forma di anfiteatro, onde presentare al popolo gli spetta-

coli; per la quale operazione Dione ci racconta aver (ale imperatole

Da Lampridio si La poi la seguente notizia sulle cure di Alessandro Severo

per promuovere gli studj letterarj: ad Atheneum audiendoruin rt Graecorum

rt Latinorum rlwtorum rei poetarum causa frequenta' processit. tu Alcssan

ilio Sdir, e. 3i. Quindi opportunamente si trova appropriare, tanto all'an-

zidetto stadio (pianto allodeo ora considerato, la seguente notizia esposta

la Ammiano Marcellino sullo stato di Koma sotto 1" impero di Costanzio: il

Pompei! tluatrum, rt odeum, il .-Intimili, aliauw tutu liuti
4 decora l ibis tir

ternae. Lib. A'/. <. 10. ss. ti.

iti Arciis \ irqtuis tnittunt liabtiit sub liortis Lucutiunti s
, fin ut ni ur in

Lampo inni lui si ruminili frontini Scptnruin. Frontino, Or Atfuueduct. r. "20..

In line di questa esposizione topografica, indicando il giro die tacevano gli

acquedotti entro la citt, dimostrato il riuso dell acquedotto \ ergine.
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non poche ragguardevoli fabbriche gettate a terra (57). La enun-

ciata iscrizione poi si conosce essere stata scolpita su di un attico

posto sopra un arco maggiore, che doveva corrispondere a traverso

di una pubblica via. ed nel seguente modo scritta:

TI. CLAVDIVS . DRVSI . F. CAESAR . AVGVSTVS . GERMAMGVS

PONTIFEX . MAXIM. TRIR. POT. V. IMP. XI. P. P. COS. III. DESIGN. UH.

ARCVS . DVCTVS . AOVAE . VIRGIMS . DISTVRRATOS . PER . C. CAESAREM

A . FVNDAMENTIS . NOVOS . FECIT . AC . RESTITVIT

Dalla suddetta fontana di Trevi lacquedotto si diriggeva verso la

piazza Sciarra, ed ivi probabilmente traversava lantica via Lata so-

pra quell'arco, creduto essere stato dedicato a Claudio, che fu sco-

perto in tempo di Pio IV nel principio della medesima piazza (58).

Tutta la descritta parte dellacquedotto era compresa nella regione

settima, ove corrispondeva il portico Vipsanio, le di cui colonne

erano bagnate dall acqua Vergine, come s indica da Marziale e come

fu osservato nella descrizione di detta regione. Quindi nella parte

dellacquedotto compresa nella regione, ora considerata, trovasi cor-

rispondere quel grande monumento, decorato con colonne di mar-

mo, che fu trovato nel fare i fondamenti della facciata della chiesa

di s. Ignazio, del quale il Donati ne deline la intera struttura 59 .

Questo ultimo tratto, per la sua nobile decorazione, da credere

che formasse la fronte del castello principale dellacquedotto; ed ivi.

secondando la fronte dei Septi situati da vicino, avevano termine

(57) "EretTK Ci xa k-icM^i. -'t.iiatv. re xa f/syiora ov/.od<ju.r,au-v. xe),wv,

xa xpa r.rfcy.avjo:. t
'j'j.

toO Taupov Siarfov iir.ipzyp'jxi. (Dione. Lib. Ll\,

e. lO.y Inchoavit autem aquae ducturn regione Tiburti, et amphitlieatrum iu.rto

Septa: quorum operum a successore eius Claudio aterum peractum, omissum

alterimi est. (Svetonio, in Caligola, e. 21 J Nella classe X dell'opera sugli

Edifizj di Roma antica dimostrata tutta fattuale ed antica forma della de

scritta parte di acquedotto che si conosce essere stala ristabilita da 'I iberio

dopo gli sconvolgimenti fatti da Claudio.

(58) Nardini, Roma antica. Lib. IV. e. 10: Flaminio Vacca. Memorie.

A. "28; Fea, Integrit del Panteon.
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gli archi che lo reggevano. Infatti dal luogo, ove
gli

archi comin-

ciavano sotto gii
orti di Lucullo, a giungere sino a tale posizione,

seguendo la linea tracciata dai ruderi superstiti, si trovano corri-

spondere con poca diversit i settecento passi prescritti da Fron-

tino a questa ultima parte di acquedotto sostenuta da archi. Da

tale localit quella quantit di acqua, che era assegnata, entrava

nelle terme di Agrippa sopra qualche opera di sostruzione partico-

lare; poich la cinta delle medesime terme giungeva precisamente

sino a questo luogo. La stessa quantit di acqua, dopo di aver ser-

vito alluso delle terme, entrando probabilmente nellEuripo, che

stava di fianco al bosco situato a lato del lago, passava colle quina-

rie trecento sessanta, che a questo si davano, secondo il medesimo

Frontino, nel descritto lago o stagno di Agrippa (59 .

TEMPIO DI GIUTURNA. Vicino alla mostra principale del-

lacqua Vergine, che come si vide era nel luogo ora occupalo dalla

Tacciata della chiesa di s. Ignazio, doveva trovarsi il tempio di Giu-

turna che dicesi essere stato edificato da Q. Lutazio Catulo e che

da Ovidio si dimostra precisamente collocato in vicinanza dell'ac-

quedotto dell'acqua Vergine (60).

(59) Oltre ali* iscrizione del (empio di Matidia. u .mimo mai ini u . rime

nula in un tubo di piombo tra la chiesa di s. Ignazio e quella della Rotonda,

si dice dal Donati essersi letta in altro tubo di piombo, rinvenuto vicino alla

tacciata della suddetta chiesa di s. Ignazio, la seguente iscrizione: nakcissi .

\vg. i.ib. .\r, . itistyi .. Onesto tubo evidentemente portava l'acqua alla casa di

Narcisso ricco liberto di Claudio, lui in altro tubo, rinvenuto sotto alla lab

brica dell'annesso Collegio, si lesse la seguente iscrizione: imi', c.vfs. u\nr,i\\i .

WTON1NI . WG. IMI .
|

SVI! . CYK. l'OI'.CI . l'Olili . PHOC. ANNO . S'iMI'O . !.. il quale

doveva portare l'acqua ad alcun edilizio di Antonino Pio Domiti, De l'ibi'

Ruma. Jb. III. r. 18. Fa pi probabile architettura, che do\e\a a\cre il

suddetto monumento dell'acqua \ ergine, secondo (pianto venne riferito dal

Donati, esposta nella classi' X della citata opera siigli Fdilizj antichi, (pian

tiinipie di oso non rimanga pi ali una vestigia.

(i()i l'i'
(/uofjiii'

hi.r nuli in. Turni snror, unir iicrpil

llii, uhi \ infima (dnpus nhitur
111/1111.

Oniha, Fa sii. I.1I1. I. r. iti.'*.
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BASILICA <) TEMPIO DI MATIDIA. Fra il luogo del de-

scritto castello dell'acqua Vergine ed il Panteon, si racconta dal

Donati che fu trovato un pezzo di condotto, sul quale si leggeva la

indicazione del tempio di Matidia, templo matidiae; per la quale

scoperta si venne a stabilire avervi corrisposto da vicino tale tem-

pio. Esso fu evidentemente edificato da Adriano, per essere stata

Matidia sorella di Giulia Sabina moglie di tale imperatore. Neil in-

dicata localit, trovandosi molti resti di grandissime colonne di ci-

pollino disposti su di una linea che comincia dal convento di s. Maria

in Aquiro, e traversando il vicolo detto della Spada di Orlando, si

dirigge verso il Panteon, sembra potersi dedurre avere queste co-

lonne formato un lato del peristilio che stava intorno a tale edifizio.

il quale, dalla proporzione delle colonne, si viene a stabilire essere

stato di molta grandezza. Rimangono poi ancora sotto una piccola

casa, posta quasi al termine della via dei Pastini verso il Panteon,

alcuni avanzi del pavimento di questo edifizio che vedesi formato

di marmo giallo. Il medesimo tempio, a riguardo probabilmente

della sua grandezza, si trova essere stato registrato nei surriferiti

cataloghi sotto la denominazione di basilica.

BASILICA TEMPIO DI MARCIANA. Similmente con il

nome di basilica vedesi annoverato dai medesimi regionarj l'altro

edilzio detto di Marciana, il quale essere stato pure tempio sem-

bra potersene avere una prova dalla stessa sua denominazione; ed

essere stato situato vicino al suddetto (empio di Matidia si deduce

dal vedere
gli

stessi edifizj l'uno dopo 1 altro trascritti nei surriferiti

cataloghi. Cos madre e
figlia, poich Matidia, mentre era sorella

di Giulia Sabina moglie di Adriano, era pure figlia d Marciana

Dell'enunciato tempio di diuturna se ne trova (atta menzione da Servio col

I autorit di Cicerone e di Varrone con queste parole: Jutuma fons est in

Italia Di hoc antan fonte Romani ad 'minia sacrifcio aqua afferri

viinsuiccrat Unir fonti propter aquari inopiam sacrificavi solet , cui

l.iilnlnis ('atulns primis (empiimi in Campo Marti* fecit.
Servio, m \ irrpho,

Emilie. Uh. SII. v. 139 e Cicerone, pr Chicnt. e. 3fi.
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sorella di Trajano, ebbero tompj tra loro vicini. Ed infatti la ma-

gnificenza e la grandezza, con cui si vede dai pochi avanzi rimasti

essere stati questi stessi tempj edificati, bene si trova corrispon-

dere al modo di costruire del tempo di Trajano e di Adriano,

sotto ai quali imperatori sembrano essere stati innalzati i suddetti

due editizj (61).

SEPTJ. Dovendo terminare gli archi dell'acquedotto dell ac-

qua Verone lungo la fronte dei Septi, secondo quanto vedesi asse-

rito da Frontino, e conoscendosi il luogo sin dove quegli archi

giungevano in vicinanza della chiesa di s. Ignazio, si viene a stabi-

lire la fronte dei Septi essere stata tra la suddetta chiesa e la via

del Corso. I Septi sembrano essere stati por lungo tempo cinti da

un semplice steccato e chiamati perci ovili dagli antichi, come si

deduce da molti autorevoli documenti 02 . Ma poi si conoscono

(61) .Mentre ai portico, che racchiudeva la basilica o tempio di Matidia.

possono appropriarsi le grandi colonne che esistono nel vicolo della Spada

di Orlando e nelle case adiacenti: alla basilica o tempio di Marciana poi

soltanto possono attribuirsi alcune reliquie di mura che furono discoperte

nell'anno 1824 facendosi alcuni scavi nella piazza Capranica. Nell'anno 1818

poi si scopersero nel primo cortile del collegio Capranica alcune reliquie di

mura clic, quantunque di evidente costruzione del medio evo. pure si videro

appartenere ad una qualche fabbrica privala, nella quale eravi una cella se-

micircolare decorata con marmi e statue.

(62) Ci die fossero i Septi e chiaramente spiegato da Servio commen-

tando un verso della prima Ecloga della Bucolica di Virgilio, con queste

parole: Sejita proprie sunt loca in Campo Martin inclusa tabulatis, in quibux

stana popiilus rnmanus suffragia ferri
1 consucrerat. Srd qunniam linee Septa,

snnilia sunt orilibus, dici hucc invicem pr se pnnuntur: ut hoc luca Sij'ta pr

orilibus posuit. Il vm Luainus e cantra. Pliursulia. Lib. II. r. t!)*>. Et mi

serae maculavi! o\ilia Komac. Juvcnalis Satira \ I. r. 527. Antiquo quae

pro\ima surgil ovili. Servio, ni Virr/ilio, liucolica. Eclorj. I. r. 34. Ma poi

moltissime altre vetuste notizie si hanno su^ii stessi Septi che si prendono a

considerare nella esposizione di (pianto concerne i tempi anteriori a quegli

ma considerali. Pertanto e d'uopo osservare che uell epoca imperiale, essendo

cessalo fuso
pili

esteso dei Cornizj. la stessa area dei Septi seni soventi ad

esporre grandi giuochi pubblici, come si deduce dalle notizie precipuamente



401) ROMA ANTICA.

essere stati circondati da portici e da altre fabbriche, che primie-

ramente furono ideati da Oppio e da Cicerone, come si deduce

da quanto questo ultimo scrisse a riguardo di aver voluto cingere i

Sepli con un portico che fosse lungo mille passi, e che a tale opera

si congiungesse ancora la Villa publica. Poscia siffatte opere ebbero

evidentemente effetto soltanto sotto Lepido ed Agrippa ; poich

Dione stabilisce che nell'ottavo consolato di Augusto e di Statilio

Tauro si dedicarono da Agrippa i Septi. Formavano essi, secondo

il medesimo scrittore, un luogo distinto nel Campo marzio, il quale

fu da Lepido ridotto a fabbrica stabile circondandolo con portici, e

che fu da Agrippa ornato con marmi e con pitture, il quale gli
diede

il nome di Septi giulj (63). Tra i preziosi frammenti della antica

pianta di Roma vi sono quei che sono contenuti nella Tav. X e che

vengono da noi distinti col N. I, nei quali vcdesi disegnato un lungo

portico con grandi fabbriche ali intorno. Siffatte tracce, dalle poche

lettere rimaste, si conoscono avere appartenuto ai detti Septi giulj;

poich, contenendosi esse in sept . . . e . . . lia, si deduce essere

stato scritto Sepia Julia. Confrontando poi la disposizione del sud-

detto portico con quella che si ricava dagli avanzi esistenti sotto

l'attuale palazzo Doria al Corso, e sotto la chiesa di s. Maria in via

Lata, trovasi giustamente luna con 1 altra corrispondere; percui

pu con qualche probabilit stabilirsi che i Sepli dovessero essere

situati lungo il lato occidentale dell anzidetto portico.

esposte da Svctonio nelle vite, di Augusto (e. 43;', di Caligola (e. 1S , di

Claudio
(e. 21y e di Nerone (e. 12;'; come ancora da Dione (Lib. LV. r. X

e 1 0, e Lib. UX. e. 1 0.)

(03) Ejjicicmus rem c/loriosissimam, natn in Campo Marito Sepia tributi*

comitiis marmorea sumus et teela facluri, eaque eingenui $ excelsa portieu
ni

valle passuum confidatili', simili adiiuigetur lane operi Villa etiam Pnhhca.

Cicerone, ad Attico. Lib. IV. Epist. 10. Rai i 'Ay-.-a; -k Ist-.ts. wwj.v.'jyiw.

:a.5yi&w7v. ooov u.'vj yp odtuiv.-j r.inv.zvv.'jZfj -j-t/^to- T'/0ra tv -zv 'Aw,,

r.ior.i TTO'/tc r.ioiZ ii:: ~'sj Air.i'j'sj r.oc tv.; ySi.izw;.; v.nyjj.itiiv/.; ijvjwooour,

uijy.. 7//.\ r.'/'i'i i.'vyj.i; y.'/.
wyr,K'j//j.a'7iv ne.y.Q'jiJ.r,nBj. '\ r/jny. '/vrx y.r.'j r's't \v

yi-JTTO-j T.mtKMVi'i'i.z. 'Dinne. Lib. UH. e. "2:1.
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PORTICO DEI SEPTI. L'indicato grande portico, che tanto

dagli avanzi rimasti, quanto dalle anzidette lapidi capitoline, trovasi

formato con sette navate, mi pare di potere stabilire essere quello

stesso, che, per la sua grandezza, pot compiersi soltanto dopo la

morte di Agrippa da sua sorella Pola, e che perci era detto di

Pola dal nome di questa insigne matrona (64). Un tal portico dal

luogo, ove si trovano esistere i primi avanzi sotto la chiesa di

s. Maria in via Lata e sotto il palazzo Boria, si stendeva evidente-

mente sino alla chiesa di s. Marco, accanto alla quale si trova esi-

stere la parte del palazzo di Venezia fabbricata da Paolo II con

loggic che circondano un giardino pensile. E questa fabbrica si co-

nosce essere stata innalzata sopra i
pilastri degli archi che forma-

vano le sette navate del suddetto portico; come ancora lo comprova

la denominazione, che ebbe nei primi tempi la chiesa di s. Marco

d jtuia Pallaeinas o Palatinae, nella quale si trova molta analogia

col nome di Pola, o Polatino che aveva il descritto portico. Facen-

dosi uno scavo in questi ultimi anni per formare la nuova chiavica,

che raccoglie le acque del Quirinale, si sono trovati resti di questo

portico nel traversare la linea che occupava sulla piazza di Vene-

zia avanti al palazzo gi Rcnuneini; e questo stesso palazzo si co-

nosce essere stato edificato sull'area del medesimo grande portico.

Le altre grandi fabbriche poi, che appariscono tracciate nelle rife-

rite lapidi capitoline accanto al descritto lungo portico, e che si

vedono composte di grandi aree circoscritte da portici, sembrano

aver fatto parte di altra divisione dei Septi; e si sono rinvenute

alcune tracce di questi portici, ed in [(articolare diversi rocchi di

colonne, nella continuazione del suddetto scavo, fatto per la nuova

chiavica, lungo la fronte del palazzo di Venezia.

(G) Dinur. Uh. l.Y.c. 8. Tutta la pi proballile architettura, clic si

pini determinare per il medesimo pianile portico dei Scpti. e dimostrala

nella Ta\. (ILI dell'opera siigli Kdilizj antichi. K le notizie, che ad esso si

riferiscono, sono esposte alla pa^. il'i del \ ol. I. Ad esso si doveva riferire la

notizia ili Plinio sii di un irrande trave che \ i si conservava /.///. A 1 /. e. "ti.

1(\
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VILLA PUBLICA. Vicino ai Septi stava la Villa publica, come

principalmente si deduce dall'esposta notizia sul divisamento che

ebbe Cicerone di congiungerla ai Septi stessi col mezzo dell'anzi-

detto grande portico. E (mesta Villa essere stata situata dalla parte

dei detti Septi, ch'era rivolta verso il Campidoglio, si deduce dalla

descrizione di Varrone, nella quale fa conoscere avere egli nella

Villa publica con Assio atteso il candidato che fu eletto edile nei

vicini Septi per accompagnarlo in Campidoglio,' e dalla stessa de-

scrizione si conosce ancora come essa corrispondesse nella estrema

parte del Campo marzio (65). Era questa Villa un edifizio, nel quale

i romani comunemente ricevevano gli ambasciatori dei popoli stra-

nieri, e si chiamava con tal nome perche stava fuori della citt.

La sua forma poi sembra potersi riconoscere nel
gi citato grande

frammento dellantica pianta capitolina che contiene i Septi con il

descritto grande portico, ove tracciata una fabbrica composta di

un portico che circoscrive un'area, nella quale si vede indicato

(65) Varrone, De Ite Rustica. Lib. HI. e. 2. La vicinanza dalla descritta

Villa publica ai Septi si dimostra ancora con quanto scrisse Lucano relati

vamente al terribile massacro delle quattro legioni Mariane tatto eseguire

da Siila in detta Villa -

, perch si dicevano essere stati macchiati in allora gli

ovili di Roma, cio i Septi, come si accenna nei seguenti versi :

Tunc flos Hcspcriae Latii iam sola iuventus

Concidit, et miserae maculava Ocilia liontac.

(Lucano, Farsalia. Lib. IL v. 19(> v
<

Di questo massacro, essendosi intese le strida sino dal tempio di Bellona.

ove stava in allora radunato il Senato (Seneca, De Clementia. Lib. I. e. 12 .

si deve stabilire essere stata la Villa publica pure non molto distante dal-

l'indicato tempio di Bellona, che poc'anzi abbiamo accennato essere stato

presso al circo Flaminio. Altre notizie sulla stessa Villa publica sono esposte

da Livio Lib. IV. e. 22, Lib. XXX. e. 21, Lib. XXXIII. e. 2i e Lib. XXXIV.

e. M.) E siccome si deduce in particolare da Orazio Satire. Lib. V. r. 32 ,

che fu in parte ristabilita da Publio Fonteio Capitone ai tempi di Augusto, e

mentre era console nell'anno 721 di Roma: cos in alcune medaglie da lui

coniate, mentre era triumviro monetario, vedesi rappresentato un edilizio

composto di un piccolo portico che doveva decorare l'ingresso principale

della medesima ^ illa. come dichiarato dalle lettep' vii. evi:.
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esservi stati piantati alberi, come intatti dovevano esistere in delta

Villa. Siffatta pertinenza anche contestata da quanto vedesi trac-

ciato in altro piccolo frammento, esistente nella Tav. XVI e da noi

esposta al N. Ili, nel quale, trovandosi parte della sua indicazione

con le lettere pvbli si deve credere che fosse congiunto

ali anzidetta altra lapide.

TEMPIO DI ISIDE. Coi versi di Giovenale si mostra essere

stato prossimo ai Septi quel tempio d'Iside che vedesi registrato

dai regionarj con il titolo Iseum (66). Intorno a questo tempio vi

dovevano stare le abitazioni dei sacerdoti, nelle quali pernotta-

rono Vespasiano e Tito prima di entrare in citt nel loro comune

trionfo ^G7 . Ed uniti alle stesse abitazioni dovevano esservi degli

orti, per i quali si devono intendere quei boschi, congiunti alle

terme di Agrippa, che venivano a corrispondere precisamente die-

tro al luogo, in cui si stabilisce la posizione di questo tempio.

TEMPIO DI SERAPIDE. Dopo il tempio di Iside vedesi re-

gistrato nei medesimi cataloghi quello di Serapide indicato col ti-

tolo Serapeo. La situazione di questo tempio si stabilisce essere

stata dove ora la chiesa di s. Stefano del Cacco primieramente

per la statua di Serapide, scolpita in marmo egizio, che fu trovata

in ([nel d intorno con due piccoli obelischi, i due leoni di basalto

che sono ora nel principio della salila del Campidoglio, le statue

del Nilo e del Tevere e diversi altri oggetti di stile egiziano, che,

come a divinit dell Egitto, erano stati dedicati a Serapide. Inoltre

furono ivi scoperti diversi fusti di colonne di giallo, situati ancora

al loro luogo, che non furono potuti estrarre per essere stati tro-

vati molto danneggiati dal fuoco OS
;
ed ivi pure nel secolo scorso,

((idi A Meroe portabit aqiuis, ut sparrjat in ardem

Isulis, antiquo quae prosima surqit Orili.

Gtorenale. S/itir. \ I. v. o"27.

(t>7) Giuseppe l'I'iftn, Guerra (iiitilmat. I.ih. \ II. e. 17.

i(iK) l-liiiiii nm Varr, Memorir. A. H\ e '2~: Unitoli, Memorie. Y. Ili:

rintroni. Memorie. !\. 17' > Martinelli, Homae e.r lhnira Surra. Pan. !!<)!).
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scavandosi i fondamenti di una fabbrica dei monaci di s. Stefano

del Cacco, furono rinvenuti grandi pezzi di cornicioni appartenenti

ad un portico (69). Una parte poi di tale tempio e delle fabbriche,

che gli stavano intorno, si trova rappresentala in un frammento

dell'antica pianta di Roma esistente nella Tav. XVI e da noi espo-

sto al N. V, come lo dimostra la indicazione in esso scolpita che

accenna il SERAPEVm. quindi d'uopo osservare che i descritti

edifizj dovevano corrispondere lungo quella stessa via che, para-

lellamente alla via Lata, metteva in comunicazione la parte media

del Campo marzio col luogo prossimo al Campidoglio, ove esi-

steva la Villa publica, e costeggiava il lato meridionale del portico

dei Septi. Inoltre da osservare che i medesimi due lempj si tro-

vavano essere collocati precisamente avanti a quell'accesso prin-

cipale che avevano le terme di Agrippa per tale parte; ed evi-

dentemente serviva di decoro allo stesso accesso quell'arco antico

denominato volgarmente di Camilliano nelle memorie del medio

evo che stava nella estremit occidentale della piazza del Collegio

romano e che fu demolito al tempo di Clemente Vili, come si

vede asserito dal Galletti.

TEMPIO DI MINERVA CALCIDICA. Nei medesimi surrife-

riti cataloghi, dopo dell'Iseo e del Serapco, vedesi registrato senza

distinzione Minerva Calcidica; e si conviene in questa indicazione

doversi intendere un piccolo tempio dedicato a Minerva, che, per

avere alcun calcidico, oppure il tetto di bronzo, o per essere stata

la immagine della dea dedotta da Calcide, si disse Calcidica, come

diversamente si spiega. Infatti nell edificare la grande fabbrica del

Collegio romano, come si assicurava dal Donali, furono rinvenute

tracce di un piccolo tempio, le quali con molta convenienza pos-

sono appropriarsi allcnunciato edilizio; perch si trovava essere

in tale luogo collocato da vicino ai suddetti due lempj d'Iside e

Serapide. Tutti tre poi questi Lempj, tanto nel catalogo viennese

Mi')) Winckvl manti, iXotizit d antichit. Art. XII. A'. 1.
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degl'imperatori romani, quanto da Eutropio e da Cassiodoro nelle

loro liste cronologiche, si attribuiscono a Domiziano; e vedonsi re-

gistrati in tali memorie nel modo stesso che sono esposti nei sur-

riferiti cataloghi dei regionari, percui si trova essere anche meglio

contestata la loro collocazione nel luogo stesso (70).

TEMPIO DI MINERVA CAMPENSE. Altro tempio di Mi-

nerva si conosce aver esistito nelle stesse adiacenze, ed era quello

che veniva distinto con il titolo di Minerva campense. La cella di

questo tempio, composta da pareti basate in forma rettangolare,

incrostate di marmi e decorate con molti ornamenti, si vedeva

sino al tempo, in cui viveva il Fulvio, nel convento della Minerva;

e secondo le notizie tramandate da questo scrittore, bench ora

pi nulla esista, venne siffatto tempio in corrispondenza di tale

luogo disegnato nella pianta topografica (71). Quindi ci limiteremo

(70) Domitianus Hoc Irnp. multa opcrac publicae fabricatac

sunt Iseum et Serapcum, Minerva Calcidicam (Catalog. Vicnn.

pubblicato daWEccardo.J E circa lo stesso si riferisce da Eutropio (Lib. VII.

e. 23
'

e cos da Cassiodoro (Cronologia, in Domiziano.) Da Lampridio poi si

asserisce essere stati l'Iseo ed il Serapeo ristaurati da Alessandro Severo:

hium et Serapium deccntev ornavit, additis signis et deliacis et omnibus my-

sticis fin Alessandro Severo, e. 26.y E nei Mirabilia si accenna il tempio di

Minerva Calcidica in vicinanza del Panteon: iuxta Pantheon Umplum Mi-

nervae Calcidiae. (Montfaucon, Diar. Italie. Pag. 292J

(71) Plinio ha conservata l'iscrizione che fu posta da Pompeo sul detto

(empio di Minerva Campense: Hos ergo honores Urbi tribuit in delubro Mi-

nerva e, quoti ex manubiis dicebat: c\. pompeivs . magnvs . imperatoh . bello .

\\\. AYNOllVM . CONFECTO . l'VSIS . FVGATIS . OCC13IS . IN . DEDITIONEM . ACCI l'US .

1KJMIW M . CAM. IAWI1I . M. DEPHESSIS . AVI . CAPTIS . NAVII1VS . DGCCXLVI. OPPIIMS .

CASTELLI* . MIIWW1II. IN . IDLM . HECI.Pi'IS . TE1UUS . A . MAEOTIS . l.ACV . Al) . I',V-

r.i.VM . M\r,i . s\ itAi.ns . \or\ m . Minilo . MiMi;\ ai:. Plinio, ISat. /list. Lib. VII.

e. 2(5 e 27. Dal Fulvio si ebbero pi circonstanziate notizie sulla reliquia che

esisteva ancora al suo tempo nel convento della Minerva Antiff. f'rb. Lib. V.

Pag. LXXX/X. F lo stesso ila Pojj;io Fiorentino I)< Vai: Fort. Lib. I.)

F poi dal Ilartoli Memorie. N. 112
,

si accenna il ritrovamento della statua

di Minerva denominata dei (iustiniani che ora e al Museo \ alitano, la quale

viene considerata per quella che stava collocata entro lo stesso tempio.
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ad osservare che le memorie tramandateci sulle reliquie superstiti

sino ali indicata epoca, ci portano a stabilire essere stato il tempio

edificato su piccole dimensioni sulla semplice forma dei prostili,

e con poco nobile struttura.

PORTICO DEGLI ARGONAUTI E TEMPIO DI NETTU-

NO. In vicinanza dei Septi doveva esistere pure quel portico, che

fu fabbricato da Agrippa in onore di Nettuno per le vittorie navali

da lui riportate, e che fu dal medesimo decorato di una pittura

degli Argonauti; percui con il nome degli slessi Argonauti fu tale

portico anche cognito presso gli antichi, e con tale denominazione

si trova registrato nei surriferiti cataloghi. Unito al portico vi do-

veva essere il tempio, consacrato a Nettuno, il quale si distinse dal

compendiatore di Dione col nome di Nettunio, e da Sparziano con

la denominazione di basilica di Nettuno (72). La vicinanza ai Septi

di questo edifizio, sacro a Nettuno, primieramente si deduce dal

vedere che il detto compendiatore di Dione e Sparziano, luno

descrivendo gli edifizj arsi nell incendio avvenuto dopo la celebre

grande eruzione del Vesuvio, e l'altro il ristauro fatto dei mede-

simi ediflzj da Adriano, lo trascrissero subito dopo i Septi. E que-

sta prossimit viene indicata pure nei versi di Marziale, nei quali,

facendo passare il suo Sebo dal portico di Europa a questo di Net-

tuno, o degli Argonauti, lo indirizzava ai Septi. Essendo poi questo

portico, come quello gi considerato nella regione settima, anche

cognito presso gli antichi col nome di Yipsano, per essere Agrippa,

che parimenti Io aveva edificato, della gente Vipsania, si trova

indicato dal medesimo Marziale essere stato anche prossimo ad

una porta piovosa. Per siffatta porta dal Nardini giudiziosamente

(72) Tflv aroav r/jv -o~j HocEtowvo; jauuaui-jr^j stai Ztoy.oo urd Gi-j ir. rat:

wjy.puzi'/.ts /.ed t/ ri-j 'Apyov&cur&Jv ypyrt i->Mu.r.yjjz. (Dinne. Lib. LUI. C. 27.

Kc< yp- ro
Ssparrstov. y.'A T I^ov. zy. zi Sirrr, xa to noauSvetov. ra re

j5a>veo'j t toO 'Aypt."ou, xa t nvSaov. (Idem. Lib. LXYI. e. 2. Romite

instaurava Pantheum, Septa, basilcam Neptuni, sacra* aedes plurimas, fo-

rum Augusti, lavacrum Ayrippac. Sparziano, in Adriano, r. 19.
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si riconosce uno degli archi maggiori dell acquedotto dell acqua

Vergine (73), il quale, dovendo terminare, come si
gi osservato,

lungo la fronte dei Septi, si viene con questo pure a stabilire

essere stato quel portico vicino ai Septi. Da tutte queste notizie

m'indussi a riconoscere, col medesimo Nardini, avere appartenuto

al tempio di Nettuno le undici colonne che formano ora la fronte

della dogana di Terra a piazza di Pietra. E maggiormente mi sono

confermato in questa opinione per avere trovato, nelle ricerche

falle ultimamente in compagnia di erudite persone e del Fea gi

commissario delle antichit, al di sotto del palazzo Cini, situato

nella stessa piazza, un tratto di muro antico costrutto con grandi

pietre albanc, il quale, presentando indizj dalle bugne in esso trac-

ciate, che la parte esterna era rivolta verso il Panteon, fu cos

riconosciuto aver fatto parte di un portico di cinta posto intorno

al descritto tempio. In tal modo venni a stabilire il portico degli

Argonauti essere stato intorno al tempio di Nettuno. E nella parte

interna del muro sembra che fosse stata collocata la suddetta pit-

tura degli Argonauti. Questo stesso portico, come uno dei princi-

pali del Campo marzio, doveva essere ornato con molti marmi e

specialmente con piedistalli decorati di trofei e ligure di Province

73) Nil intentatimi Seius, nil inquit inausum,

Coenandum quotics iam videt esse domi.

Currit ad Europen, et te, Pauline, tunsque

Laudai Aciilleos, sed sine fine pedes.

Si nihil Europe fecit, tum Septu petuntur,

Si (pud Philyrdes praestct, et Aesonides.

Marziale. Lib. li. Epiar. l'i.

Dallo stosso Marziale si riferiscono altre notizie sul medesimo edilzio nel

l'Epigramma '20 del Libro III. e nell'Epigramma 1 del Libro XI. Nelle

Tav. CXLIV. CXLV, CXLYI, CXLVII e CXLVIII della spesso eilala

opera siigli Editzj antichi dimostrata ampiamente tanto l'architettura del

(empio pianto quella dei portici che lo circondavano. I ritrovamenti l'atti

nel medesimo luojjo sono registrati dal Flaminio \ acca Memorie. A. "21 , e

dal Bartoli A. 7K e \\. E meritano considerazione le ligure delle diverse

Province scolpite nei piedistalli rinvenuti nello stesso luo^o.
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sottomesse; poich gran numero di siffatte scolture e gran quan-

tit di frammenti antichi furono trovati in tale luogo, dai quali la

piazza fu chiamata di Pietra. Se poi lo stile di alcune parti, che

compongono gli avanzi rimasti del tempio, non si trova corrispon-

dere colle opere che si facevano al tempo di Agrippa, ci devesi

evidentemente attribuire ai restauri fatti dopo l'incendio avvenuto

al tempo di Adriano, come Io dimostra il lavoro con cui fu scol-

pito un avanzo del vero suo cornicione che fu trasportato in Cam-

pidoglio. E Io stesso stile si trova sussistere nelle grandi reliquie

che rimangono tuttora in opera.

PORTICO DEL MELEAGRO O DEL BUONO EVENTO.

Dopo il portico degli Argonauti nei surriferiti cataloghi si registra

quello del Meleagro; percui sembra essere stato situato vicino al

descritto portico di Nettuno, ed evidentemente verso la via Lata;

giacch alcun altro spazio in tale vicinanza si trova libero. Ma quale

fosse la sua forma, e perch in tal modo si nomasse, non se ne ha

precisa cognizione dagli antichi scrittori; e soltanto pu dedursi,

che sia stato con tal nome distinto, da qualche effgie di Meleagro

posta nel tempo, in cui furono ordinali tali cataloghi, in qualche

vetusto portico precedentemente cognito per altra denominazione.

E tra i varj portici, che si conoscono avere adornato tale parte

del Campo marzio con nome non ben cognito, si pu soltanto ap-

propriare con pi convenienza tale notizia a quello che da Am-

miano Marcellino si dice l'istaurato sotto l'impero di Valcntiniano

e Graziano, che stava vicino alle terme di Agrippa e che si diceva

del Buono Evento per la sua vicinanza al tempio dedicato sotto lo

slesso titolo (74); perch tale portico doveva precisamente meritare

maggiore considerazione nella delta epoca.

(741 fnstrauravit reter plurima: inter quae porticum excitavit tnucn-

fem, lavacro Agrippae continuala, fcvcntus lima cognominatala , ca re, quoti

huiis nominili prope visitar templum. (Animiano Marcellino. Libro XX/X.

e. <>. IT. Non si hanno poi alcuni altri autorevoli documenti per contestale

la indicata opinione.
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PORTICO DI EUROPA. Di altro pi insigne portico, quale

era quello cognito con l'enunciato titolo, se ne determina la situa-

zione in vicinanza della chiesa di s. Salvatore in Lauro, principal-

mente da quanto trovasi accennato da Marziale, che lo dimostra

tra il portico dei Septi e quello delle cento colonne di Pompeo, e

le terme di Agrippa (75). Quindi si conferma la stessa situazione

osservando che venne conservata la denominazione in Lauro alla

detta chiesa, evidentemente derivata dai boschetti che nel mezzo di

questo portico vi stavano secondo il medesimo Marziale. Le quattro

figure di femmine vestite, che furono trovate nellorto di s. Salva-

tore in Lauro, da credere che abbiano appartenuto alla decora-

zione del medesimo portico (76). Non trovando altre pi precise

(75) Currit ad Europen; et te, Perniine, tunsque

Laudat Achilleos, sed sino fine, pedes.

Si nihil Europe fecit, tum Septa petuntur.

Inde petit Centum pendentia teda colutimi&

Itine Pompcii dona, nemusque duplex.

Mani thermis iterimi, cunctis iterumque lavatili.

Omnia quum fecit, sed renitente Deo,

Lotus ad Europes tepidae buxeta recurrit,

Si quis ibi serum carpai amicus iter.

Per te, perfine tuani, vector lascive, puellam,

Ad coenant Selium tu, rogo, Taure, coca.

Marziale. Lib. Il Epigr. li.,

(76) Flaminio Vacca, Memorie. IV. 111. Dovevano i'ar parte delle sud

dette grandi statue, rinvenute nel portico di Europa, quelle che ora esistono

nel cortile del palazzo Borghese, le quali si dicono trovate precisamente in

lii**l luogo e si riconoscono aver rappresentato alcune delle nove Muse. E

poi importante l'osservare che con la maggior probabilit pu appropriarsi

ali effigie del Toro che stava nel medesimo portico di Europa, come ac-

cennato nei surriferiti versi di Marziale, queir importante (rammento di un

grande loro di bronzo che tu ultimamente rinvenuto nel vicolo delle l'alme

in Trastevere, come stato da me dimostrato nel foglio di giugno dell'an-

no 18o0 del .Ballettino archeologico: perch ad alcun altro simile monu-

mento pu meglio dichiararsene la pertinenza.
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memorie intorno la vera situazione di questo portico, ho disegnato

nella corrispondente localit la sua forma divisa in due parli da

tre doppie file di colonne per dare luogo nel loro mezzo ai bo-

schetti, i quali, per quanto si ricava dai versi di Marziale, dove-

vano essere precisamente divisi in pi parti (77). Componeva cos

un tale portico veramente uno dei pi ampii edifizj del Campo

marzio, quale vedesi infatti rappresentato nelle memorie che si

hanno dagli antichi scrittori.

ANFITEATRO DI STATILIO TAURO. L'anfiteatro, che

Statilio Tauro fece a sue spese costruire nel Campo marzio per

esporvi le cacce delle fiere, secondo quanto trovasi scritto da Sve-

tonio nella vita di Augusto e da Dione (78), pu stabilirsi essere

slato collocato dove ora il monte Giordano primieramente per

lclevazione ivi esistente, la quale evidentemente stata prodotta

dalle rovine di una grande fabbrica; e quindi perche tale situa-

zione, facendo parte del Campo minore, si trova essere d accordo

con quanto vedesi accennato da Strabone nella sua descrizione del

Campo marzio, nel quale tale anfiteatro doveva essere compreso.

Nel descrivere successivamente lo stadio, denominato propriamente

Equine, si dimostrer come sia insussistente la opinione di coloro

che credono essere stato lo stesso anfiteatro collocato nel luogo

ove ora esiste il grande palazzo di Montecitorio; giacch, nel fare

(77) An dcicatac Sole rursus Europae

Inter tepentes post meridiem buxos,

Sedet, ambulatile libcr acribus curis?

(Marziale. Lib. IH. Epigr. 20.y

(78) Multaque a Multis exstructa sunt A Statilio Tauro ampia

tlieatrum. (Svetonio, in Augusto, e. 29./' To vi Sh Kaiirapo?
ro rraprov sr?

Cw.TS'JovTo; TvSjpo; Ixcrikio; ^ar&ov rt iv tm *Apiw -I'm v.vvc/tcmv /-

t-jo
m
j v.'J i{-7rot3<7 Tot: ixvro'j Teai. y/j xaJci&wjEv v-ko'j.y.yj.v.. {Dione. Llb. Li.

e. 23.^ Da quanto gi fu esposto sull'autorit dello slesso storico a riguardo

dei giuochi esibiti da Caligola in un apposito luogo presso i Septi, per non

aver fatto caso del medesimo teatro, si deduce essere stato di piccole dimen-

sioni. ( Si veda la nota 57.)
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i fondamenti di tale palazzo, non si rinvennero mai tracce di opere

girate in curva, come dovevano essere quelle di un anliteatro.

ARCO DI GRAZIANO, VALENTINIANO E TEODOSIO. A

poca distanza dal luogo prescritto per il suddetto anliteatro verso

occidente eravi un arco dedicato agi imperatori Graziano, Valen-

tiniano e Teodosio, i di cui resti hanno esistito sino oltre lottavo

secolo vicino alla chiesa di s. Gelso nella via del Banco di s. Spi-

rito unitamente alla iscrizione dedicatoria. In questa iscrizione si

faceva menzione di alcuni portici chiamati Massimi, che proba-

bilmente, per la loro vicinanza, erano quei medesimi di Europa

poc'anzi descritti (79).

PARTE MEDIA DEL CAMPO MINORE. Gli edifizj sinora

descritti figuravano nella parte del Campo marzio denominata mi-

nore, che stava posta pi da vicino alla citt. Di quegli cdilizj, che

compivano l'ornamento di tale parte del Campo verso il Tevere,

ove dovevano essere, secondo la descrizione di Strabonc, princi-

palmente sontuosi sepolcri, sono rimaste soltanto poche tracce.

Per nel demolire la chiesa di s. Stefano in Piscinola fu trovata

una specie di fabbrica fatta in forma di piscina, dalla quale ebbe

il nome la suddetta chiesa. Vicino alla chiesa di s. Tommaso in

Parione ed in un vicolo, che mette alla chiesa di s. Maria della

Pace, furono trovate pure due colonne di giallo, che doveano ap-

partenere a qualche edilizio ivi posto (80). Nelle vicinanze poi del

circo Agonale, verso il medesimo Campo minore, furono rinvenute

(79) L'iscrizione che esisteva sul detto arco venne esposta dall'anonimo

Linsiedlense. pubblicato dal Mabillon al N. 1 o. sotto il titolo in arai pro-

simi) ponti s. Petti, e dal Grufer alla pag. CLXXI1. N. 1. e si dimostra

essere stata scritta nel modo seguente:

IMITI'. CAESSS. 1)1)1). \\\. CIUTl.YNVS . \ VI.KNTIMANV8 . Il . TIIIOIJOSIVS

1*11 . n i li i s .li. siMi'i li . avcu;.

iivm; . siusm . \i> . conci. vdi-:m>\ m . oi'ss . iimm; . i'ohtic. . maxima, ammisi

NOMIMS . SS I . l'ICS MA . l'ItOI'MA . Ili HI . OHNMIIOVI: . IVSSKHVST.

iHO) Ficoroni, Memorie. iY 73 e Flaminio Varca, Memorie. l\. Hi. Di

.dtri ritrovamenti di minore importanza si hanno (iure memorie.
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in diversi tempi opere di marmo di varia specie non ancora por-

tate a compimento (81); percui si venne a stabilire che in quel

luogo avevano stanza diversi scultori e scalpellini. Di alcuni altri

monumenti, che sono rinomati unicamente per memorie di et

pi remote di quelle ora considerate, come sono in particolare il

Terento con l'ara di Dite Padre e Proserpina, del tempio dedi-

cato ai Lari Permarini da M. Emilio Lepido, e simili altri
edifizj,

se ne tiene discorso nella esposizione che concerne le stesse epo-

che pi vetuste.

CAMPO MARZIO DENOMINATO MAGGIORE. In seguito

a quanto fu esposto sulla pi probabile disposizione generale del

Campo marzio, s'intende comprendere nell'cnunciata parte quel

Campo parziale che primieramente venne descritto da Strabone

dicendolo di grandezza ammirabile onde poteva offrire uno spazio

senza limiti alla corsa dei carri ed agli altri esercizj equestri, ed

anche alla grande moltitudine di gente che si esercitava alla sfera,

al disco ed alla palestra; e soggiungeva che era circondato da no-

bili
edifizj mentre il suo suolo era perennemente erboso, come

ancora che era reso ameno dalla corona dei colli, che dalla parte

opposta del fiume si stendevano sino al suo letto. E siccome per

g indicati esercizj equestri, che nella stessa area si solevano pra-

ticare, potevasi appropriare quanto veniva indicato con la voce

Trigario, come pure fu accennato; cos si stabilito di attribuire

a questa stessa parte del Campo marzio la indicazione particolare

di Campo Trigario registrata nei surriferiti cataloghi. Quanto essa

stendevasi lungo il Tevere e la via Flaminia verso il ponte Milvio,

per non essere stata determinala da limiti prima della costruzione

della cinta delle mura Aureliano, come vedesi indicato nella citata

descrizione di Strabone, non pu essere definito: ma a norma delle

prescrizioni stabilite a questa esposizione topografica, le nostre os-

servazioni non si stenderanno a quanto esisteva fuori della suddetta

< SI ) Uditoli, Memorie. N. 68, Ci) e 70; Fkoron'', Memorie. A'. 100.
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cinta che prescriveva il limite alla regione ora considerata. Quindi,

seguendo sempre il successivo ordine topografico, si prende pri-

mieramente a descrivere quanto corrispondeva pi da vicino alla

precedente altra parte del Campio marzio, e di seguito lutto ci

che di pi da essa si scostava sino ali indicato termine.

STADIO PER LE EQUIRIE. Bench
gli cscrcizj equestri si

facessero dai romani in tutta 1 indicata pi ampia parte del Campo

marzio; pure sembra che vi fosse un luogo distinto che servisse

alla celebrazione dei giuochi che si esponevano in quella festivit

che si distingueva con il nome Equiria dal corso dei cavalli, come

e in particolare spiegato da Varrone e da Testo (82). E siccome

in due giorni distinti si solevano celebrare le Equirie, cio nel vi-

gesimosettimo di febbrajo e nel decimoquarto di marzo, come si

deduce dagli antichi calendarj; cos a due luoghi pure distinti si

devono appropriare le indicazioni che si hanno in particolare da

Ovidio sui medesimi giuochi; cio luno pi nobile, ch'era sacro a

Marte, e l'altro in uno spazio aperto lungo il corso del Tevere 83).

(82) Equivia ab equorum cursu; co die cuini ludis currunt in Marlin

rampo. (Varrone, De Ling. Lai. Lib. VI. e. 13.' Equiria ludi, quos Romulus

Marti itistituit per equorum cursutn , qui in Campo Martin c.rercebantur.

(Paolo, in Ee.sto, Equiria ludi.)

S3 io. lupria, Calend. Maff. I). 27.
j'cbb.j

i:<. [lupria, Idem in I).

li. mart. itkiu: marti. Calend. Vutican. I). 14. mart. Ai giuochi, che si

celebravano in onore ili Marie nel giorno 27 ili febbraio, (lesesi appropriare

la seguente notizia ili ( )vidio:

Jamque duae restani notte& de mente secando

Marsque suos tunctis curribus urqet cquos.

Er Ciro pomtum permansit lupria nomai,

Quae Ih us in Campo prospir.il ipse suo.

Gridio, Casti. Lib. II. r. Hol.i

\ii\ all'alila l'estivila, che si celebrava nei giorno li ili marzo in vicinanza

ilei Tevere ed in campo aperto, si <le\e appropriare la seguente notizia:

Altera (jramuuo spectabis Lipuria lampo,

Ohi ih Tibir nirris ih latus iiri/it aipus.

(Jriiln,. Casti. Lib. Ili r. .>!!.



4M ROMA ANTICA.

Per i giuochi, che si celebravano nel detto giorno vigesimosettimo

di fel)brajo e che si dicevano istituiti da Romolo in onore di Marte,

credesi adunque opportuno di appropriare un principale luogo della

regione particolarmente destinata agli esercizj equestri, e perci

distinta con il nome di Campo trigario; e tale luogo consisteva in

quello stadio che doveva essere stato costituito soltanto nei tempi

dell' impero per esibire i suddetti primi giuochi con quel decoro

che si conveniva. Tale stadio si conosce esser stato stabilito preci-

samente in quella parte della regione che faceva fronte nella parte

del primo Campo marzio, ora considerata, e che corrispondeva col

suo mezzo in direzione retta tra il Panteon ed il mausoleo di Au-

gusto, e per lungo si stendeva dal luogo, ora occupato dal grande

palazzo di Montecitorio, sino vicino alla chiesa di s. Apollinare,

come si potuto dedurre dalle reliquie di sostruzioni rinvenute

sotto le fabbriche moderne che si trovano occupare la stessa loca-

lit. Ed anzi da alcune iscrizioni di solenni giuochi votivi, celebrati

evidentemente in tale luogo, si deduce la conferma dellesistenza

del descritto stadio. N questa circostanza pu esser contrastata da

quanto comunemente divulgato sulla corrispondenza, nel luogo

occupalo ora dal palazzo di Montecitorio, dell'anfiteatro di Statilio

Tauro o di alcun altro simile edifizio; perch dalle pi accurate

ricerche, fatte sui ritrovamenti che ebbero luogo sotto al mede-

simo palazzo, ne risulta che mai abbia esistito alcun edilizio di

forma curvilinea (84). Quando non si possa appropriare allo stesso

(84) h comune opinione clic nel luogo, in cui ergesi il Montecitorio.

stasse l'anfiteatro <li Statilio Tauro: ed il Tiranesi per avere inteso essersi

rinvenuti resti di sedili di marmo, allorch si edific il vicino casamento

della Missione, credette essere quel monte tutto formato dalle rovine del

medesimo anfiteatro, come ha dimostralo nella sua opera sul Campo marzio.

Le cose per, che si raccontano intorno la formazione di tale piccolo monte,

sono molto varie: ma generalmente si conviene nel crederlo artilizialmenle

composto. Non posso poi consentire, per le seguenti ragioni, che ivi stasse

veramente l'anfiteatro di St. Tauro. Primieramente perch Strahone. descri-

vendo partitamente idi edifzj principali del Campo marzio, pose nel Campo
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stadio la indicazione registrata nei surriferiti cataloghi di quel si-

mile edilizio che conteneva da trenta a trentatre mille spettatori e

che fu creduto convenire al circo Agonale o Alessandrino poc anzi

descritto, che si trovava vicino ali odeo precedentemente registrato,

come gi fu esposto, si potr credere che esso sia stato indicato

sotto il titolo Ciconias Nixas nei medesimi cataloghi; perch tale

minore, unitamente ai tre descritti teatri, un anfiteatro: e questo essere*

stato quello di Statilio si deduce principalmente dal sapere che al suo tempo
un solo anfiteatro esisteva nel Campo marzio. Imperocch quello cominciato

da Caligola non fu portato a compimento, e poi doveva stare pi vicino ai

Septi. come fu gi dimostrato: e quello di Trajano fu da Adriano disfatto

poco dopo la sua costruzione, bench si dica da Sparziano teatro, e odeo da

Dione, ossia un locale per la musica tutt" intorno circolare, come lo descrisse

Pausania: Theatrum quod Me (Trajanusj in Campo Martio posuerat, cantra

omnium vota destnucit. Sparziano, in Adriano, e. H: Dione. Lib. LXIX.

e. 20,- Pausatila. Lib. V. e. 13J Quindi per essersi scoperto sotto la piazza,

posta di prospetto al palazzo Citorio nell'anno 1777, un lungo portico retti

lineo, che evidentemente formava parte di un grande recinto (Fca, integrit

del Panteon. Pan. 3 e disscrt. sulle rovine di Roma; Cancellieri, Lettera sulla

colonna Antonina], si viene a togliere qualunque idea che ivi stasse un an-

fiteatro. Inoltre poi il cav. Carlo Fontana, nel dare la relazione della curia

Innocenziana ivi edificata, fece conoscere non essersi trovato alcun segno n

di anfiteatro, ne di altra fabbrica : ma solo narra essersi scoperte sotto il coi-

tile della medesima curia alcune chiavichette coperte con tegoloni. Il monte

stesso, descrisse egli, averlo trovato formalo da diversi strati di macerie sino

alla profondit di palmi 77 dal piano del suddetto cortile, cio ora di terra

pura, ora di calcinacci, ora di rottami di vasi, ed ora di materie miste por

tate ivi secondo le circostanze occorse nei bassi tempi: e con ci si venne a

riconoscere essere stalo quel luogo un deposito delle immondezze e delle

altre materie provenienti dall'edificazione delle nuove fabbriche del Campo
marzio Fontana, Discorso .sull'antico Monte ('/torio, e. 1 "2. Se [dindi il

Piranesi. siili asserzione di un soprastante alla fabbrica della Missione, assi

ciiri) essersi (rosati grandi resti di sedili, non pu iledursi certa conseguenza

che i\i fosse un anfiteatro: poich potevano siffatte reliquie appartenere ad

altre specie di edifizj destinati agli spettacoli pubblici. Cercando adunque.

secondo le esposte indicazioni, a (piale fabbrica dell'antico (lampo marzio, il

portico scoperto ed i molli sedili rinvenuti, avessero fatto parie, trovai non

ben convenire ad altro che a quelln stadio anzidetto destinalo per i giuochi
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indicazione succede precisamente dopo quella del Campo marzio e

del Trigario. Quindi pu credersi tale indicazione derivata dalle

effigie
di alcune Cicogne congiunte tra di loro che ivi stavano e che

meritarono una speciale considerazione volgare propria dell'epoca

in cui furono composti i detti cataloghi; giacche da alcune memorie,

sebbene di non preciso eguale uso, pure da esse si conosce essersi

equestri detti Equirie. E se non conveniva l'appropriazione dello stadio, re-

gistrato nei surriferiti cataloghi, al circo Agonale o di Alessandro, per avere

questo la forma pi di circo che di stadio, si trover giusto di attribuire

la stessa indicazione al detto stadio per le Equirie 5 giacch il numero dei

trenta ai trentatre mille spettatori, ad esso attribuito, sarebbe conveniente

per le indicate grandi celebrit} ma su di ci nulla pu determinarsi di po-

sitivo. Pertanto da osservare che se la denominazione in Aquino, che ha

conservata la chiesa di s. Maria situata ivi vicino, derivata precisamente

dal nome Equirie, confermerebbe la situazione disegnata per tale stadio:

ma su di ci nulla pure pu determinarsi con certezza. Per quel lungo

portico, scoperto sotto la piazza di Montecitorio, sembra aver formato parte

del lato meridionale del medesimo stadio, e (mesto, incurvandosi sotto la

curia Innocenziana, dovette evidentemente aver secondato quelle sostruzioni,

che dal Pirancsi si asseriscono essersi trovate sotto alla cinta curvilinea del

cortile di detta fabbrica. Si una tal disposizione, che dopo lungo esame,

ho creduto essere la pi conveniente di stabilire in tale cotanto contrastata

localit
-

,
mentre tutte le altre opinioni, che vennero esposte dai topografi,

non trovansi concordare con le notizie tramandateci. La seguente iscrizione

poi. che si asserisce rinvenuta vicino alla chiesa di s. Apollinare, ove andava

a corrispondere la opposta estremit del medesimo stadio, conferma la cor-

rispondenza in tale luogo di un edifizio atto ad esibire grandi giuochi, quali

dovevano essere quei celebrali da Tiberio Cesare e da Q. Varo per il ritorno

di Augusto, come si deduce dalla stessa iscrizione: ti. ct.avdivs . r. f. nero
|

l'OMIFEX . COS. ITERVM
|
IMP. ITERVM

]
l/VDOS . VOTIVOS . PRO

|

REDITV
|

IMP. CAE-

SARIS . DIVI . F. AVGVSTI
|

PONTIFICIS . MAXI MI
|

IOVI . Ol'TIMO . MAXIMO . FECIT.

Questa iscrizione esposta dal Grutcro alia pag. XI. N. 1, il quale al N. 2

riferisce un frammento di simile altra iscrizione rinvenuta nel luogo me-

desimo. Si asserisce inoltre dal Ficoroni (Memorie. N. 08 e 59/, essersi rin-

venuta in tale luogo una colonna con la iscrizione seguente: commodo . cAr.s.

n. 11. cos.. che serve sempre pi a contestare la indicata opinione sulla cor-

rispondenza dello stadio principale del Campo marzio nel modo che fu pie

dentementc stabilito.
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celebrale alcune festivit equestri nel Campo marzio clic erano

distinte con 1 indicato titolo (85).

TEMPIO E COLONNA COCL1DE DI M. AURELIO AN-

TONINO. A poca distanza dal luogo assegnato ali anzidetto stadio

per le Equirie esiste quella grande colonna coclide istoriata, che

di principale ornamento all'attuale piazza denominata Colonna

dallo stesso monumento, e che, seguendo la volgare tradizione, si

credette sempre essere stata eretta in onore di Antonino Pio, e

per tale fu dichiarata ncll iscrizione posta nel suo piedestallo sotto

il pontificato di Sisto V. Ma prendendo poi pi accuratamente a

considerare le pregiate scolture, che l'adornano, si trov che esse

rappresentavano la battaglia vinta in Germania da M. Aurelio An-

tonino contro i quadi ed i marcomanni; percui il medesimo mo-

numento si venne a riconoscere essere stato eretto in onore di

questo imperatore e non di Antonino Pio suo padre. Cos le poche

lettere, che rimanevano scolpite nel suo piedestallo sino al decimo

(minto secolo, dovevano indicare che M. Aurelio Antonino era
figlio

del divo Antonino Pio: divi . Antonini . avgvsti . pii

e non mai fossero relative ad alcuna dedica propria di questo ul-

limo imperatore. E la epigrafe, consecratio, pure superstite sino

alla detta epoca sullo stesso piedestallo, doveva indicare come il

monumento, ad imitazione di quello simile di Trajano, fosse innal-

zato per onorare la consacrazione di tale principe. La pertinenza

poi della stessa colonna a M. Aurelio stata contestata dal ritro-

vamento fatto nell'anno 1777 sulla vicina piazza di Montecitorio

della importante iscrizione risguardante il permesso concesso ad

Adrasto, liberto di Settimio Severo e Caracalla, di costruire una

piccola casa nella vicinanza della medesima colonna per aver cura

della sua conservazione; perch in essa si dichiara apertamente la

(rt5) i-uvvs m> mws in. (alcnilario Costantiniana, in ottobre.) A que-

sta notizia consente (pianto In esposto da h'eslo alla seguente spiegazione:

(ktober eipms appellatile, qui in Campo .Mari io mense (Jet. iminolahir ipanl

anni* Marti hiqarmn rirtrienm ile.rterior. Cesto, raq. 1 7K.
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colonna denominarsi del divo Marco e Centenaria (86). Tale iscri-

zione si trov scolpita sopra di una porta antica, la quale doveva

essere quella della casa stessa del suddetto Adrasto, che veniva ad

essere situata circa al di sotto del mezzo dell attuale palazzo della

Posta. Siffatta colonna poi non poteva trovarsi in corrispondenza

diretta col tempio esistente nella piazza di Pietra; poich la dire-

zione, in cui vedesi disposta, secondava quella degli edilizj che

erano lungo la via Lata; mentre il suddetto tempio stava collocato

secondo la direzione retta che avevano gli edilizj situati nel Campo
marzio. In tal modo il tempio di Antonino, che era unito alla me-

desima colonna, a norma di quanto vedesi registrato nei cataloghi

surriferiti, doveva essere situato secondo la prima delle suddette

due direzioni. Dei quattro lati, che sono al d intorno di questa

colonna, uno solo resta lihero per potere situare tale tempio di

Antonino, ed quello posto verso il palazzo Chigi; poich nel

lato rivolto alla piazza di Montecitorio vi stava la casa di Adrasto

poc'anzi nominata; nel lato posto verso il Campidoglio, veniva a

1,86) La indicata iscrizione di Adrasto stata primieramente pubblicata

dal Fea (Disscrtaz. sulle rovine di Roma inserita nelTopcra di Winckelmann,

Storia delle arti. Tom. IH): ed esiste ora nel corridore delle lapidi del museo

Vaticano. Essa divisa in due parti: nella prima si espose la domanda (atta

da Adrasto, e nella seconda le concessioni di quanto chiedeva. Ed in que-

sta seconda parte che si dichiara per ben due volte essere tale colonna di M.

Aurelio; cio primieramente per la grazia: adsigna . Adrasto . procuratori .

colvmnae . divi . marci, e poscia per l'assegno dell'area onde costruire la pic-

cola sua casa: ratioyu.es . seio . svperstiti . et . fabio . magno . procvrator .

(OI.YMNA . CENTENARIA . DIVI . MARCI . EXTRVERE . IlAUIT U lOM'M . IN . COMERM1MS .

l.OCIS . IVSSVS . OPVS . ADGRED1TVR . SI . \V(TOR1TA ITM . VESTRAM . ACCEPERIT .

l'ETIMVS . IG1TVR . AR1AM . o\ AM . DEMONSTRAVERIT . ADRASTVS . 111:. DOMINI . N.

ADSIGNARI . EI . IVBEATIS . PRAESTATVRO . SECVNDVM . IMMl'I.VM . CETERORVM . SO-

I VRIYM . LITTERAE . DATAE . MI. 11). SIT'T. ROMAE . ISDEM . COS. 11 \ l'glloli ampia

mente ha illustrata la stessa colonna coclide nel descrivere quella di Anto

nino Pio che di seguito si prende a considerare De Calumila Imperai. Anton.

Pii. e. 1.} Ma poi nella classe XIII della stessi citata opera sudi Edilizj an

ti<-|ii di Hnina e dimostrata la intera *sii:i elevazione i> decorazione.
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riferire parte del portico di Nettuno; e nel lato corrispondente

verso il palazzo Piombino al Corso, altro edilizio vi era, del quale

si parlato nella regione settima. Intorno all'area, posta avanti al

detto tempio, nel cui mezzo stava la descritta colonna coclide, sem-

bra che vi fosse un portico disposto nel modo stesso che si deli-

neato nella pianta topografica 87). Ed importante losservare.

per sempre pi contestare la disposizione prescritta al Campo mar-

zio in generale, che nel luogo occupato dallanzidetto edifizio antico,

che si trov esistere sotto al palazzo Piombino e che fu appropriato

al ninfeo di Giove o Giovio nella indicata regione settima, a cui

apparteneva, si deve con molta probabilit credere avere corri-

sposto a quellarea in cui Alessandro Severo, secondo Lampridio,

aveva divisato di costruire una grande basilica, denominata dal suo

nome Alessandrina, che doveva essere larga cento piedi e lunga

mille; perch effettivamente tale luogo si trova avere corrisposto

tra la parte maggiore del Campo marzio, ora considerata, ed il

Campo di Agrippa, al quale soltanto pu appropriarsi il titolo dei

Septi agrippiani indicato in tale notizia (88).

COLONNA ANTONINA. Neil orto annesso alla casa dei padri

della Missione, corrispondente nel lato occidentale del grande pa-

lazzo di Montecitorio, fu rinvenuta e scavata sotto il pontificato

di Clemente XI la grande colonna di granito rosso con il suo pie-

destallo ornato di grandi scolture, che si conobbe, dalla iscrizione

su di esso ancora esistente, essere siata eretta in onore del divo

87) Della edificazione del tempio e della colonna coclide di M. Aurelio

Antonino si hanno le seguenti notizie: Unde itiam tcmplum ci constitutum, dati

sacerdoti s .infimi minti il sodata; il
fi
ami in s Giulio ( api Iniimi, in M. An

lumini, e. IH. ()l> cuius honorem tempia, eolumnac, multii(/ue
(dm decreta sunt.

Aurelio ittorc. h/jt. H>. Dcnupic ipu stjuncti ni uhi* l'alres, acndi/us,

soli umilia ih cn ri re, tempia, cnltimnas, mici rdohs. Idem, Ih- ( amar. e. I(>.

i SS Jtasthcam Alc.ramlrmam nistitm rat niti r (amplini Murtium d Si -

ptii Aiirippiami , ni I iltun pittimi cintimi, ,n Inmpim pillimi nulle, ita ut tota

cnlumnts penderti, (piani cjjiei
ri mm potili! minte pia* rettiti*. I.ampridm, in

\lis<mlen Secco, e >i\
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Antonino l'io da Marco Aurelio Antonino e da Lucio Vero suoi fieli,

come pure contestato da una medaglia coniata espressamente

per una tale onorificenza (89). La colonna non pi esiste, perch,

nel volerla rialzare sulla piazza di Montecitorio, si spezz, e serv

poscia a ristaurarc l'obelisco ivi eretto in sua vece: ma esiste an-

cora il piedestallo che fu ultimamente ristaurato e collocato nel

giardino racchiuso entro i bracci maggiori del museo Vaticano.

Il luogo, in cui esisteva tale colonna, si trova avere corrisposto

circa nel mezzo del lato settentrionale del gi descritto stadio pel-

le Equirie, ed in precisa direzione normale col luogo gi occupato

dall'obelisco di Augusto.

OROLOGIO SOLARE DI AUGUSTO. Tra i monumenti,

che occupavano la parte media del Campo maggiore, doveva princi-

palmente figurare l'obelisco, che serviva di gnomone ad un grande

orologio solare fatto eseguire da Augusto con sommo ingegno e

con 1 opera di Novio matematico, il quale aveva aggiunta pure una

palla dorata sulla sua sommit. Era in tale orologio determinata la

lunghezza dei giorni e delle notti mediante alcune linee di bronzo

incastrate in un grande lastrico di pietre, le quali segnavano ancora

le ore sino alla sesta, ed il crescere e decrescere dei giorni (90 .

(89) La iscrizione, che si legge sopra una delle fronti del piedestallo

che sosteneva la indicata colonna di Antonino Pio. espressa in questo seni

plice modo:

lil\ (i . ANTONINO . Wi . PIO

ANTONINA S . A\(,\ ST\> . Il

VERVS . AVGVSTYS . Hill.

Il Vignoli, nella citata opera sulla stessa colonna, ne ha esposte maggiori

notizie; e parimenti nella classe XIII dell'opera sugli Kditzj di Roma, si

dimostra la sua forma e decorazione unitamente alla iscrizione che esisteva

sulla sua pianta.

(90) Ei, qui est in Campo, divus Auguslus addidit mirabiem usuiti ad

deprehendendas solis umbras, dirrnmque ac noctium ita magnitudine*, strato

lapide ad magnitudinem obcisci , cui par ficret umbra , brumae confectac dir,

sexta bora, pauatimqur per regulas quav sunt r.r acre inclusac- singulis dir

bus drrn-scn't't, ac rursus auf/rsrrrrt : diqua coqnitu re* et ingrnio fremalo I\nvi
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Siffatto orologio era degno d'ammirazione, non tanto per l'obelisco,

fatto trasportare sino da Ierapoli citt dell Egitto, insieme coli altro

che stava nel circo Massimo, quanto per il grande suolo di pietra,

il quale, affinch avesse potuto contenere la indicazione delle prime

ed ultime ore del giorno, era di necessit che avesse molta esten-

sione. Percui, essendosi ultimamente rinvenuti diversi pezzi di la-

stre di travertino nel fare le fondamenta della casa posta nel lato

minore della piazza di s. Lorenzo in Lucina, sembra potersi sta-

bilire essere giunto almeno sino a tale luogo. Il piedestallo, che

reggeva quest'obelisco, fu discoperto nel luogo ora occupato dalla

cappella maggiore posta nel lato occidentale della chiesa di s. Lo-

renzo in Lucina, e fu ritrovato nel suo d'intorno esservi stati al-

cuni gradi con un suolo di lastre di marmo, nel quale stavano

incastrate diverse linee di metallo, come pure negli angoli del me-

desimo erano le ligure dei quattro venti principali (91). L'obelisco

mathematica Is apici auratam pilant addidit, cuius umbra vertice colli(jcrctur

in se ipsa, alias enormitcr iaculantc apice, ratione, ut ferunt, a capite hominis

intcllecta. Haec obscrvatio triginta iam fere annis non congruit, sive solis ipsius

ilissono cursu, et cadi aliqua ratione mutato, sive universa tellure aliquid a

centro suo aliquot mota, ut deprchcndi et in aliis locis accipio: sive Urbis tre-

moribus, ibi tantum gnomone intorto: sire inundationibus Tibcris sedimento

moli facto: quanquam ad altitudincm impositi oneris in terram quoque di-

rantur acta fundamenta. (Plinio, Nat. Ilist. Lib. XXXVI. e. io.)

91) La iscrizione che si lesse sulla base di granito, che era sottoposta

i questo obelisco solare, la seguente:

IMI'. PAES. DIVI . I .

\\i;\si\ s

l'i IVI II l\ . MAXIMVS

IMI'. XII. (US. \l. TRIP., eoi. \l\ .

\\l.\ ITO . IN . l'OIISI VII M

l'i H'\ i i . !'.<! VM . HI l)A( r\

-ull . DUNV.M . 1)1.1)11

1 frammenti delle iscrizioni, che si rinvennero sul grande suolo stabilito

intorno al (ledo obelisco solari', ciano contentiti in questa hrew indicazione.

\i r.oi'.r.vs scimi, coini' si asserisce dall'Albertino che descrisse il secondi)

ritrovamento del medesimo insinui- monumento Di Mirubilibua Mneue il
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poi fu trovato alquanto discosto da tale luogo al di sotto di una

casa posta nella piccola piazza detta dell Impresa, come lo dimo-

stra la iscrizione ivi collocata. Ora vedesi innalzato sulla piazza del

Montecitorio, servendo soltanto di ornamento al luogo.

MAUSOLEO DI AUGUSTO. Circa nel mezzo del Campo,
ed in corrispondeza della fronte del Panteon, vi era il celebre se-

polcro che Augusto stesso si fece edificare, allorch fu console per

la sesta volta, tra la via Flaminia ed il Tevere. Venne questo innal-

zato con tanta magnificenza che superava tutti gli oltri monumenti

di tal genere che stavano nel Campo, e mausoleo addimandavasi

ad imitazione di quello di Mausolo in Alicarnasso i^)2;. Rimangono

Vetcris Urbis. Pag. 26), come pure dal Fulvio (Antiq. Urb. Romac. Lib. V.

Pag. LXXXVII) e dal Marliano [Antiq. Romac topog. Lib. VI. Pag. 143.

Ma poi dal Bandini, nella sua opera sull'Obelisco di Cesare Augusto nel

Campo marzio, si riferisce quanto di pi importante pu conoscersi su tale

monumento. Successivamente si fecero scoperte della continuazione dell* in-

dicato suolo, composto di grandi lastre di travertino, sotto le case che si

stendono nel lato occidentale della piazza di s. Lorenzo in Lucina: ed ultima-

mente, nell'edificare una casa nel vicolo della Lupa, sembra essersi trovato

uno scalino che serve a determinare la estremit occidentale del medesimi

grande suolo. La opposta estremit laterale dello stesso suolo doveva corri

spondere lungo la via Flaminia.

(92) Reliquias Irgcrunt primorcs equestri* ordinis, tunicati et disditeti

pedibusque nudis, ae Mausoleo condidcrunt. Id opus inter Flamniam viatn ri-

pamque Tibcris sexto suo consulatu exstruxerat, circuniicclasque sivas et am-

bulationcs in usum populi tunc iam pubicarat. )Scctonio, in Augusto, e. 100./'

Per (pianto concerne la descrizione del medesimo mausoleo, che si ha da

Strabone, si veda la Nota 39. Ma poi diverse memorie si hanno da \ irgilio e

da Servio Aeneid. Lib. VI. r. 873', da Lucano Lib. IL r. 222), da Appiano

(Guerre Cicili. Lib. I. e. 107 , da Dione (Lib. XXXIX. e. 64, Lib. XL1Y.

e. 51, Lib. LUI. e. 30, Lib. LI), e. 28, Lib. LVIII. e. 22, Lib. LX. e. 35,

Lib. LXIX. e. 23 e Lib. LXXVII. e 24/', da Tacito (Annal. Lib. UH. e 9 .

nei versi di Pedone Albinovano {Consol. ad Liv. e. 07 e seg.)
ed inoltre da

Pausania si accenna come i maggiori sepolcri dei romani s'indicassero con

il nome di mausoleo ad imitazione di quello di Alicarnasso Lib. \ III. e. 6.;

IVa le ro\iuc di questo grande monumento fu discoperto il cippo, clic esiste

nel (urlile de! palazzo dei Conser\atori nel Campidoglio, e che dalla seguente
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tuttora considerabili avanzi di questo insigne monumento, consi-

stenti in una doppia cinta di costruzione reticolata, i quali furono

ridotti ad uso di anfiteatro per alcuni particolari giuochi ginnastici

stabiliti nei primi anni di questo secolo. Tali opere di cinta soste-

nevano il tumulo, sul quale stavano piantati gli alberi, che giunge-

vano sino al vertice dell edilizio, secondo la descrizione di Strabone.

Intorno alla suddetta parte media del monumento altra cinta eravi,

ora interamente distrutta, o per lo meno interrala, la quale ci

viene indicata dai primi studiosi della topografia di Roma antica

essere stata suddivisa in tante piccole celle di forma circolare.

Nella fronte, rivolta verso il Panteon, corrispondeva 1 ingresso prin-

cipale, che era formato da un piccolo portico con accanto i due

iscrizione, su di esso scolpita, si conosce che fu t'affo per sorreggere il vaso

cinerario di Agrippina moglie di Germanico:

OSSA

YGRll'I'INA . M. AGR1PPAK . 1.

DIVI . AVO. NEPOTI8 . VXOIU

GERMANICI . CAESAIUJ

MATRIS . C. CAESARIS . AVO.

GERMANICIS . PKINCIP1S

Dalla seguente iscrizione riportata dal Panvinio, che dicesi rinvenuta tra le

stesse rovine del mausoleo di Augusto, si conosce esservi stadi deputato un

procuratore, qual era M. Ulpio in essa registrato:

M. VI.I'IV s

WG. !.. AKG1.V>

1*11,. M.VV SOLI I

IMAG1NH1

< UHIYHIIAM

IUAI \M . CAESAHI"

i ni. 1.10. 1 UN UMOR . 1). II.

Anche da quanto vedesi registrato nei Mirabilia sembra essersi continuato

a seppellire i principi dell impero sino al tempo di \erva: poich dicesi in

tali memorie avere esistilo il lungo in cui stavano riposte le reliquie di tale

imperatore: In inferiori' '////'"
nani stpallnrae ini/n ratinimi in unai/aaiiur se

indiani nini ititene ila (Iterate*: lime stuit usua / mas .\titti,
iiiijh ratmis.

Monlfaaena, Mar. lini. l'ai/.
-,,.)-2.
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obelischi che furono innalzati, l'uno avanti al prospetto settentrio-

nale Iella basilica di s. Maria Maggiore, e l'altro sulla piazza del

Quirinale. Nella parte posteriore poi stava, secondo il medesimo

Strabone, un grande bosco, nel quale erano praticati passeggi am-

mirabili. E questo bosco non poteva oltrepassare il termine della

via del Corso e di Ripetta; poich ivi esistevano altri monumenti,

che furono determinati dalle reliquie di diverse fabbriche disco-

perte. Nel luogo poi occupato dal detto bosco era slata scavata la

naumachia, nella quale lo stesso Augusto fece eseguire una bat-

taglia navale; ed era questa differente da quella esistente nella

regione Trastiberina, ove erano gli orti di Cesare. Tutta la pi

probabile architettura del medesimo grande sepolcro dimostrala

nella classe XIV dell opera sugli Edifizj antichi di Roma.

RUSTO CESAREO. A poca distanza dal descritto mausoleo,

e corrispondente nel mezzo del Campo, esisteva, secondo quanto

vedesi descritto da Strabone, il busto, ossia il luogo ove fu bru-

cialo il cadavere di Augusto; ed un tal luogo era circondato da un

muro edificato con marmo bianco ed adornato da plutei di ferro

air intorno; dentro poi a questa cinta stavano piantati pioppi (93).

Essendosi scoperti vicino alla chiesa di s. Carlo al Corso alcuni

cippi col nome di diversi parenti e successori di Augusto ed indi-

canti essere ivi bruciati i loro cadaveri, si venne a stabilire avervi

esistito il busto cesareo (94). Questa situazione si trova essere di

(93) Si veda la descrizione di Strabone esposta alla Nola 39. E per co-

noscere come si solevano innalzare nel luogo stesso i roghi per ardere con

grande apparalo li pompa i corpi dei principi dell' impero, si veda quanti

In esposto nella l'arte II. e. 1:5 della Sezione 111 della mia grande opera

sull'Architettura antica.

(94) Venuti, Descrizione di Roma antica. Parte II. e. 3. Tra i cippi di

scoperti nell indicato luogo uno si rinvenne clic si conobbe dall iscrizione

seguente aver appartenuto a Livida figlia
di (ermanico:

I IV II i..\

I.IIIMVMI I . ( VIS. I .

Hit . .-Il \ . ISI
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accordo con (lucila che scorgesi indicata da Erodiano, nella descri-

zione del rogo fallo per i funerali di Settimio Severo, il quale di-

cesi posto nella parte pi larga del Campo marzio 95 .

SEPOLCRO DI SILLA. Tra i varii sepolcri, che. secondo

Strabone, stavano innalzati ai pi chiari uomini nel Campo mar-

zio, un altro solo di assai grande mole esisteva sino al tempo di

Paolo III sulla piazza del popolo, che fu in allora distrutto; e con

le pietre tolte da tale grande masso, credette Flaminio Vacca,

che fossero fabbricate le due torri situate a Iato dell attuale porta

del Popolo (96). La posizione di questo sepolcro, distinto col nome

volgare di Meta, si trova segnata nella pianta di Roma del Bufalini

nel luogo ove ora la chiesa di s. Maria dei Miracoli. A chi abbia

appartenuto questo sepolcro non bene si conosce: ma stando alla

sua situazione, che si trova corrispondere in direzione retta col

mausoleo di Augusto, e vedendo indicala una eguale forma di co-

struzione, sembra potersi con qualche probabilit stabilire essere

stato quello che, con speciale concessione, fu per proprio uso in-

nalzato da Agrippa nel Campo marzio. Ma siffatto sepolcro per

non serv per lo stesso augusto personaggio; poich fu egli sepolto

per ordine di Augusto nel mausoleo, come venne da Dione atte-

stato (97). Quindi credesi pi opportuno di riconoscere in tale re-

liquia il sepolcro di Siila che da Plutarco e da Lucano si dimostra

Le seguenti altre iscrizioni, che si lessero sopra i cippi ivi rinvenuti, confer-

mano chiaramente la sussistenza nel luogo medesimo del Busto cesareo:

II. ( \I.S\K ('.. CAESAll

MU.-I . (AESARIS . I. i.l UMANI 1 . 1 \1SAI\1> . I.

UH . HI \ > . I >l IMI . ( IU.MAIN S . I M

II. <.USAH Ali

li t,m VMt.i . < m;s\his . i . u km wit i . i \i sakis . i.

1)11 . ( HI M \l\ N . 1SI UIC, . i Iti MAI\S . I-SI

i9o) linliano, Stona dell napelli ih Settimio Si firn. I.il). I\ . e. 1.

!)(> Fiatili imi \aeen. Memorie. A. M.'l.

i>7) Dione. Liti. IH. e. -_>x.
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posto nel mezzo del Campo marzio, e che era composto a guisa di

tumulo nel modo precisamente simile che si conobbe essere stato

l'ormato l'anzidetto monumento (98).

MONUMENTI MARIANI. Se quella iscrizione, che annovera

i t'asti di C. Mario, fosse decisamente vera, se non in tutto almeno

in parte, si dovrebbe credere che lungo la via Flaminia tra il de-

scritto mausoleo di Augusto ed il colle degli Orti, o Pinciano, do-

vesse esistere alcun monumento di tal insigne uomo; poich quella

iscrizione dicesi dal Fulvio e dal Marliano precisamente rinvenuta in

tale luogo (99). Non poteva per appartenere ad un arco trionfale,

(98) T pv ov y.rr/j.o-j v
rf-i

Ttsd'w ts-j 'Apsw? sari. 'Plutarco, in Siila.

e. '.H. E da Lucano si espone la seguente notizia:

Hi* ne; Salus rerum, Felix his Sulla vocari,

Ili* meruit tumulimi medio sibi tollere Campo?

(Lucano, Farsalia. Lib. IL v. 221.J

(99) La notizia esposta dal Fulvio si limita a dire: et altera de triumpho

lugurthino in via Flaminia inter collem mine Ilortulorum et Augusti Mauso-

leum, ubi marmorea tabula cum titillo C. Morii de triumpho Jugurtliae, me

auctore empta a quonda lapicida quac nunc est in domo Pomponii Latti in

monte Quirinali. (Antiq. Lib. UH. Pag. LX.J lu a questo ritrovamento solo

si deve attribuire il seguente frammento esposto dal (rutero sulla fede dello

Smezio che la vide nella stessa oasa (Pag. CCCCXXXVI. N. '2J
:

. . . \\(,\ l . 111. IL. EXTRA ....
. . . vovrtha . urei: . kvmid. . . .

TR1VMPIIANS .IN

. . . VYII . ( \ RRYM . SVVM ....
. . . !SSV I. . AI'SIAS . CRlATVS . . .

. . . NORVM . i:\l.lU.IIVVM

. IMIiRUS . FVOAV IT . 1 \ . II.IS . Il .

. . . . A\ Il . HI MP. I\ HRATAM . . .

Su questo frammento, che fu pubblicato nella prima edizione dell'opera del

l'iiKio dell'anno 1513, deve essersi composta la iscrizione clic fu pubblicata

primieramente dal Mazzochi nell'anno 1521 (Epigrommata Antiq. Urbis,

De A iruhm. Pag. V ,
e quindi dal Marliano nella prima edizione della sua

opera nell'anno 15L incili si dichiara essersi essa rinvenuta tra il mausoleo
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come tu supposto tanto dal Fulvio anzidetto, (pianto dal Mazzochi

che pure la espose per intero; giacch, facendosi in essa menzione

del settimo consolato di C. Mario, nel quale egli mor dopo pochi

giorni, come dichiarato in particolare da Plutarco in line della

sua vita, non si pu mai credere che si fosse potuto in s breve

tempo innalzare a lui un arco per i suoi trionli. N per la stessa

ragione si pu credere che nel medesimo suo ultimo consolato

avesse egli potuto edificare il tempio dell'Onore e della Virt, che

a lui si attribuisce, come indicato in line della iscrizione esposta

nel suo intero; la quale opera ivi registrasi nel settimo suo trionfo,

mentre indicata nel quinto consolato da altre memorie. Laonde

ci porta a credere essere soltanto autentico il frammento rinvenuto

dal Fulvio, ed il supplemento aggiunto evidentemente dal Leto.

Quindi non si pu appropriare al luogo slesso il titolo ad Mariana,

di Augusto ed il colle degli Orti, come il Fulvio riferiva (Urbis tomac top.

Lib VI. e. 9.J E venne poscia pubblicata dal Grutero fPtiff. CCCCXXXVI.

N. 3', nel seguente modo:

(. MARIVS . C. F. COS. VII

l'R. IR. l'I., o. AVGYR . TU. Vili .. EXTRA

SORTEVI . BEIXVM . CVM . IVGVRTIIA . REGE . NVVI11)

CESSIT . EVM . CEP1T . ET . TRIVMPHANS . IN . SECANDO

CONSVLATV . ANTE . CVHRVM . SVVV1 . DVC1 . IVSSIT

III. CONSVE . Al'SENS . CREATVS . EST . 1111. CONSVI

rEVTONORVVI . EXEHCITVM . DEI IV IT . V. CONSVI.

CIMl'.ROS . FVGAVIT . EX . ll.IS . Il . IT.VTONEIS . ITER \ VI

lll\ MI'IIAV IT . REM. 1'. TVRIIATAV1 . SEIUTIONIISVS

III. l'I.. IT . l'RAETOR . VI. OVI . ARMATI . C.AI'ITOI.IV M

Of.CVTAVF.H.YNT . VI. CONSVI. . V'INDICAVI!

POST . I.W. ANNV M . PATRIA . TI II . ARMA . ('TV I! I A

PVI.SVS . VHMIS . RESTITVTNS . COS. VII. I.YCIVS . ESI

III . MANVRIEIS . ( IMl'.RKEIS . IVI . ITV IONICI 1S . Mimi

IK INORI . Il . VIRIV IT . VII IOR . I KIT . \ I STI' . TR1V MIMIVI I

l ll.CEIS . P\ Nl( ll.IS.

In line e il uopo indicare clic dicesi esisterne una simile in Arezzo, come si

asserisce dal (ioli
t

Inser pi. Lib. I. l'ai/. J S e dall' Ordii N. '>i;{. Il Nar-

iliui la considera nel suo |i giusto aspetto Hoiiki milieu. Lib. VI. e. IO.
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col quale si accennava il luogo occupato dal suddetto tempio. Ne

quindi pu credersi aver la stessa memoria appartenuto al sepolcro

di Mario, che poteva in tale luogo trovarsi posto convenientemente

con gli altri sepolcri di uomini insigni che stavano eretti nel Campo
marzio; poich dichiarato da Cicerone che tale sepolcro stava

in vicinanza dell'Amene e che era stato scomposto da Siila (100).

Ne eziandio poteva appartenere a quei trofei che si dicono innal-

zali da Mario per la vittoria riportata su Giugurta, e che si dicono

da Plutarco e da Dione pure distrutti dopo la morte di Mario e

rialzati poscia da Cesare unitamente ai cimbrici e teutonici; per-

ch con molte memorie si conoscono essere stati sempre collocati

sul Campidoglio (101). Laonde per attribuire una pi probabile

pertinenza ali indicato monumento conviene stabilire che in quelle

adiacenze stasse quel tempio che si conosce da Yitruvio essere

stalo architettato da Muzio in forma di perittero senza il postico,

e che stava nel luogo denominato ad Mariana tanto dalle opere

fatte costruire da Mario, non per neir indicato suo ultimo con-

solato, ma negli anteriori, quanto dai trofei cimbrici e teutonici

(100) C. Marii sitas reliquias apud Anienem dissipavi iussit Sulla vi-

etar acerbiore odio incitatus. (Cicerone, De Legibus. Lib. IL e. 22.) Ed il

luogo occupato dal medesimo sepolcro si pu stabilire con molta probabilit

avere corrisposto in vicinanza del ponte ora denominalo Mamolo, ove esi-

stono reliquie di sepolcri di vetusta costruzione.

(101) Come i trofei di .Mario l'ossero distintamente collocali in due luo-

ghi di Roma, dichiarato da Valerio Massimo con queste parole: qui Africam

subegit, qui Jugurtham regem ante currum egit; qui Teutonorum Cimbrorumque

oxorcitus doler il; cuius bina trophaea in Urbe spcctantur. [Valerio Alassimo.

Lib. VI. e. 9 e li.) Essere slati riportali nella vittoria ottenuta su Giugurta.

quei trofei che furono innalzali sul Campidoglio, dimostralo da Plutarco,

nel dire che Hocco re di Numidia colloc la efligie di Giugurta in atlo di

consegnare a Siila gli stessi trofei Plutarco, in Mario, e. 32.
! Da Plutarco

nella vita di Siila si conferma la stessa circostanza, e da Svetonio poi fin Ce-

sure, e. 11 e da Dione Lib. />. r. , si dimostrano essere stali da Cesare i

trofei diversi di Mario innalzali nel Campidoglio, ove si dovettero conservare

sino al lempo di \ espasiano, rome indicato nei diplomi militari.
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primieramente eretli dal medesimo Mario (102. Infatti si trova

in tutte le memorie antiche fatta chiara distinzione tra il tempio

di Mario e quello dedicato alle stesse divinit che stava in vici-

nanza della porta Capcna, e che era stalo eretto da M. Marcello

circa un secolo prima di quello di Mario, come fu gi dimostrato

nella descrizione della regione prima; giacch questo pi vetusto

tempio si trova sempre essersi denotalo coli indicazione ad portam

Capenam, e quello di Mario ad Mariana. (103). N poi si possono

credere, tanto i medesimi trofei che il tempio stesso, essere siali

collocati sullEsquilino nel luogo ora detto volgarmente Trofei di

Mario; perch si veduto nella descrizione della regione quinta

che il monumento, a cui si attribuiva un tale nome, era il ninfeo

di Alessandro e che fu in tal modo denominato solo per volgare

tradizione del medio evo. D'altronde nell'anzidetto luogo da os-

servare che il tempio stesso, insieme ai
pi vetusti trofei cimbrici

e teutonici, si sarebbe trovato pi opportunamente collocato verso

la parte da cui dovette avere principio il trionfo di tali vittorie.

Per dalle gi esposte memorie su quel tempio dedicato alle stesse

divinit, che stava nel teatro di Pompeo, si deve credere che fosse

posto lo stesso monumento pi da vicino al medesimo teatro ed a

lato di quello della Felicit, che. essendo pure come piccolo edi-

lzio congiunto con quello di Venere Vittrice nello stesso teatro .

1 102) Ad Mariana Honoris et Virtutis sino postico a Mutici facta. ('Vi-

Irucio. Lib. III. e. 2. Quindi Vitruvio a riguardo dello stesso Muzio diceva:

qui magna scicntia confisus aedes Honoris et Virtutis Marianac ccllac coht-

mnarumque et cpystiliorum symmetrias legititnis artis institutis perf'ecit. Idem.

Lib. VII. Praef'.j Ma poi sullo stesso tempio dell'Onore e della Virt, credo

da Mario, si hanno particolari notizie da Cicerone (Pro Sext. e. Si, pr Piane,

e. 23, e De Dici,,. Lib. I. e. 28. i

(103) l'ebrem antan ad minus nocendum, tempiis cnlebant: quorum adirne

unum in Palatili, attira in arca Marianorum monumentorum. \ alerio Mas

sima. Lib. II. e. 6 e (i. l'er attestare I indicazione dell altro pi vetusto lem

pio potr servire di valido documento la seguente notizia: vium . ioiivmi

-\i v i \r.i- iT.oi'i . Min- in s(r,i- . 1 1 . \ ii;i\ n- w> .misi \'i i w\ swi
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stava poi in altro pi nobile edifizio posto nel Campo marzio, come

dichiarato da un frammento d iscrizione riferita dal Fabretti gi

preso a considerare. Ivi pure si doveva trovare quel tempio di

Giove che indicato da Valerio Massimo essere stato collocato nel

luogo detto ad Mariana. E cos colla unione dei diversi tempj ne

emerge una pi chiara spiegazione di quanto vedesi esposto da

Festo sullespediente che prese Mario per evitare che il suo tempio

non venisse dagli auguri, per difetto di formalit, fatto demolire,

o almeno in altro modo costrutto, come avvenne al tempio di

Marcello. Inoltre da osservare che, trovandosi il tempio vicino

al circo Flaminio, si rinviene altra favorevole coincidenza per la

opportunit di potervi celebrare i giuochi che si conoscono dal

calendario Viennese essersi in ogni anno esposti in onore delle

stesse divinit (104).

(104) Nani in aede Jovis Mariana S. C. de reditu eius est factum. (Va-

lerio Massimo. Lib. I. e. 7. 6.J Summissiorem aliis aedem Honoris et Yirtutis

C. Marius f'eeit , ne, si forte officerei auspiciis publicis, augures eam demolir!

cogercnt. (Festo, in Summissionem.) Considerando per il vocabolo Summissio-

rem per Sttbmissiorein, da credere che in vece di attribuire la sottomissione

accennata agli altri tempj ,
aliis (aedibusj, come porterebbe a credere la pi

comune spiegazione, si deve stabilire essere stato scritto nel testo originale

Acliis in vece di aliis, per indicare la sottomissione del tempio agli Elii;

perciocch si conosce da \alerio Massimo che la virt dei sedici membri

della famiglia Elia, che vivevano nello stesso tempo, era resa palese dal

possedere essi soltanto una casuccia nel luogo in cui furono eretti i monu-

menti Mariani, ed un piccolo podere nell'agro Vejente : sexdecim eodem tem-

pore Adii fuerunt, quibus una domuncula erat eodem loci , qui nunc sunt Ma-

riana monumenta, et unus in agro \ ejente fundus. ( Valerio Massimo. Lib. IV.

e. \. H.j Ed a confermare la stessa sostituzione mirabilmente si presta quanto

si deduce dalla ben nota legge Elia promulgata dal console Q. Elio Peto da

cinquanta in sessanta anni prima che l'osse da Mario edificato il suddetto

tempio: perch la prima parte di tale legge si riferiva precisamente alle

sacre prescrizioni degli auguri: de coelo servare liccret. E su di essa Cice

rmic in particolare osservava: quisquamnc (Urinare potest, e/uod ritti in au

spieiis fiturum sii nisi qui de coelo serrare constituit? Filippica II. e. '.]2.

Mire notizie si hanno dal medesimi oratore dir confermano li- medesime
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SEPOLCRO DEI DOMIZJ. Il sepolcro della gente Domizia,

nel quale furono riposte le reliquie del corpo di Nerone da Etiope

ed Alessandria sue nutrici e da Atte sua concubina, come venne

esposto da Svetonio, si vedeva dal Campo marzio, sopra il colle

degli Orti. E tradizione poi antica che la chiesa di s. Maria del

Popolo sia stata edificata a speso del popolo romano presso questo

prescrizioni (Pro Sext. e. 15 e 23; Prov. Cons. e. lo: liisp. e. 27: Val. e. 9:

Pison. e. 4; Ad Attic. Lib. II. Ep. 9.) Quindi pu conchiudersi che C. Mario

volle porre il suo tempio ove stava la piccola casa degli Ehi", perch, per il

rispetto dovuto ad essi e per la indicala legge procurata da uno della mede

sima gente, non l'osse accaduto in circa (pianto ebbe luogo nella edificazione

del pi antico tempio dell'Onore e della Virt eretto un secolo prima in

circa da Marcello vicino alla porta Capcna. A confermare poi la indicata

posizione del tempio di C. Mario nel Campo marzio si presta ancora la circo-

stanza anzidetta di avere gli Elii l'unico loro possedimento nell'agro Vejente.

come fu da Valerio Massimo attestato: perch il medesimo agro, corrispon-

dendo precisamente verso la parte in cui slava il Campo marzio, potevano

essi solo pi facilmente curare tale loro piccolo fondo che abitando nello

stesso Campo. N poi contro questa determinazione di luogo per il tempio

dell'Onore e della Virt, edificato da Mario, valgono le osservazioni fatte

sulla corrispondenza degli orti Lamiani che si pongono siili" Esquilino. al

luogo occupato dalla suddetta casa degli Elii: perch n la successione della

gente Elia nella Lamia, n il collocamento dei detti orti sull'Esquilino. pos-

sono essere contestali. Quanto poi si riferisce alla corrispondenza del lungo.

detto ad Mariana, a quel monumento che \olgarmente si chiama Trofei di

Mario, in seguito di volgari tradizioni del medioevo, n" stata bastante

mente dichiarata la insussistenza nella descrizione della regione quinta rico

nosccndo in (pici monumento il ninfeo di Alessandro Severo assegnato alla

stessa regione. In favore poi della (-sposta notizia si presta ancora, oltre le

ragioni anzidette, l'osservare eh' 1 soltanto il Campo marzio poteva pi op

portunamente prestarsi alla celebrazione di (pici giuochi che sotto il (itolo

dell'Onore e della \ irtii si esponevano nel mese di maggio, come \edesi ac-

cennato nel calendario \ iennese: i.vni iisim ir \nu\s. e che si dicono da

Dione trasferiti nel giorno in cui Aiigu.slo aveva dichiaralo successori del

l'impero i due suoi nepoli Cajo e Lucio Duini'. Lib. LI \ . e. IN : perche e

ila credere che >i l'ossero esposti pi da vicino al (empio dell'Onore e della

Virt, ora considerato, che a quello posto vicino alla porta Capena. ove s;i

rehhe mancato lo spazio necessario.
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sepolcro per purificare quel luogo reso infausto da tale memoria;

perci ivi suol stabilirsi essere stato situato lo slesso sepolcro. Ma

per seguire quanto venne esposto da Svetonio da credere che

stasse alquanto pi verso la parte del colle anzidetto che dominava

il Campo marzio (105).

ORTI DOMIZJ. Sull'alto del monte Pincio, dietro la suddetta

chiesa di s. Maria del Popolo, si sono ultimamente scoperte, nel

ridurre quel luogo a pubblica passeggiata, molte sostruzioni di

grande fabbrica, oltre a quelle che gi si conoscevano, e che so-

stengono quella parte del colle che sta verso il lato settentrionale,

e per un tratto dell'orientale, le quali furono ridotte a servire di

mura della citt sino dal tempo di Aureliano. Per la vicinanza al-

I indicato sepolcro della gente Domizia si credettero comunemente

queste rovine aver appartenuto ad alcuni orti di tale famiglia proprj.

Ma allorch si cominci a fare qualche scoperta, nel porre mano ai

suddetti lavori, il Guattani, rinnovando l'opinione del Donati e del

Cassio, ha giudicato esservi stati quegli orti che Pompeo fece acqui-

stare in suo nome da Demetrio di lui liberto, come trovasi esposto

da Plutarco; ed
egli, distinguendoli in superiori ed inferiori, secondo

Asconio Pediano, stabil i primi essere stati nell'alto del monte.

ed i secondi nella sottoposta valle verso la villa Pinciana (106).

(105) Reliquia* Ecloge et Alexandria nutrices cum Ade conalbina, (un-

tili Domitiorum monumentimi condiderunt: quod prospicitur a Campo Martin

impositum colli Hortorum. In co monumento solium porphyrctici marmoris ,

superstante luncnsi ara, vircumseptum est lapide tliasio. Svetonio, in Ne-

rone, e. oO.j

(106) Guattani, Memor. Enciclop. Anno 1810, in luglio. Le notizie siigli

urli detti superiori di Pompeo sono esposte, da Asconio (in Cicerone, Pro

Milone Arg. e. 24 e 25 , e da Cicerone stesso Filipp. II. e. 28 e 2!) ed anche

da Plutarco (in Pompeo, e. il.) Dai liolii dei mattoni rinvenuti tra le reliquie

scoperte in tale luogo colfepigrafe . i\ oficina domit. i.vc. si conferma la

corrispondenza dell'indicati orti Domizj in tale luogo. DalfAgincourl nella

sua opera intitolala. Recital dea fragmens de sculpture antique en terre ante.

alla pag. io si accennano altre scoperte l'alte nel luogo stesso.
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A queste due diverse opinioni servono di base soltanto non ben

i-erte notizie; cio la prima si sostenne col supporre che il sepol-

cro della famiglia Domizia portasse con se gli orli ad essa appar-

tenenti, come si soleva praticare soventi dagli antichi romani nel

situare i loro sepolcri, bench alcuni orti Domizj si appropriassero

alla regione Transtiberina; ed in appoggio alla seconda si osserv

che tale localit elevata fosse assai propizia per situare gli orti

superiori suddetti. Laonde resta incerto a quale delle due opinioni

dare la preferenza; se per ancora ambedue non convengano alla

medesima situazione; perch opinione pi approvata che gli uni

e
gli

altri orti stasscro nelle adiacenze del suo grande teatro e degli

annessi ameni portici. Ma se mai furono ivi gli orti superiori di

Pompeo, g inferiori crederei che stasscro nella valle sottoposta al

lato settentrionale di tali sostruzioni, ossia nel luogo ultimamente

aggiunto alla villa Pinciana, e non nella parte orientale, come cre-

dette il Cassio; poich, facendo ivi eseguire diverse lavorazioni per

ridurre quel locale a delizia, e specialmente in quella parte che

apparteneva ali antica villa Giustiniani, rinvenni diversi muri co-

strutti in circa colla stessa opera reticolata di quella impiegata nelle

sostruzioni del Pincio. In questo medesimo colle poi, al di sopra

della chiesa di s. Maria del Popolo, molti resti di camere furono

in questi ultimi anni scoperti e distrutti per rendere il monte in

forma simmetrica; percui unitamente agli orli sembra esservi stata

una grande fabbrica di abitazione. Sotto al casino, situato nella

nuova pubblica passeggiata, esiste ancora una grande conserva di

acqua, gi riconosciuta dal Cassio, con diversi tratti di cunicoli

cavati nel tufo; e sotto la moderna fontana si trovarono alcuni

frammenti del lastrico di una antica via che saliva sul colle.

OKTI DI CI CICCO. Contingui ai descritti orli slavano quei

di Cuculio as>ai celebri presso gli antichi pei'
la loro inagnilcenza

e specialmente pei' gli ornamenti aggiunti da \ alerio Asiatico, per-

cui Messalina invaghitasene congiur contro tale loro proprietario.

e lo lece da Claudio condannare a morie per averne il possesso
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Erano questi orti situati l dove cominciavano gli archi del con-

dotto dell acqua Vergine (107); e conoscendosi tali archi avere

avuto capo ai piedi del colle sopra la chiesa di s. Andrea delle

Fratte, si viene a stabilire concordemente la posizione degli orti

l.ucullani nel luogo ora occupato dalle case poste lungo la via dei

due Macelli incontro al collegio di Propaganda Fide, e le vie Gre-

goriana e Sistina. In tale luogo, ed in particolare nelle case dei

Mignanelli, vedonsi diversi resti di mura di costruzione reticolata

che formavano il primo piano della fabbrica annessa a questi orti.

Quindi in un vecchio trapasso, che dalla piazza Mignanelli, pas-

sando sotto la via Gregoriana, si giungeva nel principio della via

Sistina, altri resti di mura antiche si vedono; ed anzi questo tra-

passo si trova formato tra gli avanzi di tale fabbrica. Sotto poi la

casa, ove io abito da molti anni, appartenente gi ai conti Tornati,

esiste ancora una camera con volta ripartita a cassettoni, la quale

ertamente faceva parte della medesima fabbrica Lucullana. Pi

sopra a questa casa, ed al ridosso della parte pi elevala del colle,

altri resti di antiche sostruzioni si trovano; ed altre reliquie ven-

nero ancora ultimamente discoperte nel rifabbricare la nuova casa

posta a met dellanzidetla via Gregoriana. Percui si viene a co-

noscere essere questi orti stati ripartiti, come la biro posizione lo

comportava, in diversi piani successivamente disposti Inno sopra

l'altro. Vicino al convento della Trinit dei Monti altri pochi resti

si vedono, che quantunque assai consumati, pure devono credersi

aver appartenuto agli stessi orti. Nella pianta di Roma del Bufalini

nel luogo pi alto del monte vedesi segnato un edilizio rotondo,

a cui egli diede il nome di tempio lei Sole, come anche si trova

registrato con tale denominazione nelle tavole inedite del Fulvio

che stanno alla biblioteca Vaticana; e questo chiaramente si co-

nosce essere stalo situato nel luono chiamato il Parnaso dalla villa

(I07i Tacito, Annali. Lib. XI. e. I, 31 i 32: Frontino, Di' Aqnaciluct

Ari. 22: Vrllrjn hitocolo. Lib. II. e. 32; Platano, in inculi, e. 3!.
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gi
dei .Medici. Il Nardini poi racconta che al suo tempo fu ritro-

vato sotto la casa, che fa cantone tra la via Felice e l'altra di porta

Pineiana, un cornicione di marino, sul di cui fregio si leggeva una

indicazione di Ottavia, octaviai; percui congetturava egli, che que-

sti orti da Messalina, essendo passati ad Ottavia sua iiglia, fosse

a questa ultima in essi eretto un qualche monumento (108). Da

queste scoperte tutte si conosce che i medesimi orli grande esten-

sione occupavano e che contenevano vastissime fabbriche. Ivi in-

fatti dovevano essere quei portici, nei quali Lucullo si tratteneva

a discorrere coi greci che prolittavano delle sue copiosissime bi-

blioteche; e quell edilizio rotondo, cognito sotto il nome di tempio

del Sole, da credere che fosse la sala di Apollo, nelle quale

diede egli la sontuosa cena a Cicerone ed a Pompeo, come narrasi

da Plutarco. Questi orti, passando poi in potere degli imperatori,

e primieramente di Nerone, si dovettero ridurre ancora a maggior

grandezza e magnificenza; e forse ad essi furono aggiunti gli altri

di sopra descritti che si credono dei Domizj e di Pompeo; giacch

soltanto di quei di Lucullo si vedono registrale memorie nei tempi

successivi. Secondo questa supposizione trovasi conveniente il cre-

dere che Nerone sia stato sepolto vicino a tali possedimenti impe-

riali, senza distruggere la opinione, con cui si stabilisce avere essi

prima appartenuto a Pompeo, [n qualche parte di questi orti Lu-

dilani poi evidentemente abit quel senatore Pincio, dal quale

si crede che ne fosse derivata la denominazione Pincio data al

colle negli ultimi tempi dell impero romano, come in particolare

indicato da (lassiodoro ed in altre memorie del medio evo (109).

il OH) Nardini, /ionia antica. Lib. VI. e. 10. Itvg. IX.

(109) Cassiodoro, I aitar. Lib. HI. lpist. 10; Proco/no, Guerra Gotica.

Lib. I. e. ili <: ->:, Lib. 11. e. e >: AnasUMu, in s. Silrcstro. e. Vili, in

Adriano v llvncdctlo III. Da (rulero alla pag. (lOM.II. N. li. si riporta una

iscrizione clic e relali\a alla genie l'incia: e cosi dal Donati nel supplemento

alle iscrizioni ilei Muratori pag. U.WI. N. (i. altra iscrizione si riporta clic

la menzione dell \'.>\ \ hviyna i>. v \\iimim\m \\>.. Dalle (piali memorie
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Per lavanti il colle tutto, a motivo delle molle delizie, cio orti,

che avevano su di esso i pi celebri romani, colle degli Orti comu-

nemente si denominava, e formava la pi amena parte di questa

regione, mentre la parte situata nel piano era la pi sontuosa per

i grandi edifizj pubblici che conteneva.

ARA DELLA PACE E DELLA FORTUNA REDUCE DI

AUGUSTO CON IL TEMPIO DELLA STESSA DEA ED ARCO
DI DOMIZIANO. Ritornando a considerare la parte del Campo
marzio sottoposta al detto colle degli Orti, si rendono necessarie

alcune notizie sulla parte della \ia Flaminia che traversava lo stesso

Campo; perch lungo la medesima si accennano essere stati eretti

sontuosi monumenti. E primieramente d uopo far menzione delle

are della Pace, e della Fortuna Reduce, che tutte e due si attri-

buiscono ad Augusto; poich, sapendosi che questo imperatore im-

prese per proprio conto a ristabilire la via Flaminia (110), si viene

a conoscere che le indicate are dovevano essere collocate lungo il

medesimo tratto della via che traversava il Campo marzio; giacch

precisamente nello stesso Campo sono indicate esistere tanto nella

iscrizione ancirana quanto negli antichi calendari (111). Nel luogo.

si deduce che esisteva nel quinto secolo in circa una casa siili* indicalo colle

che dicevasi Domus Pinciana con un'acqua egualmente denominata.

(110) Consul . septimmi . viayi . quac . Flayimx . Appellatiti- . ipsc . ntea .

pecunia . ab . aliis . praeterwhssoi . svm/js . mmicndayi. (Iscrizione Anci-

rana. Tav. IV. 19.,' Le notizie sul ristabilimento della via Flaminia, procu-

rato da Augusto, sono esposte da Svelonio (in Augusto, e. 30,', e da Dione

(Lib. LUI. e. 22.;

(111) Per l'ara della Pace e quella della Fortuna Reduce dai frammenti

della Tav. II si deduce: awkm . Pacis . in . Campo . Martio . ob . res . in .

IFisjiasw. . GKiliaque . provi.scus . vwotpere . gestas . senatus . consacrarli .

Tib. Acro.NE . p. o\ inchini . Cos. \nuique . Forlunae . Reduci . codini . anno .

senatus . pr . iidiiv . meo . consacrai' it ah . c\y\pu>n . Maritimi. F per ri

guardo all'ara della Pace in particolare dal calendario Amilernino in luglio

si trova registralo: n. i.r,. e\ . s. e. o. e. i>. ara . ruis . \\<;. in . camp. m\ii.

constitvta . i-i . seuom: .n. vaco . c.os. F nel Preneslino del mese di l'eli

lirajn sulla stessa ara si registra: s. iiniM . i\ . s. e. yvon . i:n mi vra .
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ove esisteva la indicata ara della Fortuna Reduce, si deve credere

essere stato successivamente innalzato quel sontuoso tempio che fu

principalmente celebrato da Marziale. E siccome, per quanto gi

fu accennalo nella regione settima, si conosce che nelle adiacenze

della chiesa di s. Silvestro in Capite furono discoperte diverse me-

morie relative al medesimo Domiziano; cos da credere che nella

slessa localit fosse situato l'enunciato edilzio. Nel luogo mede-

simo doveva eziandio esistere quell'arco che fu eretto per onorare

il trionfo dello stesso Domiziano, come pure da Marziale descritto

indicando avere servito come di porta della citt di Marte (112).

PAC1S . AVGVSTAE . IN . MARTIO . CAMPO . DEDICATA . EST . DRVSO . ET . CIUSPINIO .

cos. Per riguardo poi all'ara della Fortuna Reduce nel mese di ottobre del

calendario Amiternino si legge: iadi . divo . aygvsto . et . ioni, hedvci .

gommiti', wni. F nel mese di gennajo: cons. n. fer. conso. ara . ioutvyu .

kedvci . dedic. est. A confermare le stesse memorie servono le notizie in par-

ticolare esposte da Dione (Lib. LIV. e. 10, 25 e 35.

fi 12) Hic ubi Fortunae Rcducis fulgentia late

Tempia nitcnt, felix arca nupcr e rat:

flic stetit Arctoi formosus pulvere belli

Purpureum fundens Cacsar ab ore, tubar ;

flic lauro redimita comas, et candida eulta

Roma salutava voce manuque duccm.

Grande loci meritimi tcstantur et altera dona:

Stai saccr cdomitis gentibus arcus ovam.

Hic. gemini currus numerant clephanta frequentati;

Sufficit immensi* aurcus ipse iugis.

Ilacc est (Ugna tuis, (ermanice, porta triumpliis

f/os iiditus urbem Martis habere decet.

Marziale. Lib. Vili. Epigr. 65.

Dai seguenti altri versi dello stesso poeta si conosce che decisamente tali

monumenti di Domiziano stavano lungo la via Flaminia, per la quale egli

giunse trionfante in Koma :

Quando erti ille dies, quo ( anipus et arbor et onuns

I.un bit Latin culto fcneslra nitrii'/

(Juiiiido morae dulces, longusipie a ( (tesare pulcis,

intngiti litui" imi Udititi lidi 11(1(1 IU(l'/

Marziale Lib. X Lpigr. 6.
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TEMPIO DEI DIVI. Parimenti nelle medesime adiacenze do-

veva esistere quel tempio dei Divi, che registrato nei surriferiti

cataloghi, con Io stesso ordine con cui si annoverano le opere di

Domiziano in particolare nel catalogo viennese degl imperatori ro-

mani. E nelle notizie cronologiche, esposte da Eutropio e da Cassio-

doro, si dice essere stato un portico quell edifizio eh era consacrato

ai Divi cesarei, e doveva essere differente del tempio della gente

Flavia stabilito dal medesimo Domiziano sul Quirinale, come fu di-

mostrato nella descrizione della regione sesta. La sola notizia, che

si abbia su tale tempio dei Divi, quella esposta da Vopisco nella

vita di Tacito, in cui si dice avere questo imperatore commesso che

fosse innalzato un tempio ai buoni principi (113;: ma essa non

sufficiente a determinare la posizione occupata da tale edilzio.

GRANDI PORTICI DI GORDIANO E DI GALLIENO.

Quantunque quei grandi portici, che si descrivono da Giulio Capi-

tolino e da Trebcllio Pollione, essersi impresi ad edificare da Gor-

diano ITI e dai due Gallieni, non abbiano avuto effetto; pure im-

portante il far menzione di tali descrizioni, perch servono esse a

meglio far conoscere la disposizione che aveva la parte del Campo
marzio corrispondente lungo la via Flaminia ora considerata. La

prima delle enunciate proposte di opere doveva consistere in un

doppio portico lungo mille piedi con uno spazio intermedio di cin-

quecento piedi per i viridarii, e con a capo una basilica e delle

terme estive ed invernali. E siccome il luogo, che dovevano occu-

pare tali grandi opere, si dice avere corrisposto sotto il colle, pel

(piale deve intendersi quello degli Orti o Pinciano; cos ne viene

di conseguenza che la localit indicata fosse quella compresa tra

la prima parte della via del Corso e quella detta del Babuino.

(113) Divorum templum furi itissit, in (/un cssent statuite principimi ho

norum, ita ut iisdem uatultbus suiti, et pani/bus et ealcnd, Januarus <t \otis,

libfimina poncrentur. ; Vopisco, in Judit), e. !>. Ne) calendario \ iennesc sono

in particolare registrati i nomi <k'i suddetti linoni principi. ;ii quali doveva

il tempio essere consacralo.
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Ed in tale luogo lo stesse opere dovevano far seguito alla basilica

Alessandrina proposta a farsi da Alessandro Severo tra il Campo
marzio e quello di Agrippa, gi indicata, ed alle anzidette fabbri-

che di Domiziano. Il grande portico poi, divisato a farsi dai due

Gallieni lungo la via Flaminia sino al ponte Milvio, doveva far se-

guito alle suddette opere di Gordiano (114).

VIE PRINCIPALI DELLA REGIONE. VIA FLAMINIA.

La enunciata via nella sua prima parte, che dalla porla Ratumena.

situata ai piedi del lato settentrionale del Campidoglio, si stendeva

tra il campo di Agrippa ed il grande portico dei Sopii sino aliano

di M. Aurelio, veniva particolarmente indicata col titolo via Lata

e comprosa nelle pertinenze della regione sesta. Dal detto arco,

piegando alquanto verso settentrione, e traversando tutta la parte

del Campo marzio dotta maggiore, giungeva sino alla porta Fla-

minia, collocata alquanto pi verso il collo dellattualo [torta del

Popolo; ed in seguito giungeva sino al ponto Milvio. Nella parte,

che corrispondeva tra l'arco di M. Aurelio e la dotta porta, dove-

vano esistere
gli edilizj di Domiziano poc'anzi descritti con il lem-

pio della Fortuna Reduce e con larco innalzato in suo onoro che

figurava quale porta trionfalo por coloro che entravano trionfanti

(Ili) lustitucrat porlicum in Campo Martio sub colle pedum mille, ita

ni ab altera parte aeque mille pedum porticus fieni, atipie inter eas pateret

spatium pedum quinijcntorum: cuius spatii lune atipie inde viridaria essent ,

lauro, mipto et bu.ro frequentata: medium fero Jitltostrotum breribus columnis

altrinsecus positis, et siqillis per pedes no/le: quod esset deambulatorium , ita

ut ni capiti' basilica esset pedum quniqcntaruni, Coijitai'crat prudera rum Mi

sitimi, ut post basilicali), thermas aesttvas sui noininis lucerei, ita ut hip ina-

li s in principio porticus panerei, et suo usui essent rei millanti rei porticus.

Stil limi' annuii vinte priraloruin et ]>ossessioitibus <t liortis il acdifciis occu-

pata stinl. (mil, o Capitolino, ut (ordiano III. e. '.VI. Porticina i lamininni

asaio mi puntini iMilrium ti ipsc paraventi ilucere, ila ni letrasticlie funi,

ni nuli in filn tl'cunl pi alasi ielle : ila ut prniius orilo jnlus /miniti, et aule

se roluniniis cum slaluis, secuudus il tertius, ti deindi i'j -zii'/v-n columiias.

Treltillio l'iilitiio , nei dio- (allitni. e. 1 S. IVr hi liasilira Alessandrina,

propizia ad l'dilicarc ila Alessandro Severo, si veda la Nola SS.
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da tale parte. Doveva anche esistere la indicata rinomata area Ma-

riana con il tempio dell Onore e della Virt che serviva per le

congregazioni del senato, e che in particolare ebbe luogo quella in

cui si tratt del ritorno di Cicerone. La porta Flaminia, per quanto

venne esposto da Procopio, doveva trovarsi pi da vicino al colle,

ove soltanto poteva esistere in un luogo scosceso e di non facile

accesso, come si descrive (115), Ed avanti alla stessa porta stava

una iscrizione di M. Aurelio Antonino e di Alessandro Severo che

indicava avere essi collocati termini per togliere ogni questione tra

i mercanti ed i proprietarj di tal luogo; e quindi il monumento di

P. Elio Gutta Calpurniano- insigne vincitore dei giuochi circensi,

come dichiarato dallanonimo Einsiedlensc (116). Tra il secondo

e terzo miglio esisteva il monumento temporaneo d Arrio Afro,

come dimostrato in una antica iscrizione (117). Il ponte Milvio

poi si trovava tre miglia distante dalla citt, come e dichiarato

nella carta Peutingeriana, non gi dalla porta Flaminia, ma bens

dalla porta Ratumcna, da dove soltanto si cominciavano a deter-

minare le lapidi milliaric. E la indicata distanza si trova con poca

(115) O ufo ovai Trj},r,c $).Kuevta? -s-sfecavro. z Iv yjf-u yj/r/j-x'.wii

/.nyivfi ov ).bcv fazfo -j-f^ooo:. (Procopio, Guerra Gotica. Lib. I. e. 23.

(116) ante portam flAmimam i> via: fin]). Cacsar M. Aurclus Antonimia

Aug. Germanicus, Sarmat. Et M. Aurclus Sevcrus Alexander Pius, Felix,

Aug. hos lapides constilui jusscrunt, maxime propter controversias, quac inter

mercatori s et mancipes ortae crani, idi finein demonstrarent redigali foricidia-

rii et ansarli promercalium secundum veterem legem semel duntaxat exigundo.

IN IPS\ \ IV FLAMINIA :

P. Aclius, Mari Ungati filius, Gatta Calpurnianus , ccpiis his vici in factiotie

Veneta geminatorem Af. LXXXXII. Sivanor. Af. CV. nitid.
gii. Af. L//. Sa

xonem. Af. LX. et vici praemia M. L. I. XI.. I. XXXXY1I. Succedono le

altre iscrizioni dello stesso monumento die indicavano tutte le vittorie ripor-

tile nelle (piatir fazioni [Anonimo Einsiedlensc presso Mobiliali, Yetcr. Anni.

X. '6'2, 33, 5 e IVO.

I 1 t 7) i.(ic.\ s . o\i M . i mi ;; \m . unii u via i vii . \ i\ . i ; \>n\i \ .

'-in; . mimmi, il. i i . mi. i:v N'iir.xs . \r. . si'.i.i . iwr.'ii: . i \i \ \

Griller. Pan. CYII. X. \.
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diversit sussistere tra il detto ponte ed il luogo ove stava la porta

Rafumena ai piedi del Campidoglio poeo pi in dentro del sepolcro

di Bibulo, che doveva trovarsi fuori di tal porta. Ed da quel

ponte che Cicerone diceva essersi voluto deviare il Tevere e farlo

scorrere ai piedi dei colli Vaticani per aggiungere il Campo vati-

cano al Campio marzio, come gi fu osservato. Ed ancora in vi-

cinanza di tal ponte che Nerone, secondo Tacito, si soleva portare

per trattenersi in dissolutezze; pernii vicino ad esso dovevansi tro-

vare nobili luoghi di delizia 1 18).

VIA TRIONFALE. L'altra parte pi interna del Campo mar-

zio veniva traversata dalla via che usciva dalla porta Carmcnlale

ed andava a passare il Tevere su quel ponte, le cui reliquie si ve-

dono esistere sotto lospedale di s. Spirito; e quindi si diramava in

tre parti distinte; cio luna, che volgeva verso il colle Vaticano, si

diceva Aurelia, 1 altra, che saliva sul monte Mario, si denominava

Trionfale, e la terza, che s innoltrava nel piano verso settentrione,

si diceva Cornelia. Della congiunzione delle stesse vie se ne hanno

documenti in diverse antiche iscrizioni che accennano essere state

unite sotto ad una sola amministrazione. E della Trionfale in par-

ticolare se ne vede contestata la sussistenza da una iscrizione rin-

venuta sulla salita di monte Mario nella vigna gi dei Macaiani.

che si trova corrispondere precisamente tra il secondo ed il terzo

miglio distante dal luogo in cui si determinata essere stata pra-

ticata la porta aperta nella cinta delle mura di Servio Tullio nella

estremila meridionale del foro Olitorio 119. E siccome questa

I tS Cicerone, mi Attico. Lib. XII. Epist. K\: Tacito, Ann. Lib. XIII.

e \~. Si vctlii a riguardo della anzidetta proposi;! deviazione del Tevere

quanto fu osservato sulla estensione del Campo marzio.

1 ! !l (.. l'i il' Il m C\ ['. Vi OHI . VI Mi. \\ !','. I ! \i . v rrnis . 1 1 . Mi\ m .

COIVM I.IM. . I! . IISIV MIMIVI. 1> (Jlllttlf.
l'i'.lj.

( ( ("( l.\ l. A. (. C. Mi-

lli!. MUSI \I SI HI I M'.UIUII . V IMiV M . \V l'I I I \l . < Il USI I I M . I HIV MIMI VI. IS.

1(1(111.
l'ili/.

(<(( L\\ . A. '). MliSVMI.MVM . '."UH . IM . IS . \l\ . l'HIV M-

imim.i . imi. il . mii ivr.iv m . hi \ sn\ \i . i r . ni; n\ m . i:\ mii'.vs . \r. . \ iir.i . l'Min

i m\ v . is . . iimi . i insm Uni.
Pi,,,. MLXXXI. A. 1.
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ultima via ora quella che corrispondeva in linea retta, tanto con

la via che traversava il Campo marzio, quanto con l'anzidetto

ponte; cos si convenne di denominare Trionfale tanto l'anzidetta

porta, da cui usciva la stessa via, quanto l'accennato ponte; ma

I una e 1 altra denominazione non possono essere approvate da au-

torevoli documenti. Ed anzi a riguardo della porta duopo os-

servare che tutte le notizie concordano nello stabilire essere stata

denominata Carmenlale quella porta che stava nel luogo anzidetto

a capo della indicata via. E relativamente al ponte si conosce

essersi distinto pi propriamente con il nome Aurelio che con

quello Trionfale; giacche quest'ultimo nome non si trova regi-

strato nel novero degli antichi ponti esposto in fine dei cataloghi

dei regionari, come sar dimostrato al termine di questa espo-

sizione topografica. Quindi si rende necessario di aggiungere che

la parte della via, che dalla suddetta porta giungeva sino al me-

desimo ponte, traversando il Campo marzio, si gi dimostrata

essersi distinta comunemente con il nome di via Retta, ad imita-

zione della prima parte della via Flaminia che era detta via Lata.

Per a stabilire in alcun modo una particolare porta, denominata

Trionfale nella parte della cinta delle mure di Servio, posta tra

il colle Capitolino ed il Tevere, senza togliere la porta Carmen-

tale, che tutte le notizie la determinano precisamente ai piedi

di detto colle, si presta primieramente una antica iscrizione che.

quantunque rinvenuta in Prenosle, pure si deve credere essere

stata relativa a Roma; perch vedesi in essa chiaramente accen-

nata una porla Trionfale, che non si conosce avere potuto sus-

sistere in Prenesle, vicino alla quale stava una certa sommaria,

cio coltivatrice e venditrice di orbo, che assai opportunamente

si trova convenire con fuso prescritto al foro Olitorio, a capo al

pialo corrispondeva la porta anzidetta. Quindi serve a contestare

la stessa opinione ima notizia di un credulo antico scoliaste di

Svelonio che indie;) la porta Trionfale posta Ira la Hiunentana e

la Calularia. che, come di uso secondario, ben poteva sussistere
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in tale luogo (120). Ma quantunque queste notizie non abbiano

quella autenticit che necessaria; pure non si pu a meno di

non credere essere stata aggiunta nell indicato luogo, evidente-

mente solo nel fine della repubblica o nel principio dell impero,

una porta parziale per il nobile anzidetto uso; giacch la Carmen-

tale, considerata di augurio infelice per la uscita dei trecento Fabii.

che ebbe luogo da essa, non si trova mai ricordata avere servilo a

dare accesso alla citt ad alcun trionfatore. A concordare poi le

varie memorie, che si hanno su tale argomento, duopo osser-

vare che col nome di porta Trionfale s intese soventi dagli an-

tichi denotare quegli archi che venivano espressamente eretti a

maggior decoro dei trionfi in diversi luoghi delle antiche vie, come

gi si vide essere stato con tale nome indicato il grande arco di

Domiziano eretto nella parte della via Flaminia che metteva nel

' 1 20) FORTVNAE . SANCTAE
|

ATINIA . TVRANNJS
|

SEMINARLA . A . PORTA
|

rniVMPUALE (Grider. Pag. LXX1X. N. 3.) La notizia di un vetusto

interprete di Svetonio in spiegazione di quanto accennato da questo scrit-

tore in fine della vita di Angusto, riferita con queste parole: porta Trium-

phalis media fuisse videtur intcr portavi Flwnentannm et Catulariam. Per

determinare la porta Flumentana nella estremit occidentale della surriferita

parte delle mura di Servio in vicinanza del fiume si hanno diverse memorie.

Ma per stabilire la sussistenza e la posizione della porta Catularia. si trova

soltanto esposta una notizia dal commentatore di Festo nell' indicare che da

essa useivasi per andare a celebrare il sacrifizio alla dea Rubigine Paolo,

in Catularia porta.) F siccome un tale sacrifizio, colfautorit del calendario

Prenestino, dicesi essersi celebrato in aprile al quinto miglio della via (Jan-

dia: ni'.iM. . roiigo . via . (I.wdia . \n . mii.iarvm . \ . : cosi ben pu credersi

che fosse stata praticata a lato della porta Carmentale una qualche piccola

apertura a tale singolare oggetto destinata non potendo a ci servire la stessa

porta Carmentale dichiarata d'infausto augurio per l'uscita dei Fabii: giacche

per tale parte si poteva direttamente accedere alla della via Claudia, che si

separava dalla Flaminia dopo il ponte Milvio, tanto andando dalla stessa via

Flaminia quanto dalla Trionfale che si congiungeva alla suddetta via Claudia

in circa al luogo determinato per il surriferito sagrifizio. Altre notizie sullo

stesso sagrili/io si hanno da Ovidio 7V/.s7. I.ih. I.
l'.lci/.

III. v. "29 < Fasti.

Uh. IV. i: !)0.
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Campo marzio (121). Infatti se il trionfo aveva principio dalla via

Appia per andare al Campidoglio, ove aveva termine ogni pompa

trionfale, non si poteva certamente accedere alla citt dalla parte

del Campo marzio: ma soltanto doveva servire a tale oggetto uno

dei tanti archi che stavano eretti lungo la stessa via in vicinanza

del tempio di Marte, ove avevano principio le pompe trionfali,

come in particolare indicato da Svetonio nel descrivere i fune-

rali fatti ad Augusto a guisa di pompa trionfale trasportando da

Bovillc a Roma il suo cadavere, e come si pu una tale circostanza

contestare con altre notizie (122). N poi pu credersi che per tutti

i trionfi servisse larco maggiore che metteva nel circo Massimo

(121) Ilie gemini currus numcrant clcphanta frequentai};

Sufficit immensis aurcus ipsc ingis.

Ilaec est digna tuis, Germanice porta Triumphis

Hos aditus urbem Martis haberc decet.

[Marziale. Lib. Vili. Epigr. 65J

(122) Scnatus et in funere ornando, et in memoria honoranda, eo studio

certatim progressus est, ut inter alia complura censuerint quidam, funus Trium-

phali porta ducendum. (Svetonio, in Augusto, e. 100J Cosi lo slesso scrittore,

descrivendo il trionfo di Nerone, indicava che, venendo da Alitano, pass

per il circo Massimo. o\c fece distruggere farco che ivi esisteva, per il Vc-

lahro ed il foro Romano, ed and al tempio di Apollo sul Palatino senza pas-

sare per il Campo marzio: dehinc, diruto Circi maximi arcu, per Yclabrum

Forumque Pedatium et Apollinem petiit. (Svetonio, in Nerone, e. 23. / Pari-

menti il trionfo di Paolo Emilio descritto da Plutarco fin Paolo Emilio, e. 23, ,

dovendo avere principio dalla parie del Tevere, da dove egli entr in citt,

si deve credere avere servilo di porta trionfale evidentemente quell'arco che

gi esisteva in vicinanza della porta Trigemina ed edificalo per cura di Puhlio

Lentulo Scipione e Tito Quinzio Crispino, come sar suceessivauk 'e dimo-

strato. Cos per la variet dei varj ingressi trionfali che si solevano praticare.

si pu spiegare con pi evidenza quanto venne indicato da Cicerone con la

seguente notizia: quum ego Caelimontana porta introisse dixissem, sjwnstonc

me, ni Inquilino introisset, homo promtissimus lacessirit: (piasi vero id aut

ego seire drbuerim, ni rest-rum quisquilia aut quidquam ad rem pertmeat, qua

tu pmta introieris: modo ne triumpliali, quae porta Macedonicis senipcr pr

unisti!, bus miti lf patuit. Cicerone, in Pisane, e. 23. Altre notizie sullo stesso

argomento sono esposte in line della descrizione della regione XI.
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dalla parte delle carceri, come pu dedursi da quanto spiegato

da Varrone nell indicare essere stata tale parte del circo costituita

a guisa delle mura fortificate, e come sar dimostrato nella de-

scrizione della regione undecima; poich, quantunque le pompe

trionfali si portassero comunemente a passare per il circo Massimo,

pure non avevano mai principio da tale luogo, n si poteva mai da

tale arco avere primo accesso alla citt. Laonde da credere che

quando furono le mura di Servio coperte da fabbriche successiva-

mente edificate, come dimostrato da Strabonc nella descrizione

della citt, e che fu determinato il limite di essa col pomerio

progressivamente dilatato, dovevano servire di porta Trionfale i

suddetti diversi archi eretti lungo le principali vie. E per quanto

concerne la parte della citt, ora impresa a descrivere, si rende

opportuno 1 accennare che nel trionfo gallico di Cesare si dice da

Svetonio essersi rotto lasse del suo carro trionfale nel Yciabro:

ma da Dione si dimostra pi chiaramente essere ci accaduto in

vicinanza del tempio della Felicit edificato da Lucullo, che gi si

dimostrato essere stato collocato nel Campo marzio in vicinanza

del teatro di Pompeo 123); pcrcui la pompa di un tale trionfo

dovette evidentemente a\erc principio dal ponte sul Tevere che

dalla via Trionfale metteva nel Campo marzio. La pompa trionfale

di Lucullo ebbe per singolarit solo principio dal circo Flaminio.

(123) (fallici triumphi die Velabrum prudervekens, pocnc curru excussus

est, axe ibffracto: ascenditque Cupitolium ad lumina. Svetomo, in Cesare.

e. '.)~. Da Dione si spiega assai chiaramente quanto avvenne in tale trionfo,

e dichiara essersi l'asse del cario rollo in vicinanza del tempio della Felicit

edificato da Lucullo: u r
/(/.

rJ 'i)v toO v.ou.v.to: tvj -cj.-.c/.'/j r.v.o c/.tm tm Tv-

~/w>) 7 r7) yr.'j A'/jy.yj/lyj otxooooe/;3rivT. cuveto'*;. m^-i i-j i'ivyj c/jt'/j z ;
j. '/ji.tzv.

-.L-ii-j'j.i. Dinne. Lib. XLIII. e. "21. I'] come il tempio della felicita stasse

nel Campo marzio, in vicinanza dei teatro di Pompeo. ^
r ia In dimostrato

nella descrizione ili questo teatro con i frammenti dc^li antichi calendari,

die limino primieramente pubblicali ed illustrati dal f'abrelli: lincimi in

iuukii MuiMoiu.f. dilattl. Amili niiim, ni affusto.' in. u. imi in c\>i. musi.

i'uliri Ili. Ptiif. i ,'j.j.
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(omo dichiarato da Plutarco, ed evidentemente in vicinanza del-

I indicato suo tempio della Felicit (124). Ma di maggiore impor-

tanza, per meglio contestare la disposizione stabilita per il Campo

marzio, la descrizione esposta da Giuseppe Flavio sul trionfo di

Vespasiano e Tito; perch da essa si conosce che i medesimi prin-

cipi dopo di avere soggiornato per una notte nel tempio d Iside,

che abbiamo dimostrato esistere tra i Septi e le grandi terme di

Agrippa, si portarono al portico di Ottavia, la di cui posizione

ben determinata delle reliquie superstiti, e non al portico di Cn.

Ottavio, come si volle credere. Quindi dopo di avere dato udienza

ai primi magistrati da un tribunale eretto avanti al medesimo por-

tico, di cui se ne pu riconoscere il piantato nel frammento delle

lapidi capitoline appartenente al medesimo monumento, retroces-

sero sino a quella porla che dalla pompa dei trionfatori, che per

essa sempre si conduceva, ne riceveva il nome. Ivi dopo di avere

preso cibo e vestito l abito trionfale e fatto sagrifizio agli dei, si

pass per i teatri, affinch la moltitudine avesse potuto meglio

vederne l'aspetto (125). Prendendo a considerare la esposta de-

scrizione, ed in particolare osservando che i principi trionfanti,

per portarsi dal portico di Ottavia alla porla Trionfale, dovettero

(12ii W'/'t.. zcl; -'/.oi: zj-j -o/stnwv oxiat nuu.xXhoi; y.ui zol; fuGr/.oi.;

ac/jx-rh'j-v.'ji.
tv $Aautvtov .--6'Jouq-j Siv/.7'j.r,a. (Plutarco, nella vita di Lu-

cullo. e. 37.J

(125) To-j d a-utuoTiy.ox) -avr: zzi vuxrwp xcctk ~/_ovc
zac zu?zi; u-o

TO'.: rrjzuat 7:ao&oE\)Y.roi y.v.l r.i 5-Jcu; 'vto; . o twv v&j pu.nziui-j.
</X)m

-r,<jiov to -j -ri; "irrido; LsooO (
zy.zi yp ve^aOovTO ir,; vuzt; h.sivr,i oi u.zoy.p.-

roos;), r.zp aOr/jv coyousyr^j t'Ir, tv ito ~u.cv.-vj Ovza-u.aiu.-j; yul Tiro? ufu,
ni ifjTw.'jo>ukvQi. ~op'f\jpu;

o
'

rj^zu; t.u.zwj; v.u~v/Jj'j.zvoi*
v.'jx nu.ciu.afj et; zoo;

'Oy.zu.omu.; tzboikuzoij;. Kvralijy. yp o zz
po-j'f;/}

y.u. z. z'z'i'O twv ko^vtwj or

-.i -.'j Twv ztur/j.zwj i.-~zl; zt,-j yitfj c.twv kv&usvov "o; r/iv

-j).c;j u.-lz: .vs/u zh'J
~ toO ~ia~zrj5u.i oV v.vzr,; s zoo; 5pi.p(j0v; zr,;

->,.'j Cj'jWa; v.r.' kutwv zzz'j/vLu.-j. 'EvraJa zpoyr,: r?cou.zoyzvo-JZu.t
y.u.. za; Sptwj.

"./'/.; zi'~t~u.; .u.'Mu.-.uevoi zol; zz -u.ptorjWj.ivoi; zr, n -

j)./j S'jgwjzz; 3v; z-r.VJ.~uj

Z'ij .jy.u.j Sov. <vj. z'ji'j Szu.zpb-j 'jizz\u:jjij'jzz;. .twc He zolc r.i:'c,.~zo~i:j r, zva poiv.

(imsi
jijic Flavio, fiirrra (iudaira. Lib. VII. r. 5. \.
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retrocedere, di necessit supporre essere stata la suddetta porta

situala a maggiore distanza dalla parte centrale della citt. E ci

vieppi d'uopo stabilire sulla considerazione che emerge dal co-

noscere che poscia colla pompa trionfale si pass avanti ai teatri;

poich anche, considerando essersi con tale indicazione compresi

pure i circhi, che pi opportunamente dei teatri potevano conte-

nere spettatori a vedere passare le stesse pompe, sempre dovevasi

retrocedere sino ai limiti pi esterni della parte del Campo marzi

detta minore, in cui stavano collocati i tre teatri con il circo Fla-

minio ed anche l'Agonale che, prima delle opere aggiunte da Do-

miziano e da Alessandro Severo, doveva potere servire ali indicato

uso. Cos conviene di necessit credere che la stessa porta avesse

esistito a capo di quel ponte, che dava accesso alla via Trionfale

poc'anzi accennata, e che. quantunque costituita a guisa d'arco,

avesse sempre figurato come una porta ali indicalo nobile uso de-

stinata; cio per servire di accesso alla seconda parte del Campo
marzio a precisa similitudine dell arco successivamente stabilito da

Domiziano lungo la via Flaminia, che, secondo I autorit di Mar-

ziale poc'anzi citata, figurava quale porta Trionfale per l'altra parte

del Campo marzio. E quando si volesse escludere il circo Agonale

dall indicato giro delle pompe trionfali, si verrebbe a conoscere

che poteva servire di porta Trionfale quell arco che si dice da

Svelonio innalzalo da Claudio in onore di Tiberio in vicinanza del

teatro di Pompeo: ma quantunque questa opinione presenti molta

probabilit, [iure da osservare che le pompe trionfali non pote-

vano avere principio dal medesimo arco altro che dopo i primi

anni dell impero, in cui esso fu edificato; mentre quello del ponte

anzidetto vantava maggiore antichit e si prestava meglio alluso

proprio di porla. Quindi resta confermato (pianto >i e
pollilo de-

terminare inseguito delle esposte osservazioni; cio essere stata la

prima porla Trionfale collocala nella parte delle mura di Servio

che corrispondeva a capo del foro Olitorio, ed avere la via egual-

mente denominata Trionfale comincialo dalla s|fss;i porta; poscia
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essere stato ridotto a servire di porla per il medesimo uso quel-

larco che doveva essere collocato in capo al ponte che dava il

trapasso sul Tevere alla stessa via Trionfale.

VICI ED ISOLE DELLA REGIONE. Oltre a quanto fu

accennato tanto sulla via Trionfale, che traversava la parte del

Campo marzio denominata minore, quanto la Flaminia che percor-

reva lungo il Campo marzio maggiore ;
ed eziandio oltre la notizia

esposta da Livio sullesistenza di una via fornicata, cio formata a

guisa di un portico che evidentemente fu occupata da alcune delle

grandi opere edificate nel tempo dell'impero (126); come pure

oltre ci che fu osservato sul vico detto di Bellona esistente in

vicinanza del tempio egualmente denominato, non si rinvengono

altre sicure memorie per determinare la posizione dei trentacin-

que vici che sono nei surriferiti cataloghi assegnati alla regione

in generale presa a descrivere. N anche pu determinarsi con

sicurezza ci che dovevasi intendere per qucll Isola Fclicle, o Fc-

licula, che si vede registrata in fine dei medesimi cataloghi; e sol-

tanto pu credersi che fosse un luogo solo rinomato nel tempo

della decadenza dell impero, in cui furono compiutati tali cata-

loghi per quanto pu dedursi da alcune notizie esposte da Tertul-

liano (127). Parimenti solo su alcune memorie, che sono relative

in circa allottavo secolo, possono aggiungersi altre notizie sulla

(126) Et in via Fornicata quac ad Campum crat, aliquot homines de

coclo tacti exanmatque fuerant. [Livio. Lib. XXII. e. 36.^ Dopo l'indicala

notizia, clic si riferisce all'anno 536 di Roma, non se ne hanno pi alcune

memorie di una tale via fornicala: percui si deve credere che non esistesse

pi nel tempo dell'impero.

(127) Meritorium factus est mundus. Insulam Felicuae credas tanta ta-

bulata coclorum Mie et iani Valentinianorum Deus ad sununas tegulus

habitat. (Tertulliano, s. 19. Ade. Valentin, e. 7.) Le iscrizioni, che conten-

dono il nome simile all'anzidetto, sono relative pi a persone di circa egual

nome che ad un lno^o della citt, e sono particolarmente esposte dal (ini

(ero IV DC1V. N. e l'ag. DCLX1. N. <>. dal Muraioli l\i-, MI. N. 13 e

Pai?. MCCCI. N. 2 e dal Fahrefti Pnj:. 1 S7 e 215.
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stessa regione nona in generale considerata; e queste sono preci-

puamente esposte dall'anonimo Einsiedlense descrivendo le fab-

briche esistenti al suo tempo che s incontravano tanto ncllandare

dalla basilica di s. Pietro a quella di s. Lucia in Ortea, quanto nel

passare dalla stessa chiesa di s. Pietro alla porta Salaria e dalla

porta Flaminia alla Lateranense (128). E da tali memorie trovasi

in ogni parte contestato quanto stato paratamente considerato

nella esposta descrizione.

NAVALI SUPERIORI. In line credesi opportuno d'indicare

che doveva esser compreso nelle pertinenze di questa regione quel

(128) A PORTA SANCII PETRl VSQVE AD SANCTAM LVCIAM IN ORTHEA

in Destra Circus Flamineus. in sinistra s. Laurentii in Damaso.

Rotonda. Thcatrum Pompcii. Cyprcssus.

Thcrmac Commodianae. S. Laurentii. Capitolami.

Forum Trajani et columna eins. S. Sergii ubi Umbilicum Romae.

Tiberis. arcvs severi

A PORTA SANCTI I'ETRI VS^VE AD PORTAM SALARIA)!

PER ARCVM

i n sinistra. in Destra Circus Flamineus. Ibi s. Agnes.

Sancti Apollinaris. Thermae Alcxandrinac et s. Fustachii.

Sancti Laurentii in Lucina. Rotunda et thermae Commodianae.

FORMA VIRCIMS

Obeliscum. Columna Antonini.

Sancti Silvestri ubi balneum. S.Susanna etaqua de forma Lateranen.

Sancti Felici s in Pincis. Thermae Sallustianac et Piramidem.

A PORTA FLAMINIA VSQVE VIA LATERANENSE

Partitarium. Sancti Laurentii in Lucina.

S. Silvestri et sic per porticum usque Columnam Antonini. Obeliscum.

Forma \ irginis fracta. Columna Antonini.

S. Marcelli. Iterum per porticum usque Via lateranense.

Ad Apostolos. Thermae Alcxandrinac.

In via Flaminia foris murimi. S. Fustacchi et Rotunda.

In destra s. Valentin!. Ciurmai' Commodianae.

In sinistra Tiberis. Minrrrium et ad s. Marcum.
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luogo del Tevere ehe serviva di stazione alle navi che facevano il

commercio lungo il fiume superiormente a Roma, perci indicate

con il nome di Navali superiori per distinguerli da quei che stavano

interiormente alla citt che vengono descritti nella regione decima-

terza; perciocch dicendosi da Livio che i prati Quinzj stavano nel

luogo ove poscia erano i navali, e da Plinio, denotandosi i medesimi

prati collocali nel Vaticano, si deduce aver questi navali corrisposto

nel lato sinistro del corso del fiume che si comprendeva in quella

parte del Campo marzio situata d'incontro ai campi Vaticani (129 .

La precisa situazione di tale stazione determinata poi da Tacito

in vicinanza del tumolo dei Cesari, cio del mausoleo di Augusto,

nel 1 indicare come Pisonc vi approdasse venendo da Narni con sua

moglie Planeina (130). Qualunque altra notizia relativa alle navi

maggiori provenienti dal mare, che si volesse appropriare ai me-

desimi navali superiori e non agi inferiori anzidetti, si trover per

poterla dimostrare probabile un effettivo ostacolo nella possibilit

di far transitare le navi a pi ordini di remi con i loro alberi sotto

i ponti che esistevano sino dai tempi antichi nella parte intermedia

del Tevere; e perci si possono assolutamente dichiarare insussi-

stenti le opinioni esposte su tale inamissibile appropriazione.

(129' L. Quinctius tra* Tiberim contro cum ipsum locum, ubi mine Rava

Ha sunt, quatuorjugerum colebat agrum, queir piata Quincttu cocantur. (Livio.

Lib. HI. e. 2(iv Aranti quatuor suajugvra in Vaticano, qiuu /irata Quincttu

iipptllanlur Cincinnalo viator attuili didal urani. [Plinio. Lib. XVIII. e. .

(130) Ab Narnia, vitandae suspicione, ari, quia paridi* Consilia in in-

n rio sunt, Nare ac max Tibcn devectus, aiuit culgi iras, quia naccm tumulo

Caesariun adpulcrat. [Tacito, Annuii. Lib. III. e. 9. Le altre notizie clie

concernono i navali tiberini prcndonsi a considerare nella descrizione della

Hegione XIII. alla quale appartenevano quei che erano pi rinomati per il

commercio di lloma. Pertanto a riguardo della regione, ora considerata, si

reputa necessario d'indicare che quella notizia esposta da Livio sulle navi

regie tolte a Perseo, che si dicono trasportate nel Campo marzio, in Campo
Mintio subititela*

1 sunt. (Lib. XLV. e. 12 , deve appropriarsi al trasporto che

si lece di esse o interamente per terra o anche per alcuna parte del filimi* -

onde servire alla pompa che fu condotta nel trionfo di Cu. Ottavio.
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REGIONE X.

P A L A Z Z 0.

BASE CAPITOLINA

REG. X. VICO PAUL CVRIARVM. FORTVNAE RESPI-

CIENT. SALVTARIS. APOLLINIS. 1IVIVSQVE DIEI.

CURIOSUM URBIS

Regio Decima. Palatium

continel casam romuli, aedem matris deum et apollinis riia-

MNUSH, PENTAPYLUM, DOMI M AUGUSTIANAM ET TIBERIANAM, AUGURA-

TORIUM, AEDEM IOVIS, CCRIAM VETEREM, FORTUNAM RESPICIE.NTEM,

SEPTIZOMUM DIVI SEVERI, VICTORIAM GERMANIANAM, LUPERCAL.

MCI XX. AEDES XX. YICOMAGISTRI XLVIII, CURATORES II, INSULAE

IIDCCXLII, DOMOS LXXXIX, UORREA XLVIII, BALNEA XLIII1, LACOS XC
,

P1STRLNA XX. CONTINET PEDES XI. I)X.

NO T IT IV

Regio Decima. Valatium

continel casam romuli, aedem matris delm et apollims rha-

MNUSII, PENTAPYLUM, DOMI M AUGUSTIANAM ET TIBERIANAM, AUGURA-

TORI! M. AREAM PALATINAM, AEDEM IOVIS VICTORIS, DOMUM DIONIS,

(I ISIM VETEREM, FORTUNAM RESPICIE.NTEM, SEPTIZONTUM DIVI SE-

VERI, VICTORIAM GERMANICIANAM, LUPERCAL. VICI XX, AEDICULAE

\\. VICOMAGISTRI XLVIII. CURATORES 11, INSULAE IIDCLXIU, DOMOS

LXXXMI1, IIORREA XLVIII. BALNEA XLI1II, LACOS XC, PISTRINA XX.

CONTINET PEDES XI. DX.

I.i regione decima occupava por inloro il monlc Palatino, e

'lai Palazzo, che ora in essa compreso ne riceveva il nome. 1 suoi
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limiti, nella parte confinante col foro Romano ed in quella rivolta al

circo Massimo, si trovano chiaramente stabiliti dalla posizione degli

edifizj situati nelle adiacenze delle due regioni. Nella parte verso

lEsquilino questa regione giungeva probabilmente sino alla via

Sacra; ed in quella posta verso il Celio doveva occupare eviden-

temente per intero la valle che divide i due colli con qualche pic-

cola parte del Celio stesso. Quindi da osservare che, limitandola

al colle Palatino, non si potrebbe mai trovare luogo alle molte

fabbriche private e vici che sono assegnati alla medesima regione.

E cos soltanto con una tale protrazione pu ottenersi di dare al

suo perimetro la misura degli undici mille e cinquecento piedi sta-

bilita dai regionari. E vero che in tal modo si trova compreso in

questa regione il luogo, ove scorgesi esistere l'arco di Costantino,

che nei cataloghi dei regionari assegnato alla seguente regione

undecima: ma pur vero che i limiti di tale regione non pote-

vano mai giungere sino al detto luogo, come successivamente di-

mostrato; e perci deve credersi essere il detto arco ivi trascritto

per errore. Pertanto si cre.de opportuno di osservare che soltanto

verso la indicata parte potevasi stendere il perimetro della regione

decima; giacch nel lato settentrionale era determinato dai limiti

prescritti alla regione ottava del foro Romano, nel lato occiden-

tale da quei della regione undecima, in cui comprendevasi il circo

Massimo che stendevasi lungo il colle Palatino, e nel lato orien-

tale era determinata dalla via Sacra che si comprendeva nella re-

gione quarta. Sul monte Palatino, che formava la parte principale

di questa regione, stava edificata la primitiva citt di Romolo;

quindi pass nel tempo della grandezza romana a contenere le pi

magnifiche fabbriche che mai si potessero eseguire, e che forma-

vano il cos detto Palazzo imperiale. Sotto questo aspetto viene in

miglior modo considerata nel parlare delle abitazioni dei romani

in particolare nella citata opera sugli Edifizj
di Roma antica. E

per quanto relativo a tutto ci che concerne l'epoca anteriore

al governo imperiale se ne tiene ampio discorso nella esposizione
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sulle stesse epoche pi vetuste. Quindi a servire allo scopo di una

tale indicazione topografica si rende necessario d'indicare la posi-

zione dei principali monumenti dell'epoca imperiale che la mede-

sima regione conteneva.

PORTA MUGONIA. Due accessi principali aveva il Palatino

nella indicata epoca imperiale; cio luno situato in quella parte

del colle che sovrastava alla via Sacra, e laltro al di sopra della

via Nuova verso il Velabro. Dal luogo, che occupava 1 indicato se-

condo accesso al Palatino, si giudica opportuno di cominciare la

descrizione dei monumenti che si comprendevano in questa regione.

E bench lo stabilimento di tale accesso si faccia rimontare sino al

tempo in cui Romolo fond la sua prima citt, pure si reputa ne-

cessario d indicare la sua pi probabile posizione; perch sene a

meglio determinare quella degli edilizj che stavano collocati verso

la stessa parte. Si denominava Mugonia una tale porta dal mugito

delle pecore e dei buoi che nelle et pi remote pascevano nei

burroni del colle, come dichiarato in particolare da Varrone.

E la sua posizione corrispondeva precisamente al di sopra di quella

parte della via Nuova, che, passando dal foro Romano al circo

Massimo, saliva per alcun poco ai piedi del colle Palatino; ed era

perci denominata Somma Nuova via, come si dimostra da Solino

e da Livio nell indicare il tempio di Giove Statore, che di seguito

si descrive e che stava vicino alla stessa porta Mugonia situala

sopra alla via Nuova (1). Da tali autorevoli documenti bisogna per

(1) Varrone, De Ling. Lat. Lib. V. e. 16i e Paolo, in Festa, Mugonia

porta. La posizione di detta porta al di sopra della parte della via Nuova,

denominata Somma per la sua maggiore altezza, dimostrata principalmente

dal confronto delle due seguenti notizie di Solino e di Li\ io : Tarquinius Pri

scus ai! MiK/oniani portimi supra Summam Novnm viam. Solino, e. \.j Quum
clamor inipetttsque inultttuthnis vix sustineri possi! r.r superiore parte aecliuni

per finestra* m Sor ani etani versas habitabat ennti He. e a ti Jori s Statorts

pnpulum Tanatpttl alloquitur. Livio. Lib. Le. il.,
1 La dimostra/ione del luogo

occupato sul Palatino d.dla sless.i porla Mugonia. come pure della Humana.

'i Homanula. e espusi;! nel C;ip. t della Parie II ilella mia descrizione sul
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necessit credere essere stata la indicata porta sulla parte del colle

Palatino che corrispondeva al di sopra del luogo in cui transitava

la detta via Nuova; cio su quell'angolo che si trova sovrastare al

Velabro, ed ove si conosce essersi potuto praticare un accesso al

colle nella primitiva cinta delle mura di Romolo edificate intorno

al ciglio superiore delle rupe, secondo il metodo degli antichi. A

tale porta si aveva l'accesso da due vie, luna che si distaccava

dalla discesa della via Sacra verso 1 arco Fabiano ed il foro Ro-

mano; e questa comunicazione era quella accennata da Asconio

nell indicare il luogo in cui stava la casa di Scauro sulla stessa

parte del colle, e della quale se ne sono ancora scoperte reliquie

dietro la chiesa di s. Teodoro (2).
E l'altro accesso era praticato

col mezzo di una via che si diriggeva dal foro Boario prima verso

la parte del colle, che sovrastava al foro Romano, e poi voltando

a destra si congiungeva all'anzidetta prima comunicazione in circa

nella indicata parte posteriore della chiesa di s. Teodoro. Della

parte inferiore di tale via se ne sono scoperte ragguardevoli tracce

negli scavi fatti nellanno 1848 entro l'orto ora di pertinenza della

corte di Russia. E si da tale doppia comunicazione che si pos-

sono spiegare tutte le notizie che si hanno sugli edifizj collocati in

vicinanza della indicala porla Mugonia, come chiaramente dimo-

strato nel principio della esposizione topografica sul foro Romano

inserita nel Volume I dell'opera sugli Edilizj antichi.

TEMPIO DI GIOYE STATORE. Quel tempio, che fu vo-

tato da Romolo nella prima guerra contro i sabini, e che soltanto

nellanno 158 fu costruito dal console M. Attilio Regolo, si dimo-

stra in tulle le memorie, che si hanno dagli antichi, collocalo in

Foro romano e sue adiacenze pubblicala nell'anno 18o. la quale anche

compresa nel Tomo I dell'oliera sugli Edifizj antichi in corrispondenza della

descrizione dei monumenti compresi nella classe 111.

(2; Dimnmtraxsc volti* memini me, liane domum in ea patte l'aiuti/ esse,

(/ime, qunm ab Sacra ria dexcenderi* el per proximum minn, qm est ah .suo

stia inule prodieri*, posila est. 'Aseoiiio, in Cicerone, Pro Siamo, e. Io
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vicinanza della indicata porla Mugonia che venne ricordata da Livio

col nome di vecchia porta del Palatino nella narrazione dell avve-

nimento che dette luogo al voto anzidetto 3 . Ma nel modo stesso

che dalla via Sacra si poteva accedere alla medesima porla col

mezzo di quel vico anzidetto che s'incontrava a sinistra nel discen-

dere dalla Sacra Somma via verso il foro Romano, si giungeva

pure al tempio di Giove Statore, il quale stava ad essa vicino. Da

questa ben palese comunicazione, tinaie si trova contestata in par-

ticolare da Dionisio e da Plutarco, si volle dedurre essere stalo il

(empio medesimo collocato lungo la stessa via Sacra . E non

(3) Oltre quanto fu gi accennalo nella Nota t colFautoril di Livio,

cio trovarsi il tempio di Giovo Statore sopra la via Nuova in vicinanza della

casa di Tarquinio Prisco posta vicino alla porta Mugonia. si dimostra pure

dal medesimo storico essere il tempio, votato da Romolo, collocato sulla stessa

parte del colle Livio. Lib. I. e. 12. E quindi si dice edificato soltanto nel-

l'anno i'H dal console M. Attilio Regolo Idem. Lib. X. e. 36 e 37.)

(4)
'

Vojrj/rj: u-j
'

OoScozi/t) i(t -07. T'/t:
Y.vJ.Vjy.i-jy.iz

"M jy.orj'/r i. r.-j)o.i: . o

"Aawuv -l; ro \\'j.).>.tiqj v. r/;c bei; ooVj. [Dionisio. Lib. IL e. 50.) 'Ev.vlsi tv

7'Jy//r-o-j il: ro to\j 1~c,ovj Ato: iicv, o
~T<x.-o)py.

'PuuuXoi zccOertv, lo&'jyvov

l-j pyf, ~r.z il'//.-, oo oO rrp; to Um-o-j kvwutwv. Plutarco, ut Cicerone, e. 16.y

In seguito di (pianto fu riconosciuto sull'esistenza di un vico, che dalla via

Sacra metteva alla porta Mugonia ed al tempio di Giove Statore, come

dichiarato nel surriferito passo di Asconio per dimostrare la localit in cui

slava posta la casa di Scouro. si rende inconcludente il credere che in tali

notizie sia stalo scritto
ipv.z

So'j in vece di j-.'j.z ooVj. per sostituire ali" indi

cazione della via Sacra quella della via Nuova: perch precisamente dalla

via Sacra, con il mezzo della suddetta comunicazione, si giungeva al luogo

ove stava eretto il tempio di Giove Slatore al di sopra della via Nuova. E

tale corrispondenza di luogo anche confermala dalla stessa surriferita no-

tizia di Plutarco : poich in essa si dice chiaramente avere Cicerone, uscendo

dalla sua casa, convocato il senato nel tempio di Giove Statore. I'] siccome

da autorevoli documenti si conosce essere stata la casa di Cicerone posta-

sulla patte del Palatino che aveva la comunicazione dal vico, che si slaccava

a destra della discesa della via Sacra: cosi ne \iene di conseguenza che pure

il (empio slasse collocalo sulla medesima parie del colle. Ouanto poi con

cerne la stallia ih Clelia che. secondo Plutarco m Piibhcolu. e. 1!> , ilicevasi

posti nella via Sacra, e che da quanto venne indicalo da Plinio ;V;/. Hisl.
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fecero ostacolo a tale opinione le molte notizie, che si hanno dagli

antichi scrittori, le quali dimostrano essere stato il tempio di Giove

Statore collocato sul colle Palatino entro la cinta della primitiva

citt di Romolo (5). Come ancora pu stabilirsi non potere mai la

porta Mugonia essere collocata ove transitava la via Sacra; perch

Lib. XXXIV. e. il], si dice sull'autorit di nnio Fetiale, esistente avanti

al vestibolo della casa di Tarquinio Superbo, onde escludere la opinione di

coloro che vollero dedurre avere la stessa casa corrisposto sulla via Sacra

e per conseguenza pure la porta Mugonia ed il tempio di Giove Statore,

si osservi quanto, sull'autorit dello stesso Plinio e di altri scrittori, si

dimostrato nel Cap. I della Parte II della mia esposizione storica e topo

grafica sul foro Romano, per far conoscere che differente era la statua di

Clelia da quella di Valeria bench tutte e due le opere fossero appropriate

allo stesso avvenimento.

(a) La situazione del tempio di Giove Statore sull'alto del Palatino in

[(articolare dimostrata da Livio nel dire che giunto alla vecchia porta del

Palatino, e precisamente nell'area compresa nella sua citt gi fondata, fece

voto del medesimo tempio: Ut Hostus cecidit, confestim Romana inclinatiti'

acies, fusaque est ad veterem portavi Palatii. Romulus et ipsc turba fugien-

tium actus, arma ad coelum tollens: lupiter, tuis, inquit, jussus avibus hic

in Palatio prima Urbi fundamenta jeei lue ego libi templum Statori

Jovi, quod monumentimi sit posteris, tua praesenti ope servatam Urbem esse,

voveo. (Livio. Lib. I. e. 12./ Quindi la stessa corrispondenza di luogo con

testata dai seguenti versi di Ovidio:

Tempus idem Stator aedis habet, quam Romulus oim

Ante Palatini, condidit ora iugi.

(Ovidio, Fasti. Lib. VI. v. 794./

Ma poi la sua corrispondenza in vicinanza della primitiva porta di Romolo

dichiarata con i seguenti altri versi dello stesso poeta:

Paruit; et duccns, liaec sunt fora Caesaris, inquit:

Ha ve est a saeris quae via nomen habet.

Hic locus est Vestac, qui Paada servai et ignem:

Hic fuit antiqui regia parva j\umae.

Inde jetens dextram, Porta est, alt, ista Palatii;

Hic Stator, hoc primum condita Roma loco est.

(Ovidio, Triti. Lib. HI. Eleg. 1. v. 31.;

K siccome tale indicazioni! forma seguito a ([nella prescritta al suo filtro pei

andare; dai fori Cesarei al Palatino dovevasi traversare la via Sacra, e mundi



REGIONE X. iiT

doveva esistere sullalto del eolle, ove soltanto, secondo le comuni

pratiche degli antichi, si solevano stabilire le cinte delle mura di

fortificazione intorno al ciglio superiore del dirupamento. Quindi

in seguito di tali osservazioni non si pu riconoscere avere appar-

tenuto al medesimo tempio quella effigie di edilzio che vedesi

scolpita nel bassorilievo del sepolcro degli Aterii a lato dell arco

indicato esistere sulla Sacra via Somma; perch non poteva mai

corrispondere lungo la stessa via; n d'altronde tale effgie non si

trova adattarsi alla forma ben determinata per i tempj; e ne il

simulacro del nume non vedesi in essa effigiato nel modo preciso

che stabilito il Giove Statore nelle medaglie di Antonino Pio e di

Gordiano III che offrono la immagine di un tal nume nella indicata

attribuzione. Ma in vece da credere che la stessa rappresentanza

fosse relativa allaltro accesso del Palatino praticato precisamente

sulla Sacra Somma via in vicinanza dell'arco di Tito, ove vicino do-

veva corrispondere il tempio di Giove Vincitore, o Propugnatore,

come nel seguito si descrive (6). N per essere stato decisamente

il tempio di Giove Statore situato sul Palatino, come contestato

da tutte le memorie antiche, pu mai supporsi che stasse com-

preso nella regione quarta, come vedesi registrato nel catalogo

passare avanti al tempio di Vesta, che stava nel principio della via Nuova: si

viene cos a conoscere che per salire al luogo, in cui stava il tempio di Giove

Statore, si doveva prendere quella sovraindicata comunicazione che si aveva

tra il Velabro e la porta Mugonia traversando la stessa via Nuova: perch

precisamente all'incontro dell'altra comunicazione, che veniva dalla via Sa

era. si doveva voltare a destra per passare al tempio di ("nove Statore ed alla

porta Mugonia. Onesta dimostrazione, meglio clic con semplici parole, di-

chiarata con esposizione topografica nella classe XV della citata opera sugli

Kdifizj di Roma antica.

(G Il suddetto bassorilievo i'u illustrato dal dottor Brunii con molta

dottrina nel Volume XXI degli Annali di Corrispondenza archeologica: e

per quanto unicamente concerne le rappresentanze architettoniche si prende

a dimostrare india classe XII dell'opera mia sugli Kdifizj antichi. Alla stessa

opera pu rivolgersi per avere piena conoscenza dell architettura con cui era

decoralo il medesimo grande vestibolo.
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della Notizia; giacch tale regione era separata dalla decima, ora

considerata, con il mezzo della via Sacra. Laonde da credere che

il titolo di Statore, in tale catalogo esistente, sia una aggiunta fatta

posteriormente, come dimostrato dal catalogo del Curiosimi, ove

semplicemente nella regione quarta registrato un tempio di Giove.

Per pi certe pertinenze del tempio di Giove Statore si devono

riconoscere quelle reliquie di grandi mura che furono scoperte

sull'alto del colle Palatino precisamente in vicinanza del luogo che

si detcrminato avere occupato la porta Mugonia; perciocch nei

surriferiti versi di Ovidio, facendosi menzione del tempio dopo la

porta anzidetta, si dimostra che stava nella parte interna della

primitiva citt, ed ivi infatti si trovava posto da vicino alla casa

di Cicerone. E majifjiormente si devono credere avere le slesse

reliquie appartenuto a tale tempio; perch furono rinvenute tra di

esse alcuni frammenti di decorazione dorica che era la pi propria

dcllepoca in cui fu edificato.

CASA DI ROMOLO, ROMA QUADRATA E SCALE DI

CACO. A confermare la indicata situazione del tempio di Giove

Statore e della porta Mugonia, nella surriferita parte occidentale

del Palatino, da osservare che non solamente corrispondeva nella

stessa parte quel luogo denominato Roma quadrata, nel (piale Ro-

molo, secondo la narrazione di Livio, fece il voto d innalzare il

suddetto tempio: ma ancora, stava la propria abitazione, che era

cognita comunemente con il nome di casa di Romolo; ed in tal

modo vedesi registrata per primo oggetto della regione nei surri-

feriti cataloghi. Tale casa consisteva in una specie di capanna clic

[iure denominavasi tugurio di Faustolo; ed era precisamente posta

vicino a quelle scale che dal Palatino discendevano verso il circo

Massimo. Quel luogo denominavasi la bella sponda evidentemente

dalla amena veduta che godevasi, come indicalo da Plutarco, ed

anche da Solino, il quale distinse con il nome di Caco le delle scale.

Un lai nome si potrebbe credere trascritto per errore in vece di

Cajo, dal conoscere che da Cajo Claudio furono le stesse scale
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i-istaurate, secondo quanto esposto dal medesimo Plutarco, se non

l'osse da Diodoro contestata la denominazione di Caco a quelle scale

di pietra che salivano sul Palatino, come fu da Solino indicato 7 .

E quantunque da Festo si faccia conoscere essere stato ci che no-

mavasi Roma quadrala un luogo avanti al tempio di Apollo, in cui

erano stati riposti gli oggetti serviti alla fondazione della prima

citt; pure in seguito di quanto spiegato successivamente dal

medesimo scrittore deve stabilirsi essere stata tale denominazione

dedotta dal munimento in forma quadrata fatto intorno alla rupe.

Ed anche collappoggio della surriferita notizia di Solino si deve

credere che precisamente nel luogo accennato abbia corrisposto

quella primitiva cinta di mura che aveva fatto Romolo intorno

alle sue piccole abitazioni, che era assai differente del Pomerio

(7) 'Pwltj/.o; i r.u'i'J. ro'j-f /.syouvoy? jjy.Jf/G'Jr y.u):r,i oc/.tc.z. O-jzoi S lini

r-.zu -:'r,-j a? tov i-.-opouo-j tgv piyav iv. IJk/kvtiov /.ar^affjv Facon o

Karaso:. wr
yafft,

ra; kv{2ko-; l-tcrxcujO'JTCi-;. Plutarco, in Romolo. C. 20.

Dictaque est primum Roma quadrata, quod ad aequilibrium forrt insita. Ea

incipit a Silva quac est in arca ApoUnis, et ad supcrcilium scaarwn Caci

habet terminimi, ubi tugurium fuit Faustuli. Ibi Romuus mansitavit, epa au-

spicato fundamenta murorum jecit. {Solino. Cap. I. e. 18y Si dalla prima

delle indicate notizie che si volle dedurre la denominazione liei lido, appro-

priata alla ripa del Tevere, che corrisponde verso la stessa parte del Palatino:

ma come si abbia la stessa indicazione ad attribuirsi solo all'anzidetta estre-

mit del colle determinata dalla rupe, dimostrato da Virgilio in particolare

nell" indicare il Lupercalc che di seguito si descrive: Gelida monstrat sub

cupe Lupercal. Virgilio, Ai ncitl. Lib. Vili. r. .' 5 3. Come poi l'osse da re-

putarsi probabile la sostituzione della indicazione di Scale di Cajo, invece

di Scale di Caco, sarebbe abbastanza chiaramente dimostrato dal surriferito

passo di Plutarco, che accenna il ristabilimento fattovi da Cajo Caligola, se

non fosse da Diodoro assai bene spiegato che con il nome di Caco erano di-

stinte le scale di pietra, che sali\ano sul Palatino: ''>: -j-vj/oj '.^kotktov.

~'yj i k>.vl//j tj ~r~i il'yj.y-'.' 7.'j-
,

j',j'~jV- r,'Vj l/'j'Jl'j ii,jiu/j v.nijyj. ~c;j ovo

m'j yj'jijr.j v.-' i/i'.j'/j Ky.:'w.v, '.j^j.-j r./.r^i/jj -r,: tot v-^ovv/;: v./'.z; toj Kscxiov.

Diodoro. Lib. I\ . e. "21. I n tal nome e da credere che l'osse derisalo, non

perch Caco vi aiutasse vicino, ma perche mettevano <| incontro ;il Iuojo da

'ss,, abitato sull Aventino.
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stabilito ai piedi del colle, come venne da Tacito e da Plutarco

descritto (8). E quando si considera che i limiti, prescritti a tale

primo munimento di Romolo, erano contenuti tra il tempio di

Apollo e la indicata scala, si dovr per necessit convenire nel

credere collocato il tempio di Giove Statore nella stessa parte del

colle ora considerata; perch al medesimo munimento si poteva

solo avere accesso dalla porta Mugonia; mentre gli altri accessi si

dovevano trovare per necessit assai distanti dalla via Sacra, come

a molta distanza dalla stessa via corrispondeva la Roma quadrata

ed in modo da non potervi sussistere alcuna diretta comunicazione.

LUPERCALE. Il tanto rinomato antro, in cui furono rico-

verati Romolo e Remo ed allattati dalla lupa, che si denominava

perci Lupercale, si dimostra in particolare da Dionisio essere

slato incavato ai piedi del Palatino verso il circo Massimo, e da

Servio precisamente nel circo stesso si mostra avere esistito (9).

Perci doveva precisamente tale luogo corrispondere sotto l'angolo

del colle che era rivolto verso I anzidetto circo. Ed soltanto in

tale luogo che si poteva essersi costrutto un teatro, come si ac-

cenna da Vellejo Patercolo, da Appiano e da altri scrittori, avere

voluto eseguire il censore L. Cassio, il quale fu demolito prima

di portarlo a termine. E per essere stato evidentemente guasto il

Lupercale in tale costruzione, fu ristabilito da Augusto, come si

(8) Quadrata Roma in Palatio ante templum Apollinis, ubi reposita sunt,

quae solcnt boni ominis gratia in Urbe condendo, adhiberi , quia saxo munitus

est initio in specicm rpiadratam. (Vesto, in Quadrata Roma.) Come la indi-

cata cinta quadrata, costrutta con stabile mura sull'alto del Palatino, sia

differente dal Pomerio descritto da Tacito (Annoi. Lib. XII. e. 21) e da Pi

tarco (in Romolo, e. IL', dimostrato nella esposizione topografica relativa

alla stessa prima epoca di Roma.

(9) T IIa).avTiM Trponwv.oSoawi-jOM dY.vur'J.t y.c/.zy. rrjv i~ t-j i~r.oorM'yj

tfpoMda.'j o&v. Dionisio. Lib. I. e. 79. Quae fuit , ubi nunc est Luperca ni

Cirro. 'Servio, in Virgilio, Aeneid. Lib. Vili. r. 90./ Altre notizie sullo stesso

Lupercale sono esposte alla spiegazione dei versi 98 e 343 dello stesso libro

'Ielle Eneidi.
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dimostra dall iscrizione ancirana (10). Si in quanto veniva com-

preso nelle adiacenze del medesimo luogo che deve riconoscersi

quella parte aggiunta alla quarta regione del primo ordinamento

delle quattro regioni urbane, descritto da Varrone, la quale deno-

minavasi Gennaio e che precisamente corrispondeva in vicinanza

dell edilizio di Romolo (11).

TEMPIO DEI PENATI SULLA VELIA. L'altra parte del

colle, aggiunta alla suddetta regione quarta dell'ordinamento delle

quattro regioni urbane, secondo Varrone, era quella che denomi-

navasi Velia, ove era il tempio dei Penati, ed ove stava primiera-

mente la casa di Tulio Ostilio, e quindi la prima casa di Valerio

Publicola (12). Come questo rinomato luogo corrispondesse preci-

samente sulla sommit dello stesso colle Palatino, che costituisce

I angolo opposto all'anzidetto occupato dal Germalo e che sovra-

sta al foro Romano, si dimostrato con molti documenti nella

(10) Ante triennium quarti Cassius Censor a Lupercali in Paatium ver-

sus theatrum facere instituit cui in demoliendo esimine civitates severitas et

eonsul Scipio restitere. (Vcllejo Patercoo. Lib. I. e. lo.,
1 Tale circostanza e

contestata da Appiano (Guerre Civili. Lib. I. e. 28
', dall'Epitome di Livio

Lib. XYIIJ , da Valerio Massimo (Lib. IL e. 4. 2 !

e da Orosio (Lib. IV.

e. 21.; Il lm'ercal si trova registrato nella linea seconda della Tavola IV*

dell'iscrizione ancirana tra le opere ristabilite da Augusto.

(11) Quartac regionis Paatium Iluic Germalum et Vclias coniun-

xerunt, quod in hac regione scriptum est: Gcrmalense quititiceps apud aedem

Romuli. Varrone, De Ling. Lat. Lib. V. e. o. Bench la dimostrazione del

luogo denominato Velia appartenga alla descrizione delle epoche anteriori a

quella ora considerata, pure si crede opportuno di accennare che tale luogo

si dice sempre unito e non mai disgiunto dal Palatino.

(12)
'

eliense sexticeps in Velia apud aedem deum Penatium.
(
Vurroic,

Ice. cit. Titilli* TIostilius in Velia, ubi postiti deum Penatium aedes flirta est.

(Solino, e. I. 22. Per la casa di P. Publicola si veda Livi. Lib. IL e. 7',

Dionisio l.ib. V. e. 1!) e 39 , Plutarco (in Publicola. e. 10 e Cicerone (De lie-

publica. Lib. IL e. 31. K quindi Senio, descrivendo il luogo occupati! dalla

suddetta prima casa di Publicola. clic figurava precisamente come un arce,

dimostra avere soltanto potuto corrispondere sulla sommila surriferita che

sohi dominava il foro Romano Servio, in Virgilio, Aenrid. Lib. IV r. 110.
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citala esposizione del foro Romano inserita nel primo volume del-

I opera sugli Etlifizj antichi. Ora soltanto per escludere la opinione

esposta da alcuni moderni scrittori, colla quale si credette di sta-

bilire il luogo donominato Velia nell'area ora occupata dal tempio

di Venere e Roma, ci faremo ad osservare soltanto che tale area,

venendo disgiunta dal Palatino con il mezzo della via Sacra, si

viene a dimostrare la stessa opinione insussistente da quanto fu

esposto da Varrone sull'ordinamento delle quattro regioni urbane;

poich la stessa via Sacra in tutta la sua estensione dal sacello di

Strcnia ali Arce capitolina, con lutti i luoghi che stavano nel lato

opposto, si comprendevano nella regione prima denominata Su-

hurana, mentre il colle Palatino colla Velia era contenuto nella

prima. Il tempio dei Penati sovraindicato, per essere stato edifi-

cato in tempi assai posteriori alla costruzione dell indicata prima

casa di Publicola, che ne occupava lo stesso luogo, non deve con-

fondersi con quello dedicato agli stessi dei che conservava le me-

morie recate da Enea, e che stava sino dai pi vetusti tempi posto

lungo la via che dal foro Romano metteva alle Carine nel luogo

denominato sotto Velia, come da Dionisio dichiarato. Ma l'enun-

ciato tempio, che stava sulla Velia, venne evidentemente solo in

miglior modo edificato da Augusto, come dichiarato nella iscri-

zione ancirana (13). Al medesimo tempio si convenne di appro-

priare le reliquie di un edilizio rotondo che sussistono sulla indi-

cata parte del colle Palatino che sovrasta al foro Romano; e la

slessa sua forma vedesi determinata nel frammento delle lapidi

capitoline esistente nella Tav. V e da noi esposto al N. XLIV.

TEMPIO DI AUGUSTO. Tanto le reliquie di un nobile edi-

lzio disposto in forma di tempio rettangolare, esistenti a lato di

(13) AED1M DEYM PENATI VM IN VELIA FECI. (IsCrzioM AlCimlU.

Tav. IV. Un. 8./ Por l'altro tempio pi vetusto posto noi luogo sotto Velia.

si veda Dionisio (Lib. 1. e. 6K , e quanto tu dimostrato nel Cap. Il della

Parte I. e nel Cap. 1 della Parte II della mia descrizione storica e topografica

-ul l'oro Ilomano e sue adiacenze.
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quelle dell anzidetto tempio rotondo dei Penati, quanto la corri-

spondente forma di tempio perittero, che vedesi tracciata nel sur-

riferito frammento delle lapidi capitoline, si conviene di appro-

priarle a quel tempio che fu impreso ad edificare da Livia e da

Tiberio in onore di Augusto subito dopo la sua morte, ma poi sol-

tanto consacrato da Caligola, come si contesta con varii autorevoli

documenti ed in particolare colle medaglie di Caligola che portano

impressa la effigie dello stesso tempio con la epigrafe divo avgv-

sto s. e. (14). E siccome per contestare quanto ampiamente fu

dichiarato nella descrizione della regione ottava in quella comu-

nicazione che aveva fatto Caligola per passare dalla sua casa, che

possedeva sul Palatino, al Campidoglio, e che aveva principio dal-

I enuncialo tempio di Augusto, necessario far conoscere che il

tempio stesso stava decisamente posto sull'alto della parte del colle

Palatino che corrispondeva sopra al foro Romano, ed in particolare

sulla direzione longitudinale della basilica Giulia; cos si repula

opportuno d indicare primieramente che tale situazione conte-

stata da Plinio nel fare menzione di alcune radici del cinnamomo.

L quindi pure la stessa circostanza contestata da una iscrizione

rinvenuta nel colombario di Livia; giacch si asserisce posto sul-

lalto del Palatino ed in parte dedicato a Livia in seguito di averla

Claudio dichiarata Diva e collocata l'effigie
sua nel medesimo tem-

pio di Augusto, come si attesta da Dione (15). Ma poi se ne pot

I i Le notizie sulla impresi edificazione del tempio di Augusto e sua

consacrazione sono esposte da Dione (Lib. L\ l. e. iti e Lib. LIX. e. i"2 , ila

Tacito Annui. Lib. \ l. e. 'io , da Svetonio 'in Tiberio, e. il.) E per quanto

pu essere utile allo scopo nostro baster il riferire la seguente notizia di

Svetonio: Opera sub Ttbt rio semipei fectu, templum Auqusti tlieatrumque Pom-

jitn, absolrit. ni Cnliqolu. e. "21.

ilo) Radienti rius nini/ni pnnderis ridituus m l'alata ti niplo quod fece

rat Diro Anqustn innni. i Auqusta, iinrnir pitterai iinpusitain : i ,r ipm ipittac

editar anni* (minibus in qui u durabantur ilmiee id delubriun incendio con

sumptum est. l'Imiti, Ai//. /list. Lib. XII. e. 11). >. \. La iscrizione rinvc

nula nel Imi noto colombario ili Livia e traspollala nel museo capitolino.
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determinare la precisa sua situazione concordando quanto trovasi

sussistere sullalto della parte del Palatino, che sovrastava al foro,

ove rimangono reliquie di grossi muri di sostruzione disposte in

modo da sorreggere un tempio di forma perittera, come vedesi

rappresentato nelle diverse effgie, che si hanno nelle medaglie

antiche, ed in particolare in quelle di Antonino Pio, per essere

stato da lui ristabilito, con quella disposizione che vedesi tracciata

nellanzidetto frammento dell antica pianta di Roma, in cui ap-

parisce la figura di un tempio architettato in tal modo e posto a

lato di un altro tempio di forma rotonda, che pure si conosce

avere esistito nel luogo medesimo, e che si determinato avere

corrisposto al tempio dei Penati eretto sulla Velia. Quindi da

osservare, in conferma della medesima applicazione, che trovasi

tracciata nello stesso frammento una parte di nobile edifizio, che

soltanto al palazzo dei Cesari pu appropriarsi. E opportuno anche

indicare che nei ben cogniti diplomi militari concessi da Trajano,

denotandosi essere stati essi affssi nel muro dietro al tempio del

divo Augusto coli indicazione ad Minervam, si viene cos a stabi-

lire avere lo stesso tempio corrisposto colla sua parte posteriore

in vicinanza di una statua o sacrario di Minerva (16). E siccome

appartiene ad un corto C;ijo Giulio Batillo edituo del tempio del divo Au-

gusto e della diva Livia che stava sul Palatino: aeditvs . templi . divi .

Ave. et . divae . avgvstae . qvod . est . in . palattvm (Muratori, Inscript.

Pag. CLXXVII. N. i.) Bench da Caligola gi fossero stati decretati gli

onori divini alla suddetta Livia col porre nella curia la sua effigie in oro.

come si dichiara da Dione: si trova inoltre dal medesimo storico poi dimo-

strato avere Claudio alla stessa sua avola stabiliti certami equestri in onore

suo, e dedicato nel tempio di Augusto il simulacro di lei ed anche commesso

alle Vestali di farle sacrifizj 'Dione. Lib. LX. e. o.)

(16) descriptvm . et . recognitv.m imp. caesar . divi . nehva e .

i. nehva . traian1 . tatsv1.a . aenea . ovai . fina . est . romae . in . mvho . post .

riMPi.vM . divi . avo. ad . minervam. In cgual modo si conoscono essere stati

successivamente affissi i diplomi concessi da Adriano. Antonino Pio. M. Aure

lio. Gordiano. Filippo e Decio Trajano. che. con maggiore diligenza, fu espo-

sto dall'A nielli. I'] forse ad un tale simulacro o altare di Mincrta si riferiva
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nell anzidetto frammento delle lapidi capitoline dietro al tempio,

attribuito ad Augusto, corrisponde un muro che cingeva la casa di

Caligola, ove doveva essere posto il simulacro di Minerva, che

dava il nome al luogo stesso; cos opportunamente si viene a co-

noscere essersi in tale muro adissi i surriferiti diplomi militari.

Inoltre da osservare che fuso di affggere gli stessi diplomi, ve-

nendo trasferito dal Campidoglio nel suddetto luogo allorch al

tempo di Domiziano arse il tempio di Giove Capitolino, si trova

essere stato opportuno per la sostituzione dello stesso uso il luogo

anzidetto consacrato a Minerva; perch Domiziano era grande cul-

tore di questa divinit.

CASE DI SCAURO, DI CLODIO, DI CICERONE E DI

CATULO. Nello spazio del colle Palatino, posto tra il detto tempio

di Augusto e quello di Giove Statore, prima che fosse occupato

dalla grande casa di Caligola, che successivamente si descrive, e

dopo di avervi abitato Anco Marzio, Tarquinio Prisco e successi-

vamente i pi cospicui e ricchi romani, si conosce esservi stata

collocata primieramente la casa di M. Scauro; poich si dimostra

essere essa situata in quella parte, a cui si giungeva, discendendo

dalla via Sacra e volgendo a sinistra nel prossimo vico per salire

sul colle, come fu spiegato da Asconio (17 . Questa deviazione do-

veva aver principio dalla via Sacra tra il Vulcanale e la Grecostasi.

e passando vicino alle Lautule, saliva sino al di sopra del tempio di

Vesta; e quindi giungeva alla porta Mugonia ed al tempio di Giove

la iscrizione esposta alla 'favola \ dal .Marini nei suoi monumenti dei fra-

telli Anali: perch eoli indicazione di Minerva si nomina pure il tempio del

divo Augusto clic stava sul Palatino. Dell'indicato Minerva Palatina precisa-

mente in relazione dell'epoca Domiziano, in cui eltlie principio il detto traslo-

camento di affissione, se ne dova Immisi una notizia da Marziale nell Kpigr. 5

del Lik V dicendo: Si. ile Palatinar cullar
f,
rumine Miiurrac; ma poi man-

cano documenti per determinare la qualit del monumento sacro a Minerva.

17 Di umiliti (issi
1

rolli s mi mi in mr. IIIine ili mi uni ili iti parti' Pili iltu VSSC

ijiinr, rum Sarra ria liticatili n>, tt /hi /un. rumini rifinii,
ijiii

est ab .sinistra

l'arti jirnilims, /insita i,>t. .{urtano, mila Orazioni pr Scanio, r. 'l'i.
1

;;o



466 ROMA ANTICA.

Statore. La indicata casa di Scauro si dice in seguito essere stata

posseduta da P. Clodio. e quindi da Longo Cecina, che fu console

con Claudio (18). Vicino alla stessa casa, nel tempo che apparte-

neva a Clodio, abitava Cicerone; e fu la casa di lui abbracciata

dal medesimo Clodio e consacrato il luogo alla Libert, che si di-

ceva invece dallo stesso Cicerone alla Licenza; ma venne poi rie-

dificata dopo il suo ritorno per decreto del senato. Questa slessa

casa aveva Cicerone acquistata da Crasso, e quindi era passata a

Censorino ed a Statilio Sisenna, come scrisse Yellejo Patercolo,

parlando di quel Druso, che nel medesimo luogo aveva fatto edi-

ficare la sua casa in modo che potesse vedersi da ogni parte (19).

Stava poi la suddetta casa di Cicerone pi verso la maggior parte

della citt, di quella posseduta da Clodio; poich egli, alzando il

tetto, avea procurato di coprirla (20). Fu ancora vicino alla casa di

Cicerone un portico innalzato da Q. Catulo nel luogo, in cui stava

la casa di Fulvio Fiacco, e che fu atterrato allorch si distrusse da

Clodio la casa di Cicerone, ed anche dopo ristabilito, per ordine

del senato, venne rovinato di nuovo. Nella casa poi, che possedeva

lo stesso Q. Catulo, vi stava un edilizio rotondo, come si attesta

^18) Possiedi eam nunc Longus Cecina, qui consul fuit cani Claudio: in

huius domus atrio fuerunt quatuor columnae marmoreac insigni magnitudine,

quae nane esse in Regia Theatri Marci III dicuntur. Asconto, nella Orazione

pr Scauro, e nella Miloniana.)

(19) Cicerone, Delle Leggi. Lib.il, e nelle Lettere. Lib. IV. Epist.2:

Dione. Lib. XXXIII, e Plutarco, in Cicerone. Per la casa di Statilio Sisenna

si veda Yellejo Patercolo (Lib. IL e. li.' Quindi sulla pi probabile collo-

cazione delle medesime case in generale ne sono esposte diverse notizie nel

Cap. Ili della Parte 1 della descrizione sul Foro romano.

(20) Itaque ne quis incornili iinprudens introspicere possit titani domum,

ac te sacra illa tua facientem ridere, tolam atius lectuin, non ut ego te despi-

ciam, sed ne tu adspicias urbem eam (piani delire voluistis. (Cicerone, nell'Ora-

zione De Haruspicwn responsis. e. io.) Onde non nella parte interiore del

colle doveva essere situata questa casa: perch i\i non si sarebbe mai giunto

a poter nascondere la vista della citt alla casa di Clodio: ma bens pi verso

I angolo die rispuardava il t'oro.
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da Vairone. Quindi si crede opportuno d'accennare che della casa

di Catilina si conserva memoria da Svetonio aver pure fatto parte

del Palazzo (21).

CLIVO DELLA VITTORIA. Passando a considerare quanto

corrispondeva nella parte del colle Palatino rivolta verso oriente e

la via Sacra, e primieramente importante l'osservare che le lapidi

capitoline della antica pianta di Roma offrono in un frammento,

esistente nella Tav. IV e da noi esposto al N. XLVII, tracciato

l'andamento del clivo denominato dalla Vittoria, c/t'vvs Victoria^,

da un piccolo tempio dedicato a tale divinit e situato sotto Velia,

nella parte inferiore del quale stava la porta Romana, come in-

dicata da Festo (22). Nello stesso frammento, vedendosi tracciate

alcune fabbriche, corrispondenti lungo il clivo della Vittoria ed

altra via inferiore, nel mezzo delle quali incisa la indicazione di

Severo ed Antonino Augusti, severi et Antonini avgg. nn., devono

credersi avere esse appartenuto ad alcuna opera fatta da questi

imperatori nel tempo stesso che venne scolpita la detta pianta di

Roma, come dimostrato dalla stessa indicazione, ed allorch fu-

rono dai medesimi principi ristaurati gli edifizj che si trovarono

(21) Annatis hominibus ante dtem tertium i\on. i\oi\ expulsi sunt f'abri

de arca nostra: disturbala porticati Calali, quae ex S. C. consulum locatone

rcficicbatur: et ad tectum imene pervencrat. .Cicerone, ad Attico. Lib. IV.

l'jiisi. '.]. Inter ras piscinas tantummodo accessus sanit in tholum qui est

ultra rotundus columnalus, ut est in aede Cattili, si pr parici ibus fcceris co-

hunnas.
; Vairone, De re rustica. Lib. III. e. o.) La notizia esposta da Sve-

tonio. sulla casa di Catilina, contenuta in queste poche parole: Qttare ab

Augusto quoque nepotibus eius praeceptar eleetus Verrius ilaccus
/

transiti

in Palatimi! cani tota sellala docuitquc in atrio Calilinac dotnus, quac

pars Pal<ilii lune crat. Sretonia, De Illusi. Gramm. e. 17.

("22) Sul parta Haitiana insti tuta est a Homulo in/ima diro \ ictoriae, qui

Incus qradibus m qiuidram f'ormalus ist. lesta, ut Iioinanatn partam. Ver la

situazione ili tale porla si veda il Cap. I della l'arte II della esposizione topo-

grafica del foro Romano, ove pure dimostrata la posizione del tempio della

\ itloria eretto nel luoj^o sotto Velia, clic dava il nome al clivo rappresentato

nelle suddette lapidi capitoline.
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danneggiati nel grande incendio, accaduto nel tempo dell'impero

di Commodo, che ebbe principio dal vicino tempio della Pace.

I/accesso, che si aveva al Palatino con il mezzo del suddetto clivo,

serviva per far salire i carri sull'alto del colle, ove corrispondeva

1 altra porta, detta Romanula, nella cinta superiore delle mura di

Romolo; mentre l'anzidetta altra porta, stabilita nella parte infe-

riore del clivo, corrispondeva nella linea del pomerio.

VESTIBOLO PRINCIPALE DEL PALAZZO. Ai surriferiti

accessi, che mettevano sul Palatino nei pi vetusti tempi, venne

aggiunto nel tempo dell impero, ed evidentemente dopo la restitu-

zione dei grandi sconvolgimenti fatti da Nerone, un nobile vesti-

bolo che corrispondeva precisamente a lato dell arco di Tito eretto

sulla Sacra somma via, come pu dedursi dalle reliquie delle grandi

fabbriche che lo decoravano tanto nei lati (pianto nella parte infe-

riore e nella sua sommit. Si al prospetto di tale parte inferiore

che pu convenientemente appropriarsi quanto e rappresentato nel

gi citato bassorilievo degli Atcrii, prima dell arco che porta 1 in-

dicazione della suddetta parte pi elevata della via Sacra. Alla sua

parte superiore poi si potuto pure convenientemente appropriare

(pianto e tracciato nel frammento delle lapidi capitoline esistente

nella Tav. I e da noi esposto al N. II; perche si trova concordare

assai bene con la forma delle reliquie superstiti in tale luogo. Era

costituito tale nobile vestibolo da grandi scale con a lato dei portici

che racchiudevano un atrio magnificamente adornato. E siccome

Marziale, imitando (pianto aveva esposto Ovidio, nel diriggere i

suoi libri sul Palatino verso il surriferito altro accesso pi nobile,

che esisteva avanti lo stabilimento doli anzidetto vestibolo ove era

la porta Mugonia, inviava il suo libro ali amico Proculo che stava

sul Palatino, diriggcndolo al (Uno della via Sacra, ove corrispon-

deva il vestibolo ora consideralo, e di seguito ad altri luoghi mag-

giormente rinomati del Palazzo; cosi tale indicazione ci servir per

determinare in miglior modo la situazione degli edilizj che slavano

collocati verso la stessa parie del Palatino. Pertanto su ci che
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concerne la parte anteriore del medesimo vestibolo, duopo os-

servare che precisamente essa venne indicata trovarsi dopo di avere

salito il clivo della via Sacra, venendo dalla parte del foro Romano,

ove vicino stava il tempio di Vesta (23).

TEMPIO DI GIOVE PROPUGNATORE. Tra le effigie dei

sommi duci e numi, che adornavano il principale vestibolo Pala-

tino, secondo quanto venne esposto nella anzidetta indicazione di

Marziale, doveva essere compresa la statua di Giove Propugnatore,

che era forse collocata in un piccolo tempio eretto nel mezzo del

medesimo vestibolo evidentemente sotto gli Antonini; poich tanto

da un frammento d'iscrizione gi cognito, quanto in quello rinve-

nuto ultimamente negli scavi da me diretti nell'area della basilica

Giulia, appartenente ad una decuria di principi aggregali ad un col-

legio sacerdotale, che non ancora pu conoscersi, si trova per pi

di una volta fatta menzione del tempio di Giove Propugnatore che

stava sul Palatino, e nel quale si congregava lo stesso collegio (24).

E siccome nel primo dei detti frammenti si trova registrato il

principio degli aggregati superstiti nell'anno 942 di Roma, e nel

(23) Quacris iter? divani: vicinum Castoro canac

Transibis Vestae, virgineamque domum.

Inde snero veneranda petcs Pallatia elico,

Plurima (pia summi fulgct imago dueis.

Nee te detineat miri radiata Colossi,

Quac Rhodum molcs vincere gaudet opus.

Fleete vias liae , (pia madidi sunt teeta Lijaci ,

Et Cgheles picto stat Cori/haute tliolus.

Prottnus a larva eluvi libi, fronte Pcnates,

Atri arpie, e.veelsae sind adeunda domus.

(Marziale. Lib. I. Epigr. 71.

(2) in . iwi.uio . in . Min: . iovis . l'noi'YGN.VKutis . ex. s. e. si trova re

^strato pi di una volta tanto nel frammento dell" iscrizioni! riferito dal Gru

trio alla l'au. (](.'(.]. N. 1- the slava in Campidoglio, quanto nel frammento

rinvenuto nci;li scavi della basilica Giulia, clic l'u trasportalo nel musco del

Laterano e clic In illustralo dal dottor Henzen nel Hullcllino di corrispon

denza archeologica dell'anno I8<). N. IX.
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secondo si comincia collanno 949 sotto l'impero di M. Aurelio;

cos da credere che poco tempo avanti sia stato stabilito il sud-

detto tempio nella indicata parte anteriore del Palatino, ove sol-

tanto poteva opportunamente convenire la particolarit anzidetta

attribuita a Giove. Ed a questo nume devesi soltanto con pi con-

venienza appropriare la effigie che vedcsi espressa nel surriferito

bassorilievo degli Aterii; perch tanto i fulmini posti in mano al si-

mulacro in atto di scagliarli, quanto quegli scolpiti nel sopraornato

dell'edilzio, possono solo convenire ad un tale nume Propugnatore,

e non mai allo Statore, come si volle supporre. I due ordini di co-

lonne, che in prospettiva sono indicati nei Iati delledifizio anzidetto

su tale monumento, servono a dimostrare precisamente il luogo

in cui stava posto il detto simulacro; cio nell'anzidetto vestibolo,

che ben pu conoscersi essere stato necessariamente composto di

pi ordini a motivo dei varii piani in cui si trovava collocato. E

tale situazione anche confermata dal luogo, ove fu rinvenuta la

detta iscrizione che corrispondeva pi da vicino a quello anzidetto

di qualunque altro luogo accessibile al Palatino.

BIBLIOTECA PALATINA. A capo dell anzidetto grande ve-

stbolo, ed in corrispondenza del lato orientale del portico, che

cingeva il tempio di Apollo successivamente descritto, eravi la

grande biblioteca comunemente detta Palatina ed anche di Apollo

per la vicinanza al medesimo tempio. Essa dividevasi in greca e

latina, ed era stata stabilita da Augusto unitamente ali indicato

tempio. In essa egli, gi avanzato in et, soleva spesso adunare

il senato, come da Svetonio ricordato (25). Nella principale sala

(25) Templum sipollinis in ea parte Palatinac domus excitavit, (punii

fulmine ictam, desideravi a Dea Jiaruspiccs pronuntiarant. Addita porticus

eurn bibliollwca Latina Graecaquc ; cpio loco iam senior saepc etiam Senatum

habuit, decuriasque iudiciwn recognovit. (Svetonio, in Augusto, e. 29. .' Altre

notizie sulla slessa biblioteca Palatina si hanno da Dione (Lib. LUI. e. 1 ,

da Orazio e dall'antico suo scoliaste Lib. L Epist. III. e. 17', dallo scoliaste

di Giovenale Sui. I. v. 128' e da Plinio il piovane Lib. I. Ljiist. 13.' Quindi



REGIONE X. 471

della stessa biblioteca si ammirava quel grande colosso di Apollo,

fuso in bronzo e scolpito alla maniera toscana, che era alto cin-

quanta piedi, come da Plinio contestato (26). Ed a questo colosso

si deve attribuire la notizia che venne esposta nei surriferiti versi

di Marziale dopo di aver fatto menzione delle immagini dei duci

che adornavano il vestibolo anzidetto. E cos resta in ogni modo

contestata la stessa indicazione che ha servito di norma per deter-

minare la posizione degli edifizj collocati nella parte anteriore del

Palatino ora considerata.

TEMPII DI BACCO E CIBELE E DELLA GIOVENT.

Seguendo sempre quanto esposto nella surriferita indicazione di

Marziale, e volgendo dalla via retta, s'incontravano a sinistra i

tempj di Bacco e di Cibele; l'ultimo dei quali si dichiara essere

stato edificato in forma rotonda, come conveniva al suo carattere.

E riconoscendosi in Cibele la stessa Dea, che era cognita con il

nome di Madre degli Dei o di Madre Magna, si trova cos conte-

stata ledilcazione di siffatto tempio sul Palatino da quanto vedesi

registrato noli iscrizione ancirana tra le opere erette da Augusto

e contestato negli antichi calendari, come anche dallessere stato

compreso con tale titolo un tempio nei cataloghi di questa regione.

Quindi d'uopo osservare che nella medesima iscrizione ancirana,

vedendosi annoverato unitamente al tempio della Madre Magna

da diverse iscrizioni, clic flirtino in particolare esposte dal Panvinio (Descript.

Urbis Romac. lirrj.
X e dal (irider Pag. DLXXY1. X. 9, Pag. DLXXV/I.

l\. 8 e Pag. VLXX \ III. A. 'i. Nel riferire alcune iscrizioni delle persone

addette alla casa degli Augusti, si fa menzione india prima d'un certo < . ivi.ivs

M'i.ix . \ . iuii.h umica . gt.alca . i' \ i ai In un'altra di ti. ci.avdivs . ai.c.i-

rimiis . m vo. \ . iiijuothkca . latina . apoi.i.ims. I'] quindi in altra di i. vimvs .

avi;, sth. i'Amphimvs . scrina . i ir,, ir . a . r.ir.i mimmi a . latina . Anni.ims. Da

diversi frammenti, appartenenti alla stessa fabbrica, pu conoscersi quale fosse

la sua decorazione, coni e dimostrala nella (lasse \\ della spesso citata opera.

(2f>) Videtnus certe Tiiscanicum Apollinem in hibliotheca tempii Augusti,

(juinquuginta pulitili a pollice, dubium aere mirabihoreni , <ui pulchritudiue.

Plinio, Xa1. I/ist. Lib. XXXIV. r. 1S.
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quello della Giovent, si deve credere che tutti e due i tempj stas-

sero edificati nel luogo stesso unitamente a quello di Bacco ricor-

dato nei surriferiti versi di Marziale (27). In seguito di queste pre-

cise indicazioni si devono stabilire i medesimi tre tempj nel lato

orientale del grande vestibolo Palatino, cio a sinistra della an-

zidetta grande biblioteca, ove si trovavano corrispondere preci-

samente d incontro alla casa di Augusto, come sono indicati nei

surriferiti versi di Marziale.

AREA O FORO PALATINO. Per l'atrio, successivamente

ricordalo nei medesimi versi di Marziale, non si pu intendere

altro che quell'area Palatina, che registrata nel catalogo della

Notizia, e che doveva in forma quadrangolare essere precisamente

disposta, ed a guisa di atrio corrispondere avanti alla casa di Augu-

sto. E secondo una memoria tramandata dall'anonimo Einsicdlense

si conosce essersi anche la stessa area denominata foro, ed essere

stata in qualche modo nobilitata da Yalcntiniano (28).

(27) Arni'.M . ivventatis . \edem . matris . macnAe . in . palatio . feci.

(Iscrizione Ancirana. Tav. IV. Un. H.j i.vni . in . circo . m. d. m. i. in . pala

rio . ovoi) . eo . die . aedis . cius . DEDICATA . est. (Calendario Prcncstino, in

aprile.) Altre notizie sullo stesso tempio si hanno da Livio (Lib. XXIX. e. l

e Lib. XXXVI. e. 3(v, da Dione (Lib. IV. e. 12; e da Valerio Massimo (Lib. I

e. 8. i.J II tempio della dea Giovcnta, o della Giovent, non poteva essere

quello che credesi ricordato da Livio (Lib. XXXVI. e. 36J e da Cicerone (in

Bruto, e. 18 e 73 e ad Attico. Lib. I. Kpist. 18 . perch stava nel circo Mas-

simo ed era stato edificato in tempi assai anteriori ad Augusto. Parimenti pol-

la stessa pi vetusta edificazione non si pu appropriare la notizia esposta da

Ovidio (Fasti. Lib. II. v. oo
,
con cui s'indica esservi stato da vicino al tempio

della Madre Magna quello consacrato a Giunone Sospita in tempi pi vetusti,

e perci la stessa notizia deve appropriarsi ai tempj consacrati alla stessa di-

vinit che stavano in vicinanza del t'oro Olilorio nella regione undecima che

successivamente si descrive. Del tempio di Bacco non si hanno precise notizie

oltre quella accennata nei surriferiti versi di Marziale: porcili nulla pure pu

aggiungersi a quanto si indicalo sulla sua posizione.

(28) in . Fono . palatini. Forum Pojndo Montano suo Donino et principe*

nostri Valentinianus, Valens et
( (Iratianus) curante Flavio Lupraxi V.C

Anonimo Finsiedlensr, presso MabiUm. Vel. Analecta. A. 2.
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CASA DI AUGUSTO. Faceva fronte nell indicata area Pa-

latina la enunciata casa di Augusto, che primieramente apparte-

neva ad Ortensio, e che era di modica estensione e con poca

nobilt decorata, come in particolare venne da Svctonio attestato.

Ed a lato della porta della stessa casa stavano i due lauri piantati

per decreto del senato in onore di Augusto con una corona di

quercia. E su di tale porta, figurando come un arco, era stata

posta un'edicola adornata con colonne in onore di suo padre Ot-

tavio con una quadriga portanti Apollo e Diana, come da Plinio

riferito (29). Rimangono importanti reliquie di tale casa nella parte

del colle che corrisponde verso il circo Massimo. La scoperta di

tali reliquie si deve alle cure del Rancourcil, che negli ultimi anni

del secolo scorso fece ivi eseguire molti scavamenti; e la disposi-

zione che presentano questi resti fu sin d'allora ricercata dal Pi-

ranesi e dall architetto Barberi. Avanti a questa casa, dalla parte

rivolta al circo Massimo, trovasi esistere una specie di teatro, il

quale evidentemente serviva solo per godere lo spettacolo, che si

eseguiva nel sottoposto circo, alle persone della corte imperiale.

Nella classe XV dell opera sugli Edifzj antichi dimostrata tutta

larchitetlura della stessa fabbrica.

(29) Habhavit primo iuxta Romanum forum, supra Scala* anularias in

domo, quac Calvi oratoris f'ucrat, posteci in Palatio; sed nihilominus aedi-

bus modicis Ilortensianis ncque laxitate ncque cultu conspicuis, ut in quibus

posticus breves esscnt Albana) uni culumnarum, et sine marmare ulo aut insi-

qni pavimento conciaria. fSvetonio, in Augusto, e. 12.) I lauri, posti in onore

di Augusto avanti la porta della sua casa, sono ricordati da Dione (Lib. LUI.

e. 16. Kd alcune medaglie, coniate per la stessa onorificenza, portano im-

pressa la corona di quercia con la epigrafe: db . cives . seiwatds. Da Plinio

poi si accenna nel seguente modo la anzidetta decorazione: Kr /tonare apjia-

ret in manna auetontate /tahitani Ltjsiae opus, quoti tn Palatio super arcuiti

Dirus Auqustus bonari (Jctaru patria sui dieavit, in aedtcula eolumnis ador-

nata, lil est (piati rupi currusque et Apollo tic Diana ce uno la pitie.
. Plinio,

Xut. Ilist. Liti. XXXYl. e. \. I ritrovamenti che si fecero nell' indicala seo

porta della casa di Augusto, l'urono descritti in particolare dal l'iranesi nella

<ua hen cognita opera.
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TEMPIO DI APOLLO. Augusto nella parte della sua casa,

ohe fu toccata dal fulmine, fece edificare in memoria della Vittoria

Aziaca un tempio ad Apollo, con tanta magnificenza che sorpassava

ogni altro consimile edilizio situato sul Palatino, come dichiarato

da Svetonio, da Dione e dall'iscrizione ancirana (30). Nella indicata

situazione, prossima alla casa di Augusto, furono rinvenuti alcuni

resti di antiche mura che si giudicarono avere appartenuto alla

cella di questo tempio, il quale in tale localit veniva a trovarsi di

prospetto alla bihlioteca Palatina; quindi essa, tanto per il colosso

di Apollo, quanto per lo stesso tempio alla medesima divinit con-

sacrato, era detta pure bihlioteca di Apollo. Nel portico, che si

ritrovato esservi stato intorno a questo tempio, vi dovevano essere

collocate le statue delle Danaidi indicate nei versi di Properzio, con

i quali ampiamente descrisse 1 anzidetta sontuosa opera di Augusto.

Delle indicate statue furono trovati molti frammenti al tempo di

Flaminio Vacca, creduti per dal medesimo, per errore, avere ap-

partenuto a figure di Amazzoni (31). Nel mezzo dell area, racchiusa

(30) Tcmplum Apollinis in ea parie Palatinae, domus excitavit , quarti

fulmine ictam desideravi a deo haruspices pronuntiarant. (Svetonio, in Augu-

sto, e. 29.' Tale notizia contestala da Dione (Lib. LUI. e. \), da Ovidio

(Fasti. Lib. IV. v. 931 e Trist. Lib. HI. Eleg. I. v. 63) e da Orazio (Epist.

Lib. I. 3. il.) Nell'iscrizione ancirana si annovera tra le opere di Angusto
in principio della Tav. IV : templym^ve . apollims . in . palAtio . cvm . pob-

ticibvs feci. E dal calendario Anziatino si registra la dedica di tale

tempio nel giorno ottavo di ottobre: xxcustus . Aiuem . Avou.inis . dedicami.

E cos nell'Amiternino, Avodini . in . palatio.

(31) Properzio inoltre indica nei seguenti suoi versi che tale portico fu

aperto da Augusto:

Quaeris cur venia-m libi tardior? Aurea Phoebi

Porticus a magno Caesare aperta fuit,

Tota erat in specicm Poenis digesta columnis

Inter quas Danai faentina turba seni*.

(Properzio. Lib. IL Eleg. 31./

Per il ritrovamento delle statue suddette, si veda pure la Memoria N. 77

ili I' Lini in in \ acca.
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dal portico anzidetto stava quella memoria della Roma quadrata

che fu ricordata in principio della descrizione di questa regione.

Inoltre d'uopo indicare che lo stesso tempio col titolo di Apollo

Ramnusio vedesi registrato nei surriferiti cataloghi; giacch un sol

tempio a questo nume si conosce essere stato eretto sul Palatino.

SACRARIO DI VESTA. Allorch Augusto venne eletto Pon-

tefice massimo, osservando egli che in tale qualit di sacro mini-

stro doveva abitare una casa pubblica, consacr una parte della

sua casa a Vesta, dopo che gi aveva lasciato la sua prima abita-

zione situata in vicinanza del foro Romano e delle scale Anularie,

e che aveva preso ad abitare la casa anzidetta di Ortcnzio collocata

sul Palatino, come in particolare da Svctonio e Dione indicato.

Ed Ovidio a questo riguardo faceva conoscere che, mentre una

parte della stessa casa era slata consacrata ad Apollo, 1 altra poi

era stata destinata a Vesta, e quella che rimaneva era conservata

per lui, ove stavano i lauri con la corona di quercia decretali in

suo onore (32). E siccome a lato della casa di Augusto sussistono

(32) Aufert Vista dicm: cognato Vesta recepta est

Limine: sic iussi conslituerc patres.

Phocbus habet pattern; Vestae pars altera cessit:

Quod superest illis, tcrtius ipse tcnet.

State Palatinae laurus, praetextaque quereli

Stet domus: aeternos tres habet una Deus.

[Ovidio, Fasti. Uh. IV. r. 99 e
serj.

La indicata consacrazione di una parto della casa di Augusto a Vesta indi-

cata da Dione in corrispondenza dell'anno 71*2". e dislingue egli la casa pri

mieramenle abitala da Augusto, clic don per intero alle Vestali a motivo

della vicinanza al loro tempio, da quella in parte consacrata a A osta clic

stava sul Palatino [Lib. L/V. e. 27./ E nel calendario Prenestino in fine del

mese di aprile, in corrispondenza di (pianto venne accennalo da Ovidio, si

trova registrala la l'estivila che si faceva per la stessa consacrazione: iiiuai: .

I\ . S. (. OVOI) . IH . 1)11 . (It'ltcS .11'. M-.STAK . IN . l)OM\ . (\1'.-\1US . \M.\sti .

po\T\viris . >Kxnm . oiiiK via . est . oviiuno .11. vAi.010 . cos. All'indicalo

anno 712 trovasi avere corrisposto il consolato di Quirino e \ all'io registralo

nell'esposta notizia. Ed a contestare la slessa consacrazione dell'indicala parie
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alcune tracce di un piccolo edilzio rotondo; cos si convenne di

stabilire avere corrisposto in tale luogo quella parte della casa

Augustana che fu consacrata a Vesta, nella quale vi doveva essere

necessariamente un piccolo tempio dedicato alla stessa divinit.

Ed in tale tempio fu evidentemente riposto dalle Vestali il sacro

Palladio allorch fu incendiato il tempio che stava in vicinanza del

foro Romano, tanto nel glande incendio Neroniano quanto in quello

avvenuto sotto Commodo.

TEMPIO DI GIOVE VINCITORE CON L AUGURATORIO
E LE MANSIONI DEI SALII. Lateralmente al luogo, in cui si

riconosciuto esistere il tempio di Apollo, rimangono reliquie che

dimostrano appartenere ad altro grande tempio circondato da por-

tici. E siccome tra
gli edilzj, che trovansi registrati nei cataloghi

di questa regione, si annovera un tempio di Giove che dalla Notizia

si dice Vincitore, e che perci doveva essere uno dei pi ragguar-

devoli che esistesse sul Palatino; cos si conviene di appropriare le

stesse reliquie all'enunciato tempio di Giove, quantunque di esso si

abbiano soltanto poche ed incerte notizie (33). Nell'area, che cor-

rispondeva avanti al medesimo tempio, pu con molta probabilit

stabilirsi esservi stalo lAuguratorio che vedesi registrato concor-

demente nei cataloghi surriferiti; perch tale luogo era compreso

nella Roma quadrata consacrata da Romolo con tutte le formalit

volute dagli aruspici. Da un iscrizione antica si conosce che tale Au-

guratore fu ristabilito da Adriano in seguito di una rovina accaduta;

del Palatino offrono altro documento i seguenti versi di Virgilio, che meri-

tano pure di essere considerati:

Dii putrii Indigetcs, et Iomulc, Vcstaquc mater,

Quac Tuscum Tiberini, rt Romana l'alalia scrvas.

(Virgilio, Gergie. Lib. 1. v. 198./'

E sene allo stesso scopo il seguente verso di Ovidio:

1 estaque Cacsarcos udir sacrala Penates.

[Ovidio, Dilaniarf.
Lib. XV v. 8<ii.

33) Si attribuisce comunemente al detto tempio di (iove \ ilici ture la

notizia esposta ila Livio (Uh. X. e. 29J e da Ovidio (Fasti. Lib. IV. v. G21./
1
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percui e da credere che fosse stato formato da una fabbrica di rag-

guardevole nobile costruzione (34). Parimenti tanto per lo stesso

indicato motivo, quanto per la corrispondenza del culto di Giove in

tale luogo celebrato, si deve credere che fosse compresa nell'area

stessa quella sala in cui si riuniva il collegio dei Salii istituito sino

dal tempo di Numa, della quale pure se ne ha una memoria in

altra iscrizione (35).

CASA TIBERIANA. Dopo la casa Augustana si registra nei

suddetti cataloghi la casa Tiberiana, ossia raggiunta fatta da Tibe-

rio alla casa di Augusto, allorch fu stabilita ivi la sede imperiale.

Ouesta casa si pone concordemente in quella parte del Palatino

che a destra della casa Augustana sta rivolta verso il circo Mas-

simo, ove alcuni resti di antico edilzio si trovano esistere. Stava in

questa casa una particolare biblioteca detta, dal nome della stessa

casa, Tiberiana. Circa avanti a questa medesima casa si trovano

(34) La iscrizione relativa al ristabilimento dell'Auguratorio, ohe esi-

steva nel pavimento dell'antica basilica di s. Giovanni in Laterano, esposta

dal Grutero alla Pag. CXXVIII. N. 4, in questo modo: imp. causar . divi .

Ili MANI
|

PARTHIC1 . F. DIVI . NERVAE . N.
|
TRA1ANVS . HADRIANVS

|

AVO. l'ONTIF.

max. imi!, voi. xx.
|

imp. ii. eoa. in. i>. i>. avgvratorivm . dilaps.
|

A . solo .

vvcioiid . sua . restituii. Le notizie, che si vedono registrate nei Mirabilia

sull'Auguratorio, sono s vaghe che non meritano di essere prese in conside-

razione: e similmente quanto si riferisce nelle pi vetuste memorie sul luogo

destinato a prendere gli auguri per non essere di alcun giovamento alle ri-

cerche ora imprese a l'arsi.

(35) La iscrizione sulle mansioni dei Salii Palatini si dice dal Nardini

rinvenuta da certo Pietro Appiano nel cavare i fondamenti della chiesa di

s. Basilio, ed riferita nel seguente modo: mansionls . sai.iohvm . palatino-

h\m . e . \i:ti:iuivs
]

ni; . vhmoium. wwi i\ m . < \ stoiham . c.o\siii\tas
|

LOS-

CA . VE'l'AiE . NLOLiX.'lAS . l'ECVMA . S\A . hi PAllAM:
|

P.\ Ni . l'OYI U'IC.ES . VES'l'AE .

\ \ . ( ( . im;o . mai ;isi i:iuo
|

poi; ni . unii . i.\ cii.ii . \ inivsii . n; \i ii >i \i i . \ . \ .

e. e. 'JSardini, Itonia Antica. Uh. \ I. e. 1*2. Da Valerio Massimo si ha una

notizia sul luogo, in cui si inuma il collegio dei Salii, ud indicare come

l'osse distrutto tale luogo Liti. I. e. 8. 1 1. K cos da Cicerone e determinato

essersi denominala (.uria il luogo in cui si congregavano i Salii: cum stus

esset in curia Salioruni, i/uae est in l'alalia.
,
Cicerone. De Divi n. Lib. I. e. 1 7.
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indicazione appartenenti a quel Pulvinare, dal quale g imperatori

solevano soventi godere lo spettacolo che si offriva nel sottoposto

circo Massimo. Nel basso del colle poi, corrispondente al di sotto

della medesima casa, ed ove sta la chiesa di s. Anastasia, si tro-

vano esistere molti resti di una grande conserva di acqua, la quale

evidentemente serviva a raccogliere le acque che erano portate

sul Palatino onde trasmetterle forse per l'uso del vicino circo. Ed

nel luogo stesso che doveva essere stato impreso a costruire il

teatro di L. Crasso, ove corrispondeva vicino al Lupercale. Da al-

cune notizie sul trapasso, che si aveva dalla stessa casa per andare

tanto al Velabro, qnanto all'Aventino, si conferma la indicata sua

collocazione (36).

PARTE DEL PALAZZO AGGIUNTA DA CALIGOLA. Il

palazzo imperiale fu quindi maggiormente ingrandito dall'impe-

ratore Caligola, il quale tanto l'estese che giungeva sino al foro

(36) Della biblioteca Tiberiana si ha da Aulo (ellio la seguente noti-

zia: cum in domus Tiberianae bibliotheca sederemus (Lib. XIII. e. 9.J

E cos'i da \opisco: usus autem sum praecipue ibris ex bibiiotheca

Ulpia idem ex domo Tiberiana. fin Probo, e. 2J Da quanto venne

esposto da Tacito sulla fine trapica di Galba, si conosce che dal tempio di

Apollo, egli pass per la casa Tiberiana al Velabro e poscia al Milliario

aureo posto sotto il tempio di Saturno nel foro Romano: Kal. Febr. sacri-

ficanti pr aede Apollinis Galbae haruspex Umbricius per Ttberianam

domum, in Velabrum, inde ad Milliarium aurcum, sub aede Saturni, pergit.

(Tacito, Storie. Lib. I. e. 11.) fi circa la stessa circostanza esposta da Plu-

tarco fin Galba. e. 2\J e da Svetonio fin Ottone, e. O.j fi siccome per pas-

sare dal luogo, in cui si stabilito essere slato posto il tempio di Apollo, a

quello determinato per la porta Mugonia, che precisamente metteva nel Ve-

labro e nel loro Romano, si doveva passare per la casa di Tiberio', resta cos

non solamente confermala la posizione occupata dalla detta casa sulla parte

occidentale del Palatino, ma pure quella della anzidetta porla. E la stessa

posi/ione della casa Tiberiana in tale parte del colle, che precisamente cor-

rispondeva verso l'Aventino, e pure dichiarata dal medesimo Tacito, nel

parlare di Vitellio, che dovette abitarla: Vitellini, capta urbe, per avrrsam

Palatii partem, Aventinwn, in dolman uxoris, scllula defertur. Tacito, Sto

rie. Lib. IH. e 85. '



REGIONE X. 479

Romano, ed ivi fece servire di vestibolo il tempio di Castore e

Polluce (37). In seguito di questa circostanza si viene a stabilire

comunemente la posizione di tale aggiunta, fatta da Caligola, nella

parte che risguarda il medesimo foro, ove rimangono molti avanzi

di antiche mura, che in certo modo fanno palesamente conoscere

la grandezza di tale fabbrica. Nell'angolo occidentale della stessa

parte del Palatino verso il basso vedonsi ancora grandissimi resti

di mura antiche che sembrano, per la loro costruzione, assai simile

a quella delle altre fabbriche Palatine poste verso tale parte, avere

appartenuto alla casa protratta sino al foro dal medesimo Caligola;

ed ivi vicino infatti si pone il tempio di Castore e Polluce che fu

in allora ridotto a servire di vestibolo, come fu ampiamente dimo-

strato nella descrizione della regione ottava. Nell'angolo opposto,

della stessa parte del colle verso il Tevere, dovevano stare le scale

che si dissero, collaulorit di Plutarco, della bella sponda o rupe,

ed edificate dal medesimo Caligola vicino al Corgno, le quali sino

dai
pi vetusti tempi erano state praticate [ter

dare evidentemente

la comunicazione a tal parte del palazzo col Velabro; ed erano

denominate propriamente di Caco, come vedonsi registrale in al-

cune memorie di Solino e di Diodoro. Nella stessa parte del Pa-

latino, che fu occupata dalla casa di Caligola, slavano diverse case

di quei pi illustri uomini che figurarono negli ultimi tempi della

'37) Si a cdn quanto fu esposto in fino della descrizione della regio-

ne \ 111 sulla indicata protrazione della casa di Caligola sino al foro, e sul

passaggio l'atto sulla basilica (ndia, per congiungere la slessa parie del l'a

latino al Campidoglio. Sulla anzidetta casa di Caligola importante per

l'esporre la seguente notizia di Svetonio: Commisit et subitns, t('ircenses)

quum e (rlotiana apparatimi Orci prospicicntem palici ex proxnias rnacnia-

nis postitlassrnt. Sretoriin, in Caliynla. r. 18. Della indicata casa (elotiana

se ne ha una notizia nella iscrizione riferita dal (ini toro alla l'ag. I)\C\ 111.

N. 7: svMi'iioiio . Ti.ss\n\r,i<> . sin. e. \i-:s \r.is . ni: . dumo . ci loti ava. K (ale casa

doveva corrispondere in quella parte del colle clic metteva al circo Massimo.

ed evidentemente era la stessa che stava nella parte anteriore della casa di

Augusto e che era disposta in Colina di teatro per servire meglio a tale uso.
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repubblica, delle quali gi ne venne esposta una breve indicazione

nel principio della descrizione di questa stessa regione. Quindi ci

limiteremo ad osservare che una parte della casa di Caligola, presa

ora a considerare, vedesi tracciata in quel frammento delle lapidi

capitoline, che fu appropriato al gi descritto tempio di Augusto,

che stava ad essa quasi congiunto, e davanti al quale Caligola co-

minci il suo ponte di comunicazione tra il Palatino ed il Campi-

doglio. E la esposta indicazione della casa di Caligola, corrispon-

dente nella parte posteriore del medesimo tempio di Augusto, ove

stava il simulacro di Minerva, doveva rappresentare precisamente

quel lungo portico, di cui fece menzione Svetonio; perch effettiva-

mente un simile nobile edilizio vedesi in tale lapide espresso (38).

PARTE DEL PALAZZO AGGIUNTA DA NERONE. Mag-

giore ampliazionc fu fatta al palazzo dei Cesari sotto Nerone sul

Palatino, oltre la parte edificata sullEsquilino distinta, per la sua

magnificenza, con la denominazione di casa Aurea. Plinio, conside-

rando siffatti vasti ingrandimenti del palazzo eseguiti, tanto sotto

Caligola, quanto sotto Nerone, disse che per due volte la citt fu

occupata dalla casa degl imperatori (39). Per la prima delle indicate

due grandi case per si deve intendere quella che Caligola aveva

impreso ad edificare sul Campidoglio, come fu dimostrato nella

descrizione della regione ottava. E per la seconda quella che Ne-

rone aveva stabilito sullEsquilino, e che primieramente denomin

Transitoria e poscia Aurea, come fu dichiarato nella esposizione

(38) Ideoque magna parte noctis vigiline cubnndique taedio, moie toro

residens, mine per longissimas porticm vagus, invocare identidem atque exspe-

vtarc lucevi consneverat. (Svetonio, in Caigola. e. 50J

(39) Bis vidimus Urbem totani cingi domibus principimi Caii et Neronis.

Plinio. Lib. XXXVI. e. '21. Per avere Nerone in lille occasione dovuto ne-

cessariamente sconvolgere lotto lordine delle fabbriche clic, erano stale in-

nalzate anteriormente, non solo in (ale parie di (mesta regione, ma pure in

molli alili lungi delle legioni circonvicine, ne avvenne principalmente da

questa circostanza che non si trovano corrispondere colla localit le notizie

ehe abitiamo degli scrittori piii antichi sulle opere dell'indicalo imperatore.
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della regione quinta. Oltre siffatte grandi case parziali si conviene

di riconoscere alcuna fabbrica aggiunta dal medesimo Nerone sul

Palatino. E per avanzi di tale ampliazione si riconoscono quei grandi

muri ed archi che si trovano situati a sinistra della casa Augustana

verso il circo Massimo e lungo il lato rivolto al Celio. Circa nel

mezzo di questo lato si conosce dalle opere arcuate, che esistono

nel sottoposto piano, essersi protratta una diramazione dcllacquc-

dotto portato a compimento dallo stesso Nerone, il quale dal Celio

portava evidentemente l'acqua Claudia sul Palatino.

BAGNI PALATINI. Nel luogo, ove terminava il detto acque-

dotto Neroniano, sembra che stassero i bagni Palatini indicati da

Giuseppe Flavio. In latti gli avanzi, che esistono in tale localit, si

trovano in certo modo raffrontare con quanto vedesi disegnato in

un frammento dell'antica pianta di Roma, esistente nella Tav. VII

e da noi esposto al N. LIV, nel quale scolpita una iscrizione in-

dicante i bagni di Cesare, balnevm caesaris, che facevano proba-

bilmente parte dei medesimi bagni Palatini (40).

CASA DI DOMIZIANO. Quanto vedesi registrato nel cata-

logo della Notizia con il titolo di casa di Dione, o di Dionisio, de-

\esi evidentemente attribuire ali indicazione della casa di Domi-

ziano, trascritta per errore, o per falsa tradizione, con i suddetti

simili nomi; poich, mentre si conosce non avere esistito una rag-

guardevole fabbrica in tal modo distinta, si hanno poi molte notizie

sullo grandi opere edilicate da Domiziano sul Palatino che furono

descritte da Marziale e da Stazio in particolare (4 l).
Da Svetonio

iOj Sui lucili Palatini se ne ha una notizia da Cicerone ,/Vo Roseto

.liner, e. 7 e da Giuseppe Flavio [Antichit Giudaiche. Lib. A/A. e.
k

.)

(il) llair, Ampistc, taiiu a, tpiae vertice sitimi pulsai,

Par (luntits est eaeln, seti minor est (lamino.

Marziale. Lib. Vili. Lpiijr. 3<i.

Da Stazio umili' fuse sulle lalthriclie Palatine di Domiziano si scrissero ^Si/lv.

Lib. III. Sai. I). e. 17 e Lib. IV. Sai. II. v. IH e sci/.)
V. cosi pure da Plu-

tarco in Valeria Pubi/cola, e. 15.
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poi si attesta che Domiziano, sul finire della sua vita, fece rive-

stire le pareti dei portici, nei quali era solito passeggiare, con

lastre di marmo fengite; perch potesse accorgersi di ci che face-

vasi dietro di lui (42). Alle medesime grandi opere di Domiziano,

devonsi appropriare tutte quelle reliquie di fabbriche diverse che

esistono tanto nel lato del Palatino rivolto al Celio, quanto in

quello verso 1 Esquilino, ed in particolare quel grande portico che

vedesi essere stato stabilito intorno ad un'area disposta in forma

di stadio, che si comprende tra le reliquie delle fabbriche eviden-

temente edificate nell'epoca ora considerata.

GIARDINI DI ADONE. In un importante frammento della

pianta di Roma, esistente nella Tav. XI, ed esposto al N. XLIX,

trovandosi disegnata una grande sala circondata da cinque file di

colonne, con nel mezzo una ben chiara indicazione di piantagioni,

si stabilisce generalmente, per la iscrizione che, quantunque non

intera, sta ivi scolpita, cio donea, esservi rappresentati

quei giardini di Adone, nei quali Domiziano ricevette Apollonio

Tianeo dopo di aver sacrificato a Pallade; ma non bene si conosce

il luogo ove questi orti precisamente stavano situati. Considerando

per la grande estensione, che trovasi indicata dalla suddetta lapide

essere occupata da questi giardini, non so rinvenire altra localit

sul Palatino sufficentc a contenerli, che quell'area posta sull'alto del

monte che corrisponde nella sinistra parte del principale ingresso

al Palazzo. E ci maggiormente si viene a determinare osservando

che questo ingresso si giudica essere slato formato dallo stesso Do-

miziano, nelle grandi ampliazioni da lui fatte, in luogo di quello

edificato da Nerone, nel quale stava il grande colosso, che si dice

distrutto primieramente da Vespasiano per stabilire il tempio della

(42) Tempore vero suspecti periculi appropinquante , solicitior in dirs,

porticuum, in quibus spatiari cansueverat, parides phengite lapide distiuxil;

e cums splendore per imayines quidquid a terno fieret, procideret. (Svetonio,

in Domiziano, e. li. Dei surriferiti edilizi Palatini di Domiziano ne riman-

gono reliquie nel luogo anzidetto.
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Pace, e poscia da Adriano per edificarvi il tempio di Venere e

Roma. E vicino ai medesimi giardini doveva essere collocato quel

sacello consacrato a Pallade, o Minerva, nel quale Domiziano aveva

fatto un sacrifizio prima di ricevere il suddetto Apollonio Tianeo,

come venne da Filostrato riferito. Quindi dalla descrizione, esposta

dal medesimo scrittore, si conosce che intorno alla sala di Adone

cranvi giardini circondati da portici, secondo le pratiche tenute

dagli assiri nella celebrazione del culto di Adone, come in fatti si

trovano indicati nella suddetta lapide capitolina (43).

SETTIZONIO DI SETTIMIO SEVERO. Per l'ultima delle

fabbriche Palatine si considera il grande edilizio eretto da Settimio

Severo per presentare una sua grande opera a coloro the venivano

in Roma dall'Africa, la quale denominavasi Settizonio; e ci, secondo

alcuni dalla forma della sua struttura, e secondo altri, dal luogo in

cui stava posto per la concorrenza in esso di diverse strade (44).

(43) La descrizione dei portici e giardini di Adone e esposta da Filo-

strato nella vita di Apollonio Tianeo (Lib. VII. e. 32.)

(44) Quum Septisonium facerct, nihil aliud cogitavit, quam ut ex Africa

vencntibus suum opus occurrcrct; et nisi absentc eo per praefectum urbis me-

dium simulacrum cius csset locatum, addimi Palatinis aedibus, id est regum
atrium ab ea parte facere voluisse perhibetur; quod ctiam post Alexander quum
vellct facere, ab aruspicibus dicitur esse prohibitus, quum hoc suscitatus non

litasset. (Sparziano, in Severo, e. 24 J Nelle reliquie, superstiti sino al tempo
di Sisto V, leggevasi nel fregio, sovrapposto al secondo ordine delle colonne,

la estremit della prima parte della iscrizione i\i posta in onore dello stesso

imperatore, come contestato da tutti coloro che nel decimoquinto e deci-

mosesto secolo presero a dimostrare la stessa importante reliquia, ed in par-

ticolare dal (rutero alla Pag. CLXXXV. N. o. E con (pianto pu dedursi

da altro frammento d'iscrizione rinvenuto nel luogo stesso, e riferito alla

Pag. CXCI. N. 8. pu stabilirsi essere stata la slessa prima parte composta

nel modo seguente: fmp. ('ars. /.. Septimius . Scvcrus . l'nts . Pertinax . Aug.

Arai). Adul. Partii. Max. Pont. Max. nuli. poi. \. cos . koiiiv.natissimvs .

NoniiassiMusow:. La seconda parte della stessa iscrizione, che esponeva la con-

tinuazione dei titoli ilei principi, a cui egli era succeduto e che doveva esi-

stere nel fregio del primo ordine interamente interrato in delta epoca, venne

conservala dall'anonimo viaggiatole Kinsiedlense, quale leggevasi nell'ottavo
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Avanzavano sino al tempo di Sisto V, nell'angolo meridionale del

Palatino molti resti di questo cdifizio, i quali furono distrutti per

impiegare in altro edilzio le colonne che vi erano rimaste: ma

per ci furono conservati diversi disegni della disposizione, che

presentavano tali resti, in modo da poterne stabilire la intera ar-

chitettura del monumento. Nei frammenti della antica pianta di

Roma, risguardanti la parte curvilinea del circo Massimo, che vi

corrispondeva da vicino, esistenti nella Tav. XIX e da noi esposti

uniti al N. XLIH, trovasi indicato il piantato di questo cdifizio, con

qualche diversit per di quanto pu dedursi dagli avanzi superstiti.

Negli scavi poi fatti eseguire dal Fea nellanno 1829 lungo la strada

di s. Gregorio, per rintracciare il condotto che portava l'acqua di

Mercurio, si scoperse una specie di piantato quadrato vuoto nel

mezzo con la indicazione del lastrico di un antica via che
gli girava

intorno, formando in detta parte una figura semicircolare. Tal pian-

tato, che serviva evidentemente per sostenere una grande statua

eretta avanti al Settizonio, venendo a corrispondere in una estre-

mit della sua fronte, quale vedesi tracciata dalle rovine suddette.

secolo, e venne esposta dal Mabillon al N. 29 coli" indicazione in . si ptizomo,

e determinata nel seguente modo: Cacs. Divi . M. Antonini . Gcrm. Sarm.

FU. Divi . Commodi . frater . Divi . Antonini . Pii . Hadriani . Proncpos .

Divi . Trajani . Partii. Abncp. Divi . Nervae . Adnep. Cos dalle suddette

due distinte notizie si pu stabilire la intera iscrizione del medesimo insigne

monumento. Quindi credesi opportuno di osservare che il monumento stesso,

essendo dichiarato dalla surriferita autorevole notizia unicamente quale opera

di munificenza, non pu confondersi con quella che dal medesimo Sparziano

si dice avere servito di sepolcro a Geta e che esisteva a guisa di settizonio

lungo la via Appia. a destra di coloro che andavano alla porta : illatusque est

maiorum scpulcro, hoc, est Severi, (pioti est in Appio via vuntibus ad portimi

dextrum, specie Svptizonii cxstructum , quod sibi ilie virus omaverat. S]>ar-

ziano, in Geta. e. 7 ; perch il monumento anzidetto, essendo chiaramente

collocato entro la citt, non poteva mai trovarsi situato lungo la via Appia.

che solo aveva principio dalla porta Capena al di fuori dei limiti prescritti

in ogni tempo alla citt stessa, come e indicato avere corrisposto il suddetto

secondo monumento sepolcrale.
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ci porta a credere che tale edilizio si stendesse per altrettanto spa-

zio verso il circo Massimo, e che si componesse di tre absidi, come

venne indicato dalle lapidi capitoline. Quale fosse la intera archi-

tettura di questo monumento dimostrata nella classe XIII della

spesso citata opera sugli Edilzj antichi.

ARCO DI COSTANTINO. Nel perimetro prescritto a questa

regione suole comprendersi ancora quell'arco, che, assai ben con-

servato, rimane ai piedi dell'angolo orientale del colle Palatino, e

che dalla seguente iscrizione, che leggesi replicatamele sulle sue

fronti, si conosce esser stato dedicato a Costantino:

IMP. CAES. FL. CONSTANTINO . MAXIMO

P. F. AVGVSTO . S. P. Q. R.

OVOI). INSTINCTV . OIVIMTATIS . MENTIS

MAGMTVDINE . CVM . EXERCITV . SVO

TAM . DE . TIRANNO . QVAM . DE . OMNI . EIVS

FACTIONE . VNO . TEMPORE . IVSTIS

REMPVBLICAM . VLTVS . EST . ARMIS

ARCVM . TRIVMPIIIS . INSIGNEM . DICAVIT.

Sopra i fornici minori poi da un lato leggesi, sic. x. sic. xx., e

dall'altro, votis . x. votis . xx. Dal vario stile, con cui vedonsi

essere state scolpile le opere figurate clic adornano questo monu-

mento, chiaramente si conosce che molte di esse appartenevano ad

altro edilizio pi antico, ed evidentemente ad alcun arco di Tra-

iano, come apparisce dalle scolture, allusive a tale imperatore, che

si vedono su di esso collocate. L'arco di Trajano, da cui furono

tratte queste scolture, doveva esser quello lasciato imperfetto dopo

la sua morte, come trovasi indicato da Dione, e non quello che esi-

steva nel suo foro, come volgarmente si crede; giacch questo foro

continuava ad esistere, conservato in tutte le sue parti, anche dopo

di Costantino, come apparisce dalla descrizione che ci ha traman-

dato Annoiano Marcellino. D'altronde le parole arcvm trivmpiiis

insignem, scolpite ncll ultima linea della sopraindicata iscrizione.
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dimostrano in certo modo essere stato questo arco gi insigne per

altri trionfi, e che perci gi avesse esistito nel luogo stesso ante-

riormente a Costantino. Quindi da osservare che un tal luogo si

trovava compreso effettivamente nel poc'anzi accennato perimetro

prescrilto a questa regione, e non in quello appartenente alla se-

guente regione, come trovasi registrato nei cataloghi dei regionari;

perciocch i limiti di quest ultima regione non potevano protrarsi

sino al medesimo luogo. Quindi che il vederlo in quei cataloghi

registrato, si deve ci considerare per una di quelle tante aggiun-

zioni posteriormente fatte, come fu accennalo in principio della

descrizione della regione ora considerata. Nella classe XII della

spesso citata opera sugli Edifizj antichi, e dimostrata la particolare

decorazione del medesimo arco trionfale.

VICI ED EDICOLE DELLA REGIONE. Tra i vici, con cui

era ripartila la regione, ora considerata, che in numero di venti

sono registrati nei surriferiti cataloghi, dovevano essere compresi

quei che vedonsi annoverali nella hase Capitolina, i quali pure si

sono indicati in principio di questa descrizione. Il primo di essi

distinto col titolo Vicus Podi', e non hen si conosce se da qualche

imagine del lume Po, oppure da alcuni alheri detti padi o larici,

che si trovavano esistere nello stesso luogo; n si pu con nessuna

autorevole notizia determinare la sua giacitura. Con pi probabilit

si viene a conoscere la posizione dellaltro vico, detto nello stesso

monumento Vicus Curiarum; perch comunemente si attribuisce

tale indicazione alle Curie vecchie, che servivano per trattare le

cose divine, secondo Vairone e Lesto, le quali si trovano determi-

nate nella descrizione, che ci ha tramandato Tacito sullo stabili-

mento del Pomerio fatto da Romolo intorno la parte inferiore del

Palatino, tra Tara di Conso, che stava nel circo Massimo, ed il s;i-

ccllo dei Lari che slava nella via Sacra (45); e per conseguenza

(45) Pesto, parlando delle (urie stabilite da Romolo evidentemente sol

Palatino, riferiva: itaque Foriemis, taptue, Vvllcnsis , Vvlitiav rea divinai'
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dovevano tali curie essere collocate nel lato del colle che rivolto

verso il Celio, ed ivi doveva esistere il vico che ne riceveva il nome.

Relativamente alle stesse Curie vecchie del Palatino da osservare

che nei surriferiti cataloghi dei regionari si annovera la Curia Vctus,

tra gli oggetti meritevoli di considerazione della regione. Di seguito

nei medesimi cataloghi registrata la Fortuna Respiciens; ed a

questa notizia corrisponde nella base Capitolina il vico della stessa

Fortuna Rcspicicnte, Vicus Fortume Rcspicientis. Ma quantunque si

abbiano altre notizie della esistenza sul Palatino della edicola, o si-

mulacro, di tale Fortuna, denominata Respiciente, dalla quale rice-

veva il nome 1 enunciato vico; pure non si pu con alcun autorevole

documento stabilire la sua posizione. E similmente non pu nulla

determinarsi sui tre altri vici, che sono registrati nello stesso monu-

mento, con i nomi Vicus Salutaris, Vicus Apollinis, e Vicus Huiusque

(Huiuscc) Dici (46). Soltanto il vico di Apollo pu credersi avere

corrisposto vicino al grande tempio consacrato da Augusto a questo

nume a lato della sua casa, seppure ancora non fosse dato un tal

nome da qualche edicola parziale dedicata alla stessa divinit. Ad

alcun altra imagine, che ammiravasi sul Palatino, deve attribuirsi

la indicazione registrata nei surriferiti cataloghi dei regionari col

titolo Victoria Germaniciana, o Germaniana; e forse allo stesso mo-

numento doveva riferirsi quanto vedesi espresso nella medaglia di

Caracalla, che ha l'epigrafe Victoria Germanica: ma nulla poi pu

determinarsi sul luogo in cui corrispondeva lo stesso monumento.

pun in Vdcrbus curs.
t
Cesto, in Novac Curine.) l);i Varronc s'indica fuso

di trattare le cose divine nelle Curie vecchie (De Linrj. Lai. Lb. V. e. oo.J

\] l'acid) dimostra il luogo occupato dalle Curie vecchie nel lato del Palatino

posto tra il circo Massimo, ove era l'ara di Conso. e la via Sacra, ove era il

tempio dei Cari: per ima monti s Patulliti ad aram Comi, inox Curias vrteres,

titm saeellum Lavimi, fnrumque Romunum. 'l'arilo, Annali. I.ib. XII. e. 'l'i.

[M'x Cicerone ci ha tramandate alcune notizie siigli anzidetti nomi at-

trihuili ad alcuni luoghi del Palatino: Corluntupie sii ni lluiusie dici, nani

ridet in minte* dies rei Respiciem ad npeni feienibun. Ciarline, De Lctjibus.

I.ih. Il e. 11.
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REGIONE XI.

CIRCO MASSIMO.

CURIOSUM URBIS

Regio Undecima. Circus Maximus

continet templum solis et lunae et templum mercurii, aedem

MATRIS DEUM ET IOVIS, CEREREM, XII PORTAS, PORTAM TRIGEMINAM,

APOLLINEM CAELISPICEM, HERCULEM OLIVARIUM, VELABRUM, ARCCM

CONSTANTIM. VICI XXI, AEDES XXI, VICOMAGISTR1 XLVIII, CURA-

TORES II, INSULAE II D, DOMOS LXXXVIII, IIORREA XVI, BALNEA XV,

LACOS XX, PISTRINA XVI. CONTINET PEDES XI D.

NOTITIA

Regio Undecima. Circus Maximus

qui capit loca trecenta octoginta quinque. Continet templum solis

ET LUNAE, AEDEM MATRIS DEUM ET IOVIS ARBORATORIS, DUODECIM

PORTAS, TEMPLUM MERCURII, AEDEM DITIS PATRIS, CEREREM, POR-

TAM TRIGEMINAM, APOLLINEM CAELISPICEM, HERCULEM OLIVARIUM,

VELABRUM, FORTUNIUM, ARCUM DIVI CONSTANTIM. VICI XV1III,

AEDICULAE XVIIII
,
VICOMAGISTRI XLVIIII

, CURATORES II, INSULAE

IIDCL, DOMOS LXXXVHII, IIORREA XVI, BALNEA XV, LACOS LXXXVIII,

PISTRINA XVIII. CONTINET PEDES XI D.

La regione undecima, che era distinta collo stesso nome del

circo Massimo in essa contenuto, oltre lo spazio compreso fra il

monte Palatino e 1 Aventino, ed occupato quasi per intero dal

detto circo, si stendeva ancora nel piano situato lungo la ripa del

Tevere e posto tra le due estremit delle mura di Servio dalla

porta Trigemina alla Flumcntana, e nelle altre localit pi pros-

sime ai monti dalla porta Capena alla Carmcnlale della slessa cinla
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di vetuste mura. Quindi, per le osservazioni gi fatte nella descri-

zione della regione precedente, non poteva la regione, ora consi-

derata, stendersi nella valle posta tra il Palatino ed il Celio per

comprendere larco di Costantino che vedesi ad essa assegnato, per

evidente errore dei copisti, nei surriferiti cataloghi. In tale localit

veniva a formare un giro di circa undici mille e cinquecento piedi,

come si trova registrato dai regionari.

CIRCO MASSIMO. La valle, posta tra l'Aventino ed il Pa-

latino, denominata dagli antichi Murzia, o con simile altro nome,

secondo le varie opinioni esibite sulla sua origine, present sino

dai primi tempi di Roma un luogo propizio per esporre le corse

in modo che fossero vedute da molti spettatori senza grande appa-

recchio di lavoro. Ed a questo proposilo importante 1 accennare

quanto venne esposto da Dionisio; perch, mentre serve ad indi-

care la origine di tale opera, dimostra poi in modo pi palese la

forma generale che aveva il circo nei pi prosperi tempi di Roma.

Osservava egli che Tarquinio Prisco form in modo stabile nella

valle, posta tra il Palatino e l'Aventino, il circo denominato Mas-

simo, costruendovi il primo nel suo d'intorno sedili coperti; poi-

ch per lavanti il popolo stava in piedi a vedere gli spettacoli

sopra palchi sostenuti da cavalietti di legno. E distribuendo il

luogo in trenta spazj, ne assegn uno per ciascuna curia; affinch

distintamente si situassero a vedere lo spettacolo. Questo circo fu

in seguito ridotto a fabbrica cos grande che era considerata tra le

maraviglie della citt. E edilizio si estendeva, secondo il medesimo

scrittore, in lunghezza tre stadj e mezzo, ed in larghezza quattro

pletri. Cingeva i due lati maggiori ed uno dei minori una fossa

profonda e larga dieci piedi. Dietro siffatta fossa, detta Euripo.

erano tre ordini di portici, dei quali gl'inferiori avevano, come

nei teatri, i gradini di pietra, ed i superiori li avevano di legno.

I t\iw lati maggiori, come in tutti gli altri circhi, erano congiunti in

una estremit da un lato minore formalo a semicircolo; cosicch

risultava un solo portico anltealrale composto di tre ordini e lungo
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otto sta(lj,
il quale era capace li contenere centocinquanta mille

persone. Nell'altro lato stavano le mosse, donde i cavalli unita-

mente si rilasciavano. Fuori del circo poi era altro portico, ma di

un solo piano, il quale conteneva taverne, e sopra queste stavano

diverse abitazioni; ed in ognuna delle taverne erano ingressi e

scale che servivano per passare a godere gli spettacoli (1). In que-

sta particolare descrizione di Dionisio quelle cose che risguardano

le dimensioni ed il numero degli spettatori, essendo da Plinio prin-

cipalmente riferite in altro modo, non sono tenute per esatte; giac-

che da questo scrittore si asseriva essere stato il circo costrutto da

Cesare in lunghezza tre stadj ed in larghezza uno: ma cogli edifizj

abbracciava uno spazio di quattro jugeri e conteneva sedili per due-

cento cinquanta mille spettatori (2). Quindi che diversi scrittori

(1) Mijzo; piv yp toO ir.r.cSpavj , rpt&jv xc
r,jx'u70V(

tari ara'tcov t'joo;

OS, TTTatwv -/sjtwv r.iu't o uvrov y.c/.'t/. T r; pei>0"jc n/rjpc ,
zs zara

p.tav twv I/kttvwv. v'jur.rjZ sii vr.oS oyji-j uJktoc &cgjo'jzt&:(, piS'o: ~i '/.'A -/aro;

rjzv.-o'j:.
pcTt/.

i z-j eCpt-ov r/.od \xr,vTo
i
.t oro'x TpiaTsyoi. tg-jtwv ce ai pv

Ir.ir.iSoi^ ).(tv% iyjjWjisj. wtttcO Iv toi; ^srpot;. o/iyov -J-cpavS7T<;x'jiy.; xa^opa?.

ai o* ii-.Eor7jQi ,
PW./.vac. (ruvyovTOM 3' : r Or zat ffuva-TOVCTtv //.v.at; ax

p-iiovc, ut r?j: D.kttovo;, p.vjvost'; lyyjif.i t ij/jjxk, cu'/z/scusvac w'jt piav

tz rov zoiS'j yv5
,

3'a arov apytSiaTpov ,
&xtw crottov, izav/jv v-oo^affja*

7revTS;:t(?ez u -jo(kJc<c vSowrrwv. fl o Aoi-r, :wv s),aTTvwv ~).evpwv af.J&to; vet-

psv rd
-liv. io ojtv.c i~-y.'i<7i; '^st. ow p'i; srAvjyyo: pia rrira; votyopsvx;. sVrt c?

za ~eo tv i-n'Jpouov 'ZojSz-j tca CT& povareyo;. IpyatfTrjota s/owju. vj or-

y/A /xohq iir. k'jt- Ji' <jc 7v ugooo Ti -/ai. vaSasetj ts: n tv i?av

txvoupsvois -ap' sxkotov pyaar'flptov ,
t>J7t pyjov vo^Etff^at rc ?o<J rs.70z pu-

ptav.c emovvut; ~i xa -oXuopsva;. Dionisio. Lib. III. e. 68 v
'

(2) iVa i/f circum Maximum a diesare dictatorc exstructum longitudine

stadiorum trinili, latitudine unius, sai citili acdificiis iaijeriuu quatcrnwn, ad se-

dali CCL milium inter magna opera dieamus. (Plinio, Nat. Hist. Lib. XXX Vi.

e. 23. Al medesimo grande numero di spettatori si deve appropriare la no-

tizia esposla da Giovenale nel dire che quasi tutta la popolazione di Roma

poteva essere contenuta nel circo Snt. XI. v. 19oJ Ma poi altre notizie sullo

stesso circo sono esposte da Livio, oltre quelle relative al suo stabilimento

/./'/>. /. r. l'i e ."j(>, e /,//>. 17//. e. 20,', nel dire primieramente che un arco

con staine dorate era stato creilo da 1. Slei linio 7,/ft. XXXII. e. 27. K quindi
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moderni, cercando di mettere d'accordo Dionisio con Plinio, opi-

narono essere le misure, descritte dal primo dei medesimi scrittori

relative a tutto il circo compresi i portici, e quelle del secondo al

solo spazio interno. Per d'uopo osservare che le misure, pre-

scritte da Dionisio per la lunghezza e per il giro dei portici, si rin-

vengono con poca variet verificare con quanto pu dcdursi dalle

tracce che presenta la localit gi occupata dal circo. Quindi da

osservare che la misura di tre stadii e mezzo, prescritta da Dioni-

sio alla lunghezza del circo, doveva essere relativa a tutta la esten-

sione sua comprese le carceri ed i portici della parte semicircolare;

mentre quella indicata da Plinio in tre soli stadii da credere si

contenesse a determinare la estensione dell'area interna. Infatti

Dionisio, ncll accennare il perimetro dei tre portici uniti nei due

lati maggiori e nel minore semicircolare, lo diceva stendersi otto

stadii, la quale estensione soltanto al giro esterno si poteva appro-

priare. La misura della larghezza del circo prescritta da Dionisio

di quattro pletri, cio di piedi greci 100, e da Plinio uno stadio,

cio piedi romani G25; laonde conviene credere che, ali opposto

dell anzidetta determinazione sulla lunghezza. Dionisio abbia voluto

come fossero dai censori Q. Fulvio Fiacco ed A. Postumio Albino costrutte

le carceri e tutte le altre cose necessarie alle corse Lib. XLI. e. 17. Da S\e-

tonio si dichiara avere Cesare allargato lo spazio del circo e stabilito l'Euripo

fin Cosare, e. 39/; e lo stesso si contesta da Plinio (Nat. Hist. Lib. VII. e. 7.

Avere Augusto innalzato il primo obelisco sulla spina, dichiarato dallo

stessi) Plinio Lib. XXXVI. e. li. Da Svetonio sono indicati alcuni orna

menti fatti alle mete ila Claudio in Claudio, e. 21. Dell'incendio accaduto

sotto Nerone ne riferisce memorie Tacito Ann. Lib. XV. e. 38. K dei grandi

restauri l'atti in particolare da Trajano ne espose notizie C. Plinio Paney.

a Trajano. e. 51 e Dione Lib. /.A ) III. e. 7. Si conosce quindi che per

tali lavori fu coniata una medaglia nel (plinto consolato dello stesso Trajano.

VA altra medaglia si ha di M. Aurelio coniata in seguito di altre aggiunte

fatte da lui al circo. Da Allindano Marcellino poi si conosce che la spina eia

stata decorata con un secondo obelisco che aveva fatto trasportare Costanzo

dall'Kgifto secondo il divisameiito di Costantino, e descrisse il modo con cui

tu trasportato Lib. XVII. e. i t< X.
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indicare solo la larghezza dellarea interna che si rinviene effetti-

vamente corrispondere a piedi 400, e Plinio la larghezza del circo

con il giro dei tre portici che in circa si trova corrispondere ai

piedi 625. In ogni modo poi vedesi essere impropria la misura di

quattro jugcri indicata da Plinio per tutta la estensione del circo

compresi gli cdilzj; poich, essendo il jugero una misura di su-

perficie composta di due acti quadrati, cio di piedi 120 per 240,

si hanno per i detti quattro jugeri piedi quadrati 115200, che co-

stituiscono una superficie forse soltanto corrispondente alla deci-

maquarta parte di quella che si pu stabilire, secondo le anzidette

altre prescrizioni lineari, avere occupato il circo con tutti i suoi

portici esterni ed interni. Quindi quando si voglia in qualche modo

credere giusta la suddetta indicazione di Plinio, essa soltanto si pu

appropriare alla superficie, che occupavano gli edifizj, cio quelle

opere che cstcndevansi tanto verso il Palatino quanto lventino e

che servivano pure a contenere sedili per gli spettacoli; poich esse

potevano benissimo stendersi nella indicata superficie di quattro

jugeri. Inoltre si conviene in tale parziale applicazione, osservando

che non si potevano siffatte opere esterne determinare con misure

lineari a motivo di non essere praticabili nel loro giro esterno,

e cos con pi convenienza pu attribuirsi la stessa misura super-

ficiale. Ma poi da credere che Plinio abbia voluto considerare

il jugero nella sua maggiore lunghezza lineare di piedi 240, e per

i quattro jugeri 900 piedi, onde determinare la larghezza generale

dello stesso circo essersi stesa da 625 piedi ai 960 comprendendo

le anzidette spese esterne, ci che si trova meglio corrispondere al

vero. Con anche maggiore variet si scorge essere determinalo il

numero degli spettatori che il medesimo circo poteva contenere;

poich da Dionisio si limita a centocinquanta mille, da Plinio, se-

condo la pi approvata lezione, a duccentocinquanta mille, e nel

catalogo della Notizia, pure secondo la lezione di
pi approvata,

portato sino a trecento ottantacinque mille. Per concordare le

indicate disparit si pu credere che Dionisio si sia limitalo solo
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a determinare il numero degli spettatori che potevano capire nel

giro dei tre portici interni e nel semplice esterno come era compo-

sto il circo al suo tempo; e che Plinio, adendo considerato il circo

con le aggiunte successivamente fatte, abbia accresciuto il numerooc '

di cento mille spettatori. Infatti, calcolando sui grandi disegni fatti

per dimostrare la intera forma del circo, si trovano essere nel

primo caso, escluse le scale e le prescinzioni, piedi quadrali 450000

per larea occupata dai sedili nel giro dei tre portici, la quale su-

perficie, appropriando tre piedi quadrati per ogni persona, dava

luogo precisamente a cento cinquanta mille spettatori, come tale

fu il numero prescritto da Dionisio. E cos aggiungendo l area oc-

cupata dai sedili nelle opere esterne, accresciute al tempo di Plinio,

in particolare da Vespasiano e Tito, si aveva la superficie di circa

piedi quadrati 750000, la (piale poteva benissimo contenere duc-

centocinquanta mille spettatori, come vedesi da lui prescritto. Sul

numero dei treccntottantaeinque mille, indicato nel catalogo della

Notizia, non si pu determinare altro che tale numero sia stato

trascritto per errore in vece di duecentottantacinque; poich sola-

mente circa trenlaeinque mille posti si possono considerare essersi

potuti aggiungere con le opere successivamente fatte verso il Pa-

latino dopo il tempo in cui Plinio espose la suddetta notizia, e par-

ticolarmente sotto 1 impero di Trajano. Tutte queste notizie sono

chiaramente dimostrate nella esposizione dello stesso circo rife-

rita nella classe Vili della spesso citala opera sugli Edilizj antichi.

Pertanto d uopo far osservare che tra le opere pi cospicue,

di cui il circo era stato adornato, doveva considerarsi quel Pulvi-

nare che fu fatto costruire da Augusto, come dichiaralo nella

iscrizione ancirana; il piale poi per essere stalo, scoperto dalla

fabbrica die lo adornava, allineile non il cubicolo del principe, ina

lo stesso principe, si fosse pollilo dal popolo vedere, si accrebbe il

luogo per cinque mille spettatori, come da Plinio il giovane indi-

cato; perch tale Pulvinare, essendo stato adornalo con la suddetta

grande fabbrica, impediva evidentemente the dai luoghi adiacenti
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c superiori si fosse potuto vedere lo spettacolo dall' indicato nu-

mero di persone (3). Quindi si reputa pure opportuno di osservare

che sino allottavo secolo rimaneva un iscrizione sullarco, che dava

ingresso al circo dalla parte meridionale, la quale venne ivi posta

per alcuna aggiunzione fatta dall imperatore Tito (4). Rimangono

poi tuttora alcuni resti dei portici di questo circo lungo il lato

posto sotto il Palatino, oltre a molti di quei che formavano il por-

tico esterno sul declivo del monte. Altri resti della parte curvilinea

trovansi esistere verso il Celio, come pure alcuni altri pochi avanzi

(3) pvlvinar . Al) . circvm . maximvm. (Iscrizione Ancir. Tav. IV. lill.
-i.'j

Da Svctonio si trova fatta menzione dello stesso Pulvinare tanto nella vita

del medesimo Augusto e. 45, quanto in quella di Claudio e. 4. Ma poi da

Plinio il giovine si dimostra come fosse da Trajano ridotto il medesimo Pul-

vinare in modo che non fosse pi nascosta la veduta del principe ed impe-

dito a cinque mille spettatori di vedere lo spettacolo: Si quideni per orarne

spatium una facies, omnia continua et paria, ncc magis proprius spectandi

Caesari suggestus, quam propria , quac spectet. Licebit ergo civibus tuis invi-

ccm contueri: dabitur, non cubiculum principis, sed ipsum principati cernere,

in publico, in populo sedentem: populo, cui locorum quinque millia adiecisti.

[C. Plinio, Paneg. e. 51.J

(4) La sopraindicata iscrizione trovasi inserita nelle memorie traman-

dateci dall'anonimo viaggiatore dell'ottavo secolo coli* indicazione, in arca

in ciuco M.wiMO, e vedesi espressa nel seguente modo dal Grutero alla Pa-

gina CCXLIV, che la trascrisse senza sapere ove esistesse, e perci venne

malamente attribuita all'arco di Tito eretto sulla Somma Sacra via; mentre

da credere che la iscrizione, esistente nella fronte settentrionale ora mancante

in tale arco, fosse eguale a quella tuttora esistente nella fronte meridionale:

S. P. Q. 11.

IMI'. 1ITO . CAESAR] . D1V 1 . VESPASIANI . F.

VESPASIANO . AVO. PONTIFICI . MAXIMO

TRI!!. POT. X. IMI'. XVII. COS. Vili. P. 1'.

PRINCIPI . SVO

oVOl) . PUAECEPT1S . PAIR1S . CONSIUISQVE . Il

AVSPIC.IS . GEMEVI . IVDAEORVM . DOVIVI! . l'I

\ RISEVI . ItlI-ROSOI.YMAVI . OMMl'AS . AMI- . SE

DVC.IP.VS . KEGIRYS . GEM IliYSOVE . AVI . IRVSTKA

PETITAM . \VI . OMNINO . INTENTATAM . DEI.EVIT.
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sussistono dell altro lato maggiore del circo posto ai piedi del-

l'Aventino. Tra i frammenti poi dell antica pianta di Roma se ne

trovano alcuni, che esistono nella Tav. XIX. e da noi distinti col

N. XLIII, nei quali si conosce comunemente esservi rappresentata

la parte semicircolare di questo circo con alcune fabbriche cir-

convicine, ed eziandio con una parte dei lati maggiori della spina

nel mezzo. E su tale spina che stavano i due obelischi che furono

eretti da Augusto e da Costanzo, e che ora sono situati l'uno nella

piazza del Popolo e l'altro in quella di s. Giovanni in Laterano (5).

In vicinanza dei medesimi obelischi dovevano esistere sulla stessa

spina del circo quelle edicole consacrate al Sole ed alla Luna, che

sostenevano quadrighe con le effigie delle stesse divinit, come se

ne hanno alcune memorie. E sulla stessa spina, in vicinanza delle

prime mete, esisteva quell'ara o edicola, di Conso, che rino-

mata per memorie vetuste e che doveva essere egualmente for-

mata come i suddetti piccoli altri monumenti (6).
Nella parte del

circo, corrispondente verso l'Aventino, stava altro suggesto, che

doveva servire per i giudici che diriggevano le corse, come vedesi

espresso tanto nelle medaglie, che si hanno di Trajano, quanto in

quelle di M. Aurelio Antonino che rappresentano lo stesso circo.

(5> Sul primo dei sopracitati obelischi, che venne trasportato nella piazza

del Popolo, Ieggesi la seguente iscrizione, che lo mostra portalo in Roma da

Augusto e dedicato al Sole nella duodecima sua potest imperiale:

IMI'. C.AESAH . l)l\ 1 . 1.

AYGV STVS

l'OMIllA . MAMMV S

IMI'. XII. I OS. XI. TRI li. l'Or. \l\ .

\ll.\ l'Ili . IN . CIMI.SIAM M

l'OI'VI.l - ROMANI . RIDAI 1 \

SOLI . DOW >l . DI 1)11

(6) Per le are o edicole dedicate al Soie ed alla Luna nel circo, si veda

Tertulliano l)< Spirt. e. *
,
Cassiodoro Yar. Lib. III. fcjnst. o\ ed Isidoro

Lib. Wlll. e. 1 S. \] per l'ara o edicola ili Conso si veda Vanirne De
Lini/.

Lai. L'ili. VI. e. "20
,
Tacito 'Ann. Lib. AVA e. *2 , Servio in Virgilio, lineiti.

Lib. Vili. r. (iiJtl e Tertulliano I), Spect. e. o.
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Verso il luogo, ove slavano collocate le carceri del circo, nel fare

alcuni scavi ultimamente per rintracciare il condotto dell acqua di

.Mercurio, fu scoperto un grande muro che seguiva la stessa dire-

zione dei portici del circo; ed in tali scoperte mi parve di potere

riconoscere un resto dell area recinta che serviva di trattenimento

ai carri prima di entrare nelle carceri.

DODICI PORTE DELLE CARCERI DEL CIRCO. L'indi-

cazione delle dodici porte, registrata nei cataloghi dei regionari, ha

ultimamente offerto argomento a diverse erudite discussioni. Ma

quando si considera che il luogo, da dove facevansi partire i carri

per le corse, distinto poscia con il nome di carceri, per essere stato

stabilito primieramente in luogo munito, si diceva oppido, secondo

la spiegazione di Yarrone, si trover conveniente lappropriazione

del suddetto titolo a quelle comunicazioni che si dovettero fare

nella parte esterna del circo per accedere al luogo delle mosse (7).

Ed infatti nelle sue estremit corrispondevano le torri a guisa delle

mura di fortificazione, come si deduce da molte memorie. Non ap-

parteneva per tale luogo alla cinta delle mura di Servio, come fu

creduto, ma bens a quella parte di mura che fu fatta precedente-

mente da Anco Marzio per unire 1 Aventino al Palatino; perche si

dimostra da Livio avere precisamente tale munimento traversato la

valle Murzia in cui stava il circo (8). Tarquinio Prisco, che stabil

primieramente il circo, dovette servirsi di tale opera di fortificazione

(7) In circo primo unde mittuntur equi, mine dicuntur Carccrcs, Naevius

Oppidum appellai. Carccrcs dicti , quod coercentur equi , ne inde exeant ante-

quam magistratus signurn misit. Quod ad muri speciali pinnis turribusquc car-

ccrcs olim fucrunt, scripsit poeta: Dictator Ubi cumini insidit, pcrvehitur

usque ad oppidum. Intumus circus ad Murcm vocatur, ut Procilius aiebat ab

urceis, quod is locus cssct inter figulos: alii dicunt a /mirteto declinatimi, quod

dn id fiierit : quoius cestigium marni, quod ibi sacellum etiam mine Murtcae

Vvnrris. (Vairone, De Ling. Lat. Lib. V. e. 153. Sulla valle .Marzia si hanno

notizie ila Paolo in Murcia dcae e da Servio in \ ng. Aen. Lib. 1 ///. v. (>3(.y

(Hi Tum quoque multis millibus Latinorum in civitutent accc])tis, quibus

m ningcrelur Palatio Accntinum ad Murcitte datar sedes. Lieto. Lib. I. e. [)',).
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per le mosse; pcrcui ebbero esse 1 indicato primo nome di oppido.

Nei seguito si dovettero da Servio Tullio aggiungere altre mun

nella parte opposta del Velabro per essersi, a motivo di tale uso.

resa inservibile la detta parte di mura. Ed i luoghi, per contenere

i cavalli ed i carri delle corse, si conoscono, per diverse memorie

e per la sussistenza di altri esempj e loro rappresentanze, essere

stati ripartiti in dodici piccole celle; cio sei per ciascuna parte

della porta d ingresso al circo (9). E siccome per accedere ad esse

dalla parte esterna, ed in modo che i carri si trovassero ben di-

sposti per cominciare ad un tempo solo le corse, era di assoluta

necessit la sussistenza delle indicate porte nella parte esterna ;

cos si vollero distinguere nell anzidetta indicazione con il titolo di

dodici porte, come eziandio si vedono accennate in altre memorie,

dei tempi meno remoti, per denotare propriamente la parte esterna

del circo, in cui corrispondevano le suddette comunicazioni alle

carceri. Quindi d uopo osservare che con il nome proprio di car-

ceri vedesi sempre indicata la parte interna del circo, in cui esiste-

vano le celle dei carri; e questa distinzione necessaria a farsi per

togliere ogni dubbio su tale notizia (10). E d'altronde importante

(9) Essere state le carceri ripartite nei circhi in dodici piccole celle, di-

sposte sei per ciascuna parte della porta principale, si dimostra in partico-

lare da Cassiodoro nel descrivere come si facevano le mosse
(
Variar. Lib. III.

Ep. 51. E quindi pi chiaramente si rende palese da quanto sussiste di con-

senato tanto nel circo detto di Romolo lungo la via Appia, quanto in quello

ili Koville. come [ture in tutte le tante effigie di simili parti dei circhi che si

hanno nei bassorilievi rappresentanti giuochi circensi. Servirono, secondo

I indicato compartimento, le dodici celle per dar luogo ai carri delle sei fa-

zioni in due distinte mosse.

(IO Servio, indicando le colonne rostrate poste da C. Duilio per accen-

nare la parie del circo occupata dalle carceri, nomina le porte: e quibus

inutili r linstris, alteram ante ( .rami rideiniis a parte Jannaritnt. Servio, in

\
inflitti, (eiaij. Lib. III. e. "29. 1*1 lo stesso si dimostra nell" indicare il luogo

della grandi' ara di Krrole che stasa a\anti la medesima parte del circo:

Intfens titilli est ara llrrnhs >ieut ritienili.-, liDttetjae jitist
itinuas cirri Ma-

ini', ni Virtjilin, lineiti. Lib. Vili. e. -271. K quindi da (iulio Ossequente
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I osservare che avanti alle medesime porte esterne delle carceri

del circo doveva corrispondere necessariamente una grande arca

cinta da fabbriche per servire di stazione ai carri ed
agli appa-

recchi soliti ad esporsi per la celebrazione dei giuochi circensi,

la quale doveva meritare una speciale considerazione tra le opere

principali della regione.

TEMPIO DI CERERE E PROSERPINA. Vicino all'cstrc-

mit del circo, ove corrispondevano le carceri, Dionisio ci dimo-

stra chiaramente esservi stato il tempio di Cerere e Proserpina

votato da Aulo Postumio dittatore, e quindi consacrato dal console

Spurio Cassio. La stessa corrispondenza di luogo contestata da

Vitruvio, da Tacito e da Plinio (11). In tale posizione, rimanendovi

incastrate nelle mura della chiesa di s. Maria in Cosmedin diverse

colonne corintie, sembra potersi stabilire essere stato ivi eretto

tale tempio, ed avere le dette colonne appartenuto al suo peri-

stilio; come precipuamente lo contesta il loro stile, che e simile

a quello delle opere che s'innalzarono nell'epoca, in cui Tacito

scrisse essersi rinnovato tale tempio da Tiberio; imperocch, per

l'antichit o per il fuoco, era stata ridotta in rovina la primitiva

fabbrica. Per essere poi questo tempio stato dedicato a diverse

sono lo stesse porte indicate precisamente in miniere di dodici : mula Romae

ad duodecim portas peperit. (

Giulio Obseq. 1 30.; E questa indicazione sol-

tanto al medesimo luogo pu appropriarsi: perch solo in esso potevano sus-

sistere dodici porte unite. N poi la medesima notizia pu attribuirsi ad

alcuni archi degli acquedotti, clic transitavano nella parte della regione ora

considerata, come fu sopposto: perch tali opere inarcate non figurarono mai

in s gran numero per porte. N nella stessa regione pu stabilirsi altro edi-

lizio che abbia avuto dodici porte distinte.

(11) La situazione del tempio di Cerere, in vicinanza delle carceri del

circo, dichiarata da Dionisio: i-.. rol; toO ue'/ttov iz-opyo-j 7py.a.rjcj. -p
KVTac Idpvui-joz tv; urliti:. (Lib. \ I. e. 94. E cos pure contestata da Tacito

con la seguente notizia: Libero Liberaeque et Cereri insta dream Maximum,

quam A. Postumius dictator voverat. (Annui. Lib. II. e. 49./ E cos da \ itru

\io nel dirlo adornato alla maniera toscana Lib. III. e. 3. E similmente da

Plinio facendo menzione di eguale opera (Nat. Ilist. Lib. X.W V. e. '.
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divinit, di necessit supporre la sua cella divisa in due parti,

come era quella del tempio di Venere e Roma, se pure non erano

tempj distinti quei che furono in origine alle suddette divinit

consacrati. Nella classe II della spesso citata opera sugli Edilizj

antichi dimostrata tutta la pi probabile .architettura del me-

desimo monumento.

TEMPIO DI FLORA. Nel luogo stesso, in cui esisteva I anzi-

detto tempio di Cerere, si dichiara in particolare da Tacito avere

esistito quello dedicato a Flora dagli edili Lucio e Marco Publicii.

E tale tempio doveva corrispondere evidentemente in principio di

quel clivo che ebbe il nome Publicio dai medesimi edili, e che dal

piano avanti 1 ingresso al circo saliva sull'Aventino, come conte-

stato da varie autorevoli memorie (12).

TEMPJ DEL SOLE E DELLA LUNA. Oltre alle due edi-

cole dedicate alle stesse enunciate divinit, che stavano sulla spina

del circo, come fu precedentemente dimostrato, eranvi due tempj

distinti ed egualmente dedicati al Sole ed alla Luna, che stavano

nelle vicinanze dello stesso circo. Del primo di essi, consacrato al

Sole, abbiamo soltanto una indicazione della sua vicinanza al circo

da Tacito nel cenno che diede di esser stato un tale vetusto edilizio

posto vicino al circo, e perci differente da quellara o edicola an-

zidetta che stava entro il circo stesso: ma poi non si pu precisare

(12) Eodemque in loco aedem Fiorar, ab Lucio et Marco Pubicis, aedi-

libus, constitutam. Tacito, Annali. Lib. IL e. PJ.y Per il clivo Publicio si

veda quanto esposto da Vairone (Ling. Lai. Lib. V. e. 138', da Pesto (in

Pubiictus clini* e da Livio Lib. XXVII. e. 37./ Le quali notizie si pren-

dono a dimostrare sul fine della descrizione di questa regione. Pertanto e

d'uopo indicare clic da Ovidio, facendo menzione del medesimo tempio ili

flora, si dimostra posto in vicinanza del suddetto clivo Publicio:

Parli lucani chinili, qui tunc irai ardua rupes.

Itile mine intcr est: Publiciumquc coca ni.

Ornli, >, Pasti. Lib. V. v. "iiCt.

Da queste notizie pu adunque stabilirsi essere stato il tempio di Flora col

locato sulla parte dell".Vacillino clic corrisponde\a verso il circo.
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la sua vera posizione (13). Con pi certezza si pu determinare il

luogo occupato dall'altro tempio consacrato alla Luna; perch da

Livio si conosce essere stato situato su quella parte dell Aventino

che corrispondeva verso il lato posteriore dell anzidetto tempio di

Cerere collocato vicino alle carceri del circo. Sulla stessa parie

dell'Aventino, che doveva essere compresa nella regione ora con-

siderala, vedesi determinata la sussistenza dello stesso tempio nel-

l'antico calendario Prenestino. Ed una tale posizione anche con-

fermata dalla notizia esposta da Aurelio Vittore sul tempio stesso;

poich trovasi precisamente, come si accenna, avere corrisposto da

vicino alla porta Trigemina, ch'era pure compresa nella medesima

regione del circo Massimo (14). E siccome il tempio del Sole anzi-

detto vedesi registrato nei surriferiti cataloghi unitamente a quello

della Luna; cos, venendo detcrminata la posizione di quest'ultimo

tempio, pu con molta probabilit stabilirsi quella del tempio del

Sole nella stessa parte del colle Aventino, che sovrastava allestre-

mit occidentale del circo Massimo.

TEMPIO DJ MERCURIO. Di seguito ai suddetti tempj del

Sole e della Luna vedesi annoverato nei surriferiti cataloghi il

tempio di Mercurio; e questo tempio essere stato precisamente

collocato sulla stessa parte del colle Aventino in vista del circo,

si dimostra da Ovidio; e si contesta con alcuni ritrovamenti fatti

(13) Tiun, dona et grata dcis, decernuntur, propriusepie honos Soli, cut

est vrtus aedes apud Circuiti, in (pio facinus parabatur, qui occulta coniura

tionis numinc retexisset. Tacito, Attinti. Lib. XV. e. l'i.}

(14) Foretti ex arde Lunae, quav in Aventino est, raptam tttlit, et in p
sticis partibus Cereris templi affixit.

Livio. Lib. XLl. e. '2H. ianae. in .

\ ventino. [Calendario Prenestino, in marzo. Da Ovidio si trova pure falla

menzione dello slesso tempio clic stava sull'Aventino 'Fasti. Lib. III. v. SS,'{.

Da Aurelio \ illore s'indica la vicinanza del tempio della Luna alla porla

I rigemina dicendo: 6/ ab Optano rictus dum a tempio Lutine destini, taluni

tntnrsit, et Pomponio amico apud portata Irigeminam, /'. Laetorto, m ponti

Subiteti), persequentibus, resistente, in lucimi Furinae pervenit. Sisto Aurelio

Vittore, I), Viris Illusi, e. fio.
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nel secolo passato tra il circo Massimo ed il colle Aventino. Da tali

scoperte si pot conoscere avere ivi esistito un piccolo tempio te-

trastilo, come vedesi effigiato in una medaglia di M. Aurelio, co-

niata nel suo terzo consolato per avere evidentemente ristabilito

10 stesso tempio, che era stato edificato sino dai primi tempi della

repubblica dal centurione M. Letorio (15).

ANTRO DI CACO. Bench 1 enunciato luogo sia relativo sol-

tanto ad epoche pi vetuste di quelle ora considerate, pure si

reputa necessario di farne menzione per meglio determinare
gli

edilzj che stavano collocati in questa regione. Tale antro si di-

mostra da Virgilio incavato nella rupe corrispondente sotto l'an-

golo dcllAventino, che per una parte era rivolta verso il Pala-

tino e per l'altra verso il Tevere. E questa stessa corrispondenza

(lo) Por la prima edificazione del tempio di Mercurio si veda Livio

Lib. l. e. 21 e 27.) E per la sua posizione in vista del circo si prendano a

considerare i seguenti versi di Ovidio:

Tempia tibi posuere patres spcctanctia Circum

Idibus: ex ilio est hacc tibi festa dies.

[Ovidio, Fasti. Lib. V. e. 669.J

L'anzidetto ritrovamento venne esposto dal Nardini sulla fede di certo Pian

cesco Passeri, il quale affermava avere veduto scuoprirsi il tempio suddetto

entro una vigna posta tra il circo Massimo ed il monte Aventino con la sua

ara; e si vide composto nella forma simile a quella che si scorge rappreseli

tata in una medaglia di M. Aurelio con i quattro suoi grandi termini ancora

piantali nel luogo loro, e con due piccole piramidi nei lati della scala clic

metteva al tempio. In una delle basi di tali piramidi si lesse la seguente

iscrizione terminale: i\ . voto . svscepto . ovon . niv. invi
|

negi.ectym . m:c

lll.IMMTYM
|

IM.EMMOIW M
|
AKCENDOHYM . CAYSA . yVA.NDO

|

VIUS . l'Ili . NOVE.M

1)11..: . VI1S1I
|

NEI'.OMAMS . TI.M l'OKlUV S . ET . 11AC
)

LICE . ORATA . EST . \J . C\ I .

I.K.EAI . IN
|

l'il A . IlOs . 1ERM1NOS . AED1E1C1V.H . E\
|

ITiVEI'.l . MANEHI . M.OO

11 Vili . AI'.IKI
|

l'.EM . PONEHE . AI.1VDVE . o\ II) . SEHEUE
|

ET . VI . l'Ai IOI', . (\ 1

if Vl.C . UH. IO . SOK
|

11. . OUYENEIUl . I.ITATAHVM . M . SCIAI
j

\l.l\So\l . OV1S

M \(. ISTI! Al VS . \()l.( V
|

YYI IU\ S . \. K. MI'. D.MMUVS . AW1S . \ I I \ IO . IIOI'.O 11.

VEiii'.i:. Militimi, fintila Antica. Lib. VII. e.
'..J

Per vi fu clii Ita creduto

non essere pienamente vero il medesimo ritrovamento o i ilei irsi a luti altro

i he ;il tempio suddetto di Mercurio.
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di posizione dichiarata da Solino nel dire che Caco abitava il

luosjo a cui era slato dato il nome Saline ed ove vicino stava la

porta Trigemina (16).

TEMPIO DI ERCOLE VINCITORE. Come monumento del-

la vittoria riportata da Ercole su Caco erasi edificato l'enunciato

tempio, che da Macrobio si dice essere stato collocato in vicinanza

dell'indicata porta Trigemina, e da Diodoro, sull'autorit di Var-

rone, presso il fiume (17). Percui si viene a stabilire il medesimo

tempio ai piedi della rupe dell Aventino, in cui si era scavato

l'antro di Caco, ed ove da vicino stava la porta Trigemina e vi

scorreva il Tevere. E siccome in seguito dell'indicata chiara spie-

gazione di Macrobio devonsi considerare esservi stati due tempj

distinti consacrati ad Ercole Vincitore, cio l'uno nel foro Boario

e l'altro vicino alla porta Trigemina; cos tutte le indicazioni che

non accennano il foro Boario, che abbiamo dimostrato essere com-

preso nella regione ottava, ma bens il circo Massimo, devonsi ap-

propriare al tempio ora considerato; poich il luogo, occupalo dal

medesimo tempio, si trovava precisamente corrispondere nella re-

gione denominata Circo massimo ed in vicinanza dello stesso circo.

Quindi ne viene di conseguenza che a tale tempio debbasi attribuire

(16) La descrizione dell'antro di Caco esposta da Virgilio nel Lib. Vili

dal v. 190 al 266. La stessa posizione confermata da Ovidio
,

Fasti. Lib. I.

v. 1 8 e seg.J Tale corrispondenza del luogo abitato da Caco dichiarala

da Solino con queste parole: Qui Cacus abitava locum, cui Salinae nomai

est, ubi Trigemina nunc porta. [Lib. I. e. 8.) Servio, nella spiegazione dei

surriferiti versi di Virgilio, indica esservi stato nel luo^o stesso un sacello

consacrato al Fumo, considerato essere compagno del fumo che lo stesso

Caco figurava, di in tale sacello solevano le Vestali far sacrifizj: Igem un

lem linde etiam sacelum meruit, in quo ei per Virgines Vestae sacri

fcabant. [Servio, loc. eh.)

(17) Varr divinarum Ulivo quarto Vietorem Herculem putat dietimi, quod

otnni (jenus animalium vieevit. Romae autem Victoris Iferculis aedes dune sunt:

una ad povtain Trigeminali!, altera in foro Boario. Macrobio, Sul. Lib. III.

e. (>. k';~Z'7v.i-jy.'7(/.-j os /.c/I Tmuuoi tc-Jtm rS> blu r.'j.w. zv TtScOiv hpf c.o/.o-

*/ov. vi St jO'J'rJ \J'7i 'j-j-jr.irj zv.c \v. -z'c; 'v/.')~~n; ,5'jt.u~. Diodovo. I.di. I\ . e. 21.
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la notizia esposta da Plinio sull Ercole, che stava nel tempio di

Pompeo magno posto in vicinanza del circo Massimo, e cos da Vi-

truvio denominandolo semplicemente Ercole Pompejano; e simil-

mente la notizia sulla celebrazione che facevasi nel mese di agosto

per la consacrazione del tempio di Ercole Vincitore registrata nel

calendario Amitcrnino (18). L ara di Ercole, denominata Massima

per, quantunque corrispondesse da vicino al circo Massimo sotto

l'angolo occidentale del Palatino, pure doveva comprendersi tra i

monumenti cretti allo stesso Ercole che stavano nel foro Boario,

come in particolare dimostrato da Tacito nel descrivere il po-

merio stabilito da Romolo intorno al Palatino, e come si prese ad

indicare nelle descrizioni delle regioni ottava e decima.

PORTA TRIGEMINA. La enunciata porta poi, che vedesi

annoverata tra le opere di maggiore considerazione della regione

ora considerata nei surriferiti cataloghi, si viene a conoscere avere

corrisposto precisamente tra il lato occidentale dell Aventino ed il

Tevere, tanto con ci che si osservato coli autorit di Solino sul

luogo abitato da Caco, quanto con le notizie esposte da Frontino

sul condotto dell'acqua Appia che lo dice giungere sino al luogo

denominato le Saline, ove stava la porta Trigemina, e determina

la corrispondenza di (mesta porta nella parte inferiore del clivo

Public io 19). Dalle quali notizie si viene a stabilire la posizione di

tale porta alcun poco al di l dallarco ora denominalo della Salara

(18) Ilcrculem ctiam, qui est apud Circum Maximum in aede Pompei i

Magni. Plinio, Xat. Hist. Lib. XXXIV. e. 9.J L'ti est ad Circum Maximum

(ereris it Ilerculis Pompeiani. (

Vitruvio. Lib. IH. e. 3. ni m:\i.i . invic.to .

\i> . cute \>i . mwim. (Allindano Amiternino, in uyosto.

(19) Ductus eius habet loncjitudincm a capite usque ad Sultnas, qui locus

est a<l pnrtam Triycminam passuum XI. CXC Incipit distribu

Appia imo Publicii diro ad portati) Triycminam. \

Frontino, De Aipiaeiluct.

e. .'j e 22.) Iti alcune iscrizioni .si trova fatta memoria della stessa porla pri

mierainente su di un librario: ah . i:\hia . I'ohia . imi,imiw. Muratori, In

script. (MXL\ 111. 3. i\ . mi. v. Miri . ad . l'olii, nuc;. l'assai, Lucerti.

Tom. III. 7, e Morelli, I), Stil. Lap. Tom. I. Vay. 'ri-i.
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vecchia. Ed importante l'osservare che il luogo slesso conserva

tuttora, nella denominazione Salara, una memoria di quello detto

Saline dagli antichi corrispondente vicino alla porta Trigemina.

ARCO DI LENTULO. In vicinanza del medesimo luogo, posto

Ira l'Aventino ed il Tevere, si attesta da Poggio Bracciolini, dal

Mazocchi e dal Fulvio, aver esistito sino al loro tempo un arco co-

strutto con pietra tiburtina, che, dalla iscrizione che leggevasi sulla

sua fronte, si conobbe essere stato edificato per decreto del senato

da Publio Lentulo Scipione e da Tito Quinzio Crispino. E da altre

iscrizioni, rinvenute nel luogo stesso, si conosce che eranvi alcune

opere erette in onore di Germanico e Druso (20).

TEMPIO DELLA MADRE MATUTA DENOMINATO VOL-

GARMENTE DI VESTA. Passando poi a considerare quella parte

della regione, che corrispondeva tra le Saline anzidette e la porta

Carmentale, deve riconoscersi in quell'importante reliquia di tem-

pio rotondo perittcro, che esiste nelle adiacenze del luogo denomi-

nato Bocca della Verit in vicinanza del Terere, e che venne ridotto

a sacello sacro a s. Maria del Sole, il tempio della Madre Matula,

che precisamente vedesi accennalo da Livio essere stato collocato

nella indicata localit e che fu distrutto in un incendio accaduto

(20) Poggio Bracciolini, De Variti. Fortunac. Lib. 1; Mazocchi, Epigr.

Aid. irbis. Pag. V; Falcio, Antiq. Urbis. Pag. LX. La iscrizione venne

pubblicata dal Grutero alla Pag. CLXXXVII. N. 4, nel seguente modo:

V. LENTYLVS . CN. F. SCIPIO (OS

i. QVINCTIVS . CR1SP1NYS . VALERIAN'YS

E\ . S. (..

FAC1VNDV5I CVRAVERE . IIDEMy.

COMI'ROIiAA ERE

Le altre iscrizioni si dicono dal Lea. nella sua Miscellanea filologica, rinve-

nute nell'anno 1665 alle Salare egualmente composte, e culla sola diversit

elie in vece del nome Germanico, che leggesi nella seguente, era vi quelln

di Druso: im.eijs . viuiam . n\i\mi: . ir
|

iiuoima . iiiiwm
)

i;i:rm\\i<:< < u

SARI
|

II. AYUVSTI . \.
|

VVCVKI . FLAMINI . WUVSTAI.I
|

COS. Il 1 I. \ M . IVI'. IH

uvm
|

\ii;i .concaio. Nell'altra iscrizione adunque la sola diversit nel

ninne muso in sostituzione di cer.mvmco.
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nell'anno 539 togli altri edilzj ivi esistenti, e poi riedificato nel

successivo anno 540 dai triumviri espressamente eletti per decreto

del senato (21). Tra le tante opinioni, che si sono esposte per de-

terminare la pertinenza del culto, a cui era consacrato il medesimo

insigne monumento, si giudica essere pi probabile la suddetta;

perch contestata da documenti pi precisi. Ed evidentemente

per somiglianza del nome, appropriato allo stesso tempio, dovevasi

attribuire la indicazione del tempio della Madre degli Dei, che si

vede registrata nei cataloghi surriferiti; giacch non si hanno noti-

zie che mai abbia esistito nella regione, ora considerata, alcun tem-

pio distinto con il suddetto titolo ad eccezione di una piccola edicola

sacra alla Madre Magna che stava presso l'euripo del circo Massimo

secondo Tertulliano 22 . Parimenti non conoscendosi alcuna auto-

revole notizia sulla esistenza del tempio di Dite Padre, che vedesi

registrato nel catalogo della Notizia, pu credersi che eziandio que-

sta indicazione sia stata una sostituzione volgare del nome proprio

del medesimo tempio della Madre Matuta. Nella classe II dell opera

sugli Edilizj antichi, in corrispondenza delle Tavole LXIV e LXV,

dimostrata la intera architettura dello stesso monumento.

TEMPIO DELLA FORTUNA VIRILE. AI tempio jonico di

Torma pscudoperittera. che venne ridotto a servire di chiesa de-

dicati) a s. Maria soprannomata Egiziaca, si trova conveniente di

("21) Itomele foedunt mecndutm per iluns noeta ac diem unum tenui t: nolo

impiota omnia inter Salinas ne portam Carmentalem, cititi Aequimaelio Jm/a-

rioqnc eieo. In teniplis Fortunae ne Matrix Matutae et Spei e.rtea portimi Iute

rat/titus ii/ins
une rei profunaepie midlu ahsumpsit. Lieto. Lih. XXIV. e. \~.

Li triumviri In m: uni sacris compii remila domsepte persiepuimlts ; alti et n f
-

cientlis acelthus Fortunue et Muleta Mututne intra portoni ( armentaem seti

il Spei i. eteii porliini: t/uae priore unno incrinilo eonsiimptui fui ioni. Lino.

Lih. VAI. e. 7.

11 i Siili ci liei il.i della Madre Milana se ne lui nini noli zie da I citili La in >

Di Sjieetac. e. S. L per il tempio ih Mattila si hanno altre noli/ir ila Livio

Lih. V. e. 1! e 1\ . da Ovidio /',/,. Lih. VI ,-. 7I e da Plutarco in

innollo. r. .') r Olii slioni Htiimiiii. e. Ili.
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appropriare la corrispondenza di quello consacrato alla Fortuna,

che si dimostra da Livio esser stato collocalo, unitamente all'anzi-

detto della Madre Matuta, nello spazio compreso tra le Saline e la

porta Trigemina, e che, quando il foro Boario non era stato ancora

limitato nell'area compresa nella regione ottava, si trovava avere

corrisposto da vicino al foro stesso (23). Ed a contestare la perti-

nenza del soprannome Virile, appropriato alla Fortuna venerala in

tale tempio, si hanno documenti tanto nelle memorie esposte da

Dionisio, che dimostra il tempio in tal modo denominalo precisa-

mente posto presso il Tevere in vicinanza del foro Boario, quanto

in quelle di Ovidio e del calendario Prcnestino che dichiarano il

medesimo tempio esser differente da quello consacralo alla Fortuna

Forte che stava nell'altra parte del Tevere fuori della citt (24).

Evidentemente col titolo Fortunum, registrato nel catalogo della

Notizia, si volle indicare lo stesso tempio della Fortuna. E questo

monumento poi dimostrato nella sua intera architettura nelle

Tav. XLI e XLII della classe II dellopera sugli Edifizj antichi.

TEMPIO DELLA GIOVENT. Per essersi rinvenute due

iscrizioni avanti ali anzidetto monumento della Fortuna Virile, ora

(23) Alle notizie di Livio, esposte nella nota 21, si reputa necessario di

aggiungere pure la seguente: de manubiis duos fornices in foro Boario cinti'

Fortunae aedem et Matris Matutae, unum in Maximo circo
fecit.

Livio.

Lib. XXXIII. e. 27.J Perch serve questa notizia a contestare sempre pi la

corrispondenza nel luogo medesimo ilei suddetti due tempj, come in fatti si

trovano sussistere i monumenti che si sono dimostrati avervi appartenuto.

(24) Dionisio. Lib. IV. e. 27; Gridio, Fasti. Lib. IV. v. 145. freqventeh

mvueres svpplican't fortvnae . viRii.] . uvMiuoRES (Calendario

Prcnestino, in aprile.) E per dimostrare la diversit, che vi passava tra il

detto tempio della Fortuna Virile e quello della Fortuna Forte, basta l'os-

servare che quest'ultimo tempio registrato in tutti i calendari in giugno,

ed in particolare ncirAmiternino con questa importante indicazione: forti .

nuNSTiRF.R . \n . mimar, cimi, et . sex. Al medesimo tempio della Fortuna

^ in lo vuoisi appropriare la iscrizione riferita dal Grutero alla Pag. DCXL.

N. 2. in cui si legge: i. iirnns . !.. un. Hermes
|

neoociatoh . vf.h\iu\s . n .

i rr.r. \bi\s I svr. . uni . loimwr . \i> . imam . \r.rns.
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chiesa di s. Maria Egiazica, in cui vcdesi l'atta menzione di Gajo e

Lucio nipoti di Augusto colla speciale indicazione di essere prin-

cipi della Giovent, ci porta a credere che, in vece di stabilire la

corrispondenza in tale luogo della basilica edificata dal medesimo

Augusto in nome degli stessi suoi figli adottivi, che stava nel foro

Romano, fosse stato collocato in quelle adiacenze quel tempio con-

sacrato alla Giovent che si dice da Livio dedicato da G. Licinio

Lucullo precisamente vicino al circo Massimo (25); giacch l'indi-

cata qualifica di principi della Giovent, attribuita ai suddetti prin-

cipi, quantunque non abbia alcuna precisa relazione con la suddetta

dea, pure ci porta a riconoscervi una qualche corrispondenza di

attribuzione della stessa divinit con il medesimo tempio della Gio-

vent, e ci pu stabilirsi a preferenza di qualunque altro monu-

mento che si possa credere avere esistilo nel medesimo luogo.

TEMPJ DI VENERE E DI SUMMANO. Dovevano esistere

pure nella stessa parte della regione, ora considerata, gli enunciati

tempj; perch del primo si conosce da Livio tanto essere stato col-

locato in vicinanza del circo Massimo, quanto avervi tra di esso ed il

foro Boario corrisposto una via di comunicazione, ed anche perch

(,

2 5
)
Itcm Inventati* aedim in circo Maximo C. Licinius Lucullus duum-

vir dedicavit. Livio. Lib. XXXVI. e. 36.,' Le iscrizioni poi, che si dicono

rinvenute avanti alla chiesa di s. Maria Egiziaca, sono esposte dal Grufer

coll'autorit dello Smezio. alla Pag. CCXXXIV. N. i. nel seguente modo:

C. CYESARI . AVGVSTI . F. I. < USWU . AVOVSTI . I.

PONTIFICI . C.OS \\<;\ RI . (OS

DESIGNATO DESIGNATO

i'iiim in . i\ \ i m\ 1 1". i'ium i'i . i\ \ i:vr\ T1S.

E sull'appoggio del medesimo ritrovamento che si volle portino riconoscere

nell'anzidetto piccolo tempio, costrutto in guisa di pseudoperittero. con una

piccola cella, quella basilica che Augusto in ampio suolo a\e\a edificato a

nome degli anzidetti suoi figli adottivi, la (piale stava decisamente collocata

nel l'oro [{ornano, come fu dimostrato nella descrizione della regione ottava.

Ne poi si hanno positivi documenti per stabilire che liei luogo medesimo

stasse il portico distinto con lo stesso nome: ma soltanto pu appropriarsi

tale notizia a onesta hasilica che eia disposta a guisa di portico.
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nell'antico calendario Capranicense si registra in agosto alcuna fe-

stivit solita a farsi nel medesimo tempio collocato verso il circo

Massimo (26). Parimenti negli antichi calendarj vedesi annoverata

in giugno una festivit che si faceva al tempio di Summano in vi-

cinanza del circo Massimo, come pure si trova indicato nei versi di

Ovidio; e da Plinio si dimostra lo stesso tempio collocato vicino al

suddetto della Giovent (27). Ma poi dalle stesse notizie non pu

determinarsi con precisione il luogo occupato dai medesimi due

edifizj,
n vi sono reliquie che si possano ad essi appropriare.

TEMPIO DI PORTUNO. Con maggiore sicurezza si pu de-

terminare la posizione dell enunciato edilzio, che si conosce princi-

palmente da Varrone essere stato dedicato a Portuno per la tutela

del pi vetusto porto Tiberino, che era differente dai Navali s su-

periori che inferiori; e che per sicurezza doveva corrispondere in

quella parte del Tevere che si trovava compresa entro le vetuste

mura della citt tra la porta Trigemina e la Flumentana; poich

nei calendari antichi, registrandosi la festivit denominata Porlu-

nalia che facevasi in agosto, si dice posto in vicinanza del ponte

Emilio. E questa indicazione di ponte soltanto a quello, che ora

volgarmente dicesi Rotto o Senatorio, pu riconoscersene la cor-

rispondenza, come sar in fine di questa descrizione dimostrato, e

(26) Eo anno Q. Fabius Gurges ex quo multaticio aere Veneri*

aedem, quae prope. Crcum est, facicndam curuvit. [Livio. Lib. X. e. 31../

M. Livius et C. Claudius ccnsorcs vium e foro Boario ad Veneris et

circa foros publicos locaverunt. Idem. Lib. XXIX. e. 31.) veneri . \n .

circvm . maxim vm. Calendario Capranicense, in agosto.)

(27) svmmano . Ai) . ciac. max.
( Calendarj Amiternino, Esquilino e Ve-

nusinn, in giugno.) Ovidio (Fasti. Lib. VI. v. 72o.
!

La notizia di Plinio, clic

dimostra la vicinanza del tempio di Summano a quello della Giovent, la

seguente: Fadem de causa supplicia annua canes pendant inter aedem /uren

tatis et Summuni , vivi ni finca sambucca arbore fin. (Plinio, i\<//. 'list

Lib. XXIX. e. l. Neil' iscrizione, riferita dal .Marini al N. Xl.lll. Ira

(incile dei Fratelli Arsali . si trova l'atta menzione di tale divinila. K cosi

in .dira riferita dall'Orelli al N. 1216.
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come dichiarato dalla notizia esposta nel calendario Amiternino

che determina il ponte Emilio in vicinanza del teatro di Marcello.

La stessa corrispondenza di luogo vedesi contestata da Ovidio nel

fare menzione di Portuno unitamente alla Madre Matuta, il cui

tempio si riconosciuto in quello rotondo che esiste precisamente

vicino allo stesso ponte (28). Non vi sono per nel luogo medesimo

alcune ragguardevoli reliquie che si possano appropriare ad un tale

(28) Portunalia dieta a Portuno quoi co die aedes in portu Tiberino

fiuta et feria institutae. (Varrone, De Ling. Lat. Lib. VI. e. 19. leu. por-

iv no . l'OivrvN . ad . pontem . AEMiLiv.M. (Calendario Amiternino, in agosto.,

Nel calendario Capranicense . registrando la stessa festivit, si aggiunge la

vicinanza del teatro di Marcello, il quale precisamente dal suddetto ponte

Motto si trova avere corrisposto da vicino: portyno . ad . pontem . ae.mii/iano .

ad . theatrvm . arcelli. E questa notizia serve a contestare con maggiore

certezza la corrispondenza del ponte, denominato Emiliano, in quello che

ora dicesi ponte Rotto o Senatorio. La notizia di Ovidio contenuta nei

seguenti versi :

Leucothee Graiis, Matuta vocabere nostris:

In portus nato ius erit omnc tuo.

Qucm nos Portunum, sua lingua Palaemona dicet.

Ite precor, nostris aeepius uterque locis.

[Ovidio, Fasti. Uh. VI. v. 555.

Si conosce poi in particolare da Livio che il porto suddetto, con il vicino

ponte, venne impreso a stabilire nell'anno 573 ili Roma per cura dei censori

M. Emilio Lepido e M. Fulvio Nobiliore: e poi dopo alcuni anni furono so-

\rapposti gli archi alle medesime pile dai censori P.Scipione Africano e

l>. Mummio: portum et pias ponti$ in Tiberini, quibus p-'les fornices post

ah (plot annos P. Scipio Afrieanus et L. Mummius censores loearerunt impo-

nendo*. Livio. Lib. XL. e. 51. Peroni il nome Emiliano, che ebbe un tale

ponte, si deve credere derivato dal primo dei suddetti censori, come e di-

chiarato da Giovenale Satira \ 1. v. 32.; Per si trova anche essersi de-

nominato Lepido dal nome dell altro censore, la (piale denominazione si

converti successi. amente in Lapideo, e si confuse con il E'ibricio. comedi

seguito si dimostra. Pertanto ci limiteremo ad indie. ire che soltanto al mede-

simo porto pu appropriare la notizia esposta da Procopio sulla na\e di Enea

che religiosamente eoiiser\a\asi dai romani: poich tale luogo corrispondeva

precisamente nel mezzo della citta: /^jtj/ov yo r.ou,'7ua--joi i-j^ic tc -oiu,

Pmeiipio, (imeni fintini, Lib. IV. e 22.
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edilzio. Quella fabbrica, che vedesi composta con molti frammenti

di opere antiche, e che si crede aver appartenuto a Cola di Rienzo,

cio Nicola di Lorenzo, ben cognito senatore di Roma nel decimo-

quarto secolo, pu credersi avere occupato il luogo, in cui doveva

esistere il medesimo tempio di Portuno; perch corrisponde pure

da vicino al suddetto ponte.

VELABRO iMAGGIORE. La parte della regione, ora consi-

derata, che corrispondeva dal meridio al settentrione tra le Saline

e la estremit inferiore del circo, ove stavano le carceri e la porta

Carmentale, e da oriente in occidente tra il foro Boario ed il Te-

vere, costituiva precisamente il Velabro, propriamente detto, che

vedesi annoverato nei cataloghi di questa regione; cio il Velabro

maggiore che doveva naturalmente corrispondere pi da vicino al

Tevere, mentre il Velabro minore stava pi internato nella valle

esistente tra i colli Palatino e Capitolino; e si comprendeva nella

regione ottava, come si dimostrato coli autorit di Varrone in

particolare nella descrizione della medesima regione. Infatti dallo

stesso Varrone, la indicata parte principale del Velabro, vedesi

descritta in successione di quanto era attributo al colle Aventino;

percui propriamente essa stendevasi nella valle Murzia, occupata

dal circo Massimo, tra il medesimo colle Aventino ed il Palatino; e

la parte, che costituiva il Velabro minore, aveva principio dal luogo

detto Lautolc corrispondente vicino al foro Romano, e si sten-

deva tra il colle Capitolino ed il Palatino (29). Questa distinzione

(29) Ef)0 maxumc puto, quoti ab advectu; nani olim paludibus mons (Aven-

tinus) crat ab reliquis disclusus, itaque co ex urbe advehebantur ratibus: quo-

ius vestigia, quod ea, qua tutn vchebantur, etiam nunc dicitur Velabrum, et

unde escendebant, ad infumam Novam viam Incus sacelum Velabrum

Lautolae a lavando, quod ibi ad anum Gcminum aquac caldac fuerunt. Ab

liis palus fuit in minore Velabro, a (pio, (pani ibi vchebantur lintribus, \ ela-

brum, ut illud maius de quo sapr dictum est. Varrone, De Lini/. Lat. Lib. \ .

e. 53 e 15G. Alla stessa parte pi bassa della regione, corrispondente \erso il

tinnir, possono soltanto con pi convenienza appropriarsi le seguenti notizie

di l.i\io. relative ad alcune inondazioni accadute neilli anni di Boma ;)'>!
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necessaria a prendersi in considerazione per non intralciare le

varie notizie che si hanno sulle stesse due diverse parti del Yelabro.

E prendendo ad esame quanto appartiene ali epoca ed alla regione

ora considerata, oltre ai monumenti gi descritti, d'uopo far

menzione di quell Ercole Olivano che vedesi registralo nei surri-

feriti cataloghi unitamente allApoIlo Celispice; perch la denomi-

nazione data ad alcuna effigie, che costituiva tale monumento, non

pu riconoscersi derivata altro che dal luogo, in cui essa esisteva,

che era comunemente occupato dai venditori di olive, come si de-

duce da una notizia esposta da Plauto sul Velahro (30 . Dell'Apollo

Celispice poi non si hanno alcune autorevoli notizie; e quando

non si voglia credere avere ricevuto un tal nome dal modo con cui

stava tal effigie situata in vista del monte Celio, ci che porterebbe

crederla eretta nella parte del circo corrispondente verso lo stesso

e 560: Aquac higenles co anno fuerunt, et Tiberis loca plana Urbis inunda-

vit. Circa portam Flwnentanam etiarn collapsa quaedam ruinis sunt

Tibcris infestiore quam priore impctu Hiatus Urbi, duo pontcs, aedifida multa,

maxime circa portam Flumcntanam evertt. (Livio. Lib. XXXV. e. 9 e 21./

Perche la stessa parte della regione corrispondeva precisamente tra i due

ponti che esistevano in tale epoca ed in vicinanza della porta Fliimentana

clie stava all'estremit delle mura di Servio verso il Tevere. Quindi d'uopo

osservare che tale parte della citt non fu mai cinta di mura, come chia-

ramente accennato da Dionisio nel descrivere la guerra di Porsena Lib. V.

r. 23. E come anche si contesta dal facile modo anzidetto con cui essa ve-

niva inondata dal Tevere.

30 Omncs comparto rem agunt, quasi in Yelabro Oleari.

Plauto, in Capt. Att. III. Se. I. v. 485.

E per contestare il commercio di vario genere che facevasi nel Velahro. si

osserva che l'antico scoliaste di Orazio alla spiegazione delle parole, cum Ye-

labro ninne macellum, riferiva. Yclabrum Incus liomac, ubi prostabant omnia,

(piar ad rictus ratiomm et delirili* pertinebat. Scoi. ( ruq., in Orazio, Salir.

Lib. 11. .'5. v. '20. l'I per maggiormente appropriare la indicata denomina-

zione, attribuita alla anzidetta elligie di Ercole, da credere che fosse pure

coronato di olivastro in memoria delle vittorie riportate nei giunchi olimpici.

curne da Plinio rilento: Ohpnpiar oleaster, e.r quo primus Hercules coro

niitus est. IS'at. Hist. Lib. XVI. e. 85.
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colle, si potr stabilire essere stata pure collocata nella parte della

regione, ora considerata, ed essere in tal modo denominala dal-

l'azione data alla sua testa rivolta verso il cielo; perch questa se-

conda spiegazione sembra essere pi probabile dell anzidetta.

VICI E VIE DELLA REGIONE. 1 diecinove o ventuno vici

con le respeltivc edicole, isole, case, granari, bagni ed altre fabbri-

che di privato e pubblico uso, che sono assegnate a questa regione,

dovevano corrispondere in maggiore numero nella parte della re-

gione ultimamente considerata che costituiva il Velabro propria-

mente detto; giacch la parte media era per intero occupata dal

circo; e la parte, corrispondente verso la porta Capcna, non poteva

di molto dilatarsi per essere determinata dai limiti della regione

duodecima che giungevano sino vicino al medesimo circo. N poi

si pot assegnare a questa regione la valle posta tra il Palatino ed

il Celio, per giungere a comprendere 1 arco di Costantino, esistente

nella estremit orientale della medesima valle, ed annoverato nei

surriferiti cataloghi, evidentemente per errore dei copisti, tra
gli

oggetti appartenenti a questa stessa regione; perch tale spazio si

dimostrato essersi compreso nella precedente regione decima (31\

(31) Quando si volesse credere vera la notizia dell'arco di Costantino

inserita nei cataloghi di questa regione undecima, in vece di attribuirla o

all'arco esistente vicino ali antiteatro Flavio, che non poteva essere compreso

nei limiti assegnati alla stessa regione, o a quell'arco quadrifronte che esiste

nel l'oro Boario entro le pertinenze della regione ottava, si reputa pi pro-

ibitile il credere che la stessa notizia si riferisse ad uno degli archi che da

vano l'accesso al circo Massimo dalle due sue estremit, in seguito di alcun

ragguardevole ristabilimento t'aito da Costantino nell'occasione che egli mi-

rabilmente adorn lo stesso circo, come indicalo da Aurelio Vittore: A quo

rliam post Circus Maximus cxrultus mirifice. [De Cuesdribus. e. 40. i K tale

opera dovette evidentemente l'arsi allorch si volle far entrare il grande ohe

listo nello slesso circo da Costanzio. secondo il divisameuto di Costantino.

ionie e riferito da Annidano Marcellino: ma ci. non putendosi con testare

con positivi documenti, deve stabilirsi essere siala la suddetta notizia Ira

Milita per errore nei medesimi cataloghi: giacche effettivamente di un solo

arco di trionfo eretto a Costantino --i trova l'alta memoria presso idi antichi
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Fra le vie, che traversavano la regione, ora descritta, merita con-

siderazione quella, che, in continuazione della Trionfale, venendo

dal Campo marzio, entrava nel circo, e continuava sino alla porla

Capena quasi in linea retta; perch per essa si solevano portare

le pompe trionfali entrando in citt tanto dalla parte del Campo
marzio quanto dalla via Appia. E siccome tutto il circo si trovava

compreso entro i limiti prescritti alla citt dalla cinta di Servio;

cos n per 1 una ne per laltra parte di accesso ai trionfatori non

potevano mai figurare come porte di trionfo gli archi che stavano

nelle due estremit dello stesso circo, come fu dimostrato in fine

della descrizione della regione nona. Figurava per come porta

trionfale l'arco situato nel mezzo delle carceri per le pompe cir-

censi che vi entravano traversando sempre il Velabro, com' conte-

stalo da molte autorit 32 . La stessa parte inferiore della regione

veniva traversata da quella via, che in continuazione del vico Tusco,

compreso nella regione ottava, giungeva sino al clivo l'ublicio che

saliva da vicino alla porta Trigemina sull'Aventino, come eziandio

contestato con diverse autorevoli memorie. Si conosce da alcune

iscrizioni che esisteva pure il vico Publicio; e siccome nella regione

decimaterza, che corrispondeva sull'Aventino, si conoscono tutti i

nomi dei dieciscttc vici, che in essa esistevano; cos il detto vico

>i deve credere aver preceduto il clivo, e non succeduto, ed avere

:J"2) Qua Vclabra solent in Circuiti ducere pumpas
\tl practer salices cassaque canna fait.

,
Oddio, Fusti. Lib. VI. e. 405v

!),i Ciccioni.' .si hanno notizie sulle stesse pompe .in Vene. Art. I. e. 59,

.1(7. ///. e. 'i e Art. \ . e. l'i ,
da S\ ctonio (in Cesare, e. '\~ e 39 e da Dio-

nisio Lib. SII. e. 7'2. dome [iure dal medesimo Ovidio, nel descrivere i

giuochi circensi Amar. Lib. III. Lieo. ~2. K quindi con qualche maggiore

particolarit si trinano riferite notizie da Dionisio nel dire che le pompe
circensi avevano principio dal Campidoglio, e passando per il foro [tornano.

si conducevano al circo Lib. \ II. e. 7"-J. La via adunque, che seguitasi in

l.di pompe, dopo di avere oltrepassalo il vico losco, doveva essere di rag-

guardevole ampiezza e nobilmente decorala.
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corrisposto nella parte inferiore della regione ora considerata (33 .

Ma tanto delle indicate vie principali, quanto dei suddetti diversi

vici, non si hanno documenti per determinare con quali nomi pro-

prii
fossero essi distinti. Quindi ci limiteremo ad osservare che.

quantunque il circo fosse collegato nei due lati con le adiacenze

dei due colli Palatino ed Aventino, pure dovevano esservi due vie

che mettevano nelle opposte parti della regione senza dover tra-

passare entro il circo; ed anzi quella via praticata verso il Pala-

tino doveva servire a determinare il limite tra la regione decima

e la undecima ora considerata. Inoltre, in seguito di quanto fu
gi

accennato sulla principale occupazione del circo Massimo nellarea

assegnala a questa regione, di necessit stabilire che le indicate

fabbriche di uso privato fossero in pi gran numero collocate nella

parte inferiore della regione, corrispondente lungo il fiume, e com-

presa in quel luogo che denominavasi Velabro maggiore. N inline,

pu credersi probabile il volgare nome Bel lido appropriato alla

spiaggia del Tevere compresa in questa regione; perch tale nome

era proprio dell indicata parte del colle Palatino.

(33) Una pi distinta indicazione della via. clic si percorreva a traverso

della parte inferiore della regione, ora considerata, andando dal l'oro Romano

all'Aventino, esposta da Livio con questa notizia: A porta (Carmvntahj Ju

(/aria vico in forum venere: in foro pompa constituit, et, per manus reste dota,

virgines sonum vocis jmlsu pedum modulantes inecsserunt: inde cico Tusco 1<

labroque, per Boarium forum, in clivum Publicium atipie aedem Junonis He

(/inav pcrrectum. [Livio. Lib. XX VII. e. 37.; Altre notizie si hanno sul mede

siino clivo Publicio dallo stesso Livio Lib. XXVI. e. 10 e Lib. XXX. e. 2(>.

Cos da Yarrone Lina. Lat. Uh. V. e. 1 -*iS. V, da Festo piti
chiaramente si

dimostra come si t'osse ridotto il medesimo clivo in modo di dare accesso culi

i carri dal Velabro all'Aventino : Publicius clivus appellatili', tpiein duo fratria

L. M. Publio Malleoli Aediles (Air. pecuaris condemnatis ex pecunia , (piani

coeperant, munierunt, ut in Aventinuin vcliiculi, Vii venire possi! . Festo, in

Publicius clivus.) Da Griller si hanno iscrizioni che sono relative per udii

al clivo ina al vici Puhlicio. La prima di esse e esposta alla Pag. DCXXW I.

N. 7, ed olire la notizia di un whomatakio . \ . v n . puh.. K la seconda di

un r.vuNEViui . \ . vie. evi;., ed esposta alla l'au. DCXL111. N. '2.
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PISCINA PUBBLICA.

BASE CAPITOLINA

REG. XII. VICO VENERIS ALMAE. P1SCINAE PVBLICAE.

DIANAE. CEIOS. TRIARI. S1GNI SALIENTIS. LACI TECTI.

FORTVNAE MAMMOSAE. COLAFITI PASTORIS. PORTAE RVDVSCV-

LANAE. PORTA NAEVIA. VICTORIS.

CURIOSUM URBIS

Regio Duodecima. Piscina Publica

l'Ontinct AREAM RADICARIAM, VIAM NOVAM, FORTCNAM MAMMOSAM,

ISIDEM ATHENODORIAM , AEDEM BONAE DEAE SUBSAXANEAE, CLIVUM

DELPHINI, TIIERMAS ANTOMMANAS, VII. DOMOS PARTHORUM, CAMPUM

LANATARIUM, DOMUM CILOMS, COHORTES UH VIGILUM, DOMUM COR-

MFICIES, PRIVATA ADRIANI. VICI XVII, AEDES XVII, VICOMAGI-

STRI XLVIII, CURATORES II, 1NSULAE IICCCCLXXXVII , DOMOS CXIII,

IIORREA XXVII, BALNEA LXIII, LACOS LXXX. PISTRINA XXV. CON-

T1NET PEDES XII.

NOTITI A

Regio Duodecima. Piscina Publica

continct aream radicariam, viam novam, fortcnam mammosam,

ISIDEM ATHENODORIAM, AEDEM BONAE DEVE SUBSAXANEAE, CLIVUM

DELFINI, TIIERMAS ANTOMMANAS, SEPTEM DOMOS PARTHORUM, CAM-

PUM LANATARIUM, DOMUM CILOMS, COHORTEM QUARTAM VIGILUM,

DOMUM CORNIFICIES, PRIVATA ADRIANI. VICI XVII, AEDICULAE

XVII, VICOMAGISTUI XLVIII, CURATORES II, INSULAE IICCCCLXXXVII,

DOMOS CXIII. IIORREA XX, BALNEA LXIII. LACOS LXXXM1II. PISTRINA

\X. CONTINET PEDES XII.
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La regione duodecima era denominata Piscina Pubblica da

alcuni grandi bagni ch'erano slati fatti allo scoperto a guisa di lago

per comodo di coloro che volevano esercitarsi al nuoto prima dello

stabilimento delle terme pubbliche. Occupava essa in larghezza lo

spazio posto tra il Celio e l'Aventino, confinando ivi con la seconda

e la decimaterza regione , che, poste sui detti monti, ne avevano

gli stessi nomi. Per, onde stabilire un pi conveniente spazio di

quello che ad essa si attribuisce, il quale si trova occupato in gran

parte dalle sole terme Antoniniane, credesi che si stendesse pure

su quella parte dell'Aventino che resta disgiunta verso oriente dal

medesimo colle pi propriamente cognito con tal nome, e dove

ora stanno le chiese di s. Sabina e di s. Balbina; poich, essendo

appropriati alla stessa regione dall'iscrizione della base Capitolina

i vici delle porte Rudusculana e Nevia, che si riconoscono collocate

nella parte delle mura di Servio che cingeva tale colle, si viene

esso cos a comprendersi in questa regione. In lunghezza poi dal

circo Massimo doveva giungere poco oltre il lato meridionale delle

terme Antoniniane, ove cominciava per tale parte la regione prima.

TI suo perimetro nei surriferiti cataloghi vedesi determinato nella

estensione di dodici mille piedi, e nella indicata localit si trova

corrispondere in circa tale misura.

PISCINA PUBBLICA. Della Piscina Pubblica, che aveva dato

il nome alla regione e ad un vico registrato nella iscrizione della

base Capitolina, non rimanendovi gi pi alcun indizio al tempo

di Fcsto, come egli lo dimostra nella spiegazione di questo nome,

resta ora assai difficile a riconoscersi la sua vera posizione (1\

(1) Piscinac publicac hadicque nomai marni, ipsa non extat; ad quam vi

natatum, et exercitationis aioqui causa veniebat populus. [Festa, in Piscina*

publicac.) Cicerone, descrivendo una inondazione della via Appiii. la meli

zione della stessa Piscina pubblica: limitile il maxime Appia ad Muitis mira

proluves: crassipeds ambulali aliata, liarti, tabenate plurima; matpia vis

aipatc usque ad Piscnam publivam. Cicerone, Epist. a Quinto. Lih.lll.
l'ip.

7.

I luoghi accennati nella esposta notizia dovevano corrispondere interamente
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E soltanto pu credersi avere corrisposto in vicinanza del circo

Massimo in seguito di quanto pu dcdursi da una notizia esposta

da Annoiano Marcellino sul trasporto del grande obelisco che Co-

stanzo, seguendo il divisamento di Costantino, fece venire dal-

1 Egitto per il circo Massimo; poich si accenna averlo fatto en-

trare in Roma e passare per la Piscina pubblica, come in fine di

questa descrizione si dimostra nel determinare il luogo occupato

dal vico egualmente denominato.

TERME NTONINIANE. Immense ed ammirabili reliquie

sussistono delle terme ntoniniane, che. per la grande magnili-

cenza, con cui furono edificate dall' imperatore Antonino Caracalla,

occupavano molto spazio nel piano della regione posta tra l'Aven-

tino ed il Celio. Furono le stesse grandi terme anche accresciute

dai portici cretti per disposizione di Eliogabalo e di Alessandro

Severo, ed anche maggiormente adornate da questi principi, come

dimostrato in particolare da Sparziano, da Lampridio e da Sesto

Aurelio Vittore, e come si prende a dimostrare nella classe IX del-

1 opera sugli Edifizj antichi, ove tutto ledifizio delle stesse terme

esposto nella intera sua architettura '2). Pertanto ci limiteremo ad

indicare che si trovano le medesime terme composte da vastissime

sale ed atrii cinti da portici, ch'erano destinati alle diverse specie

di bagni ed agli escrcizj ginnastici; come pure si conoscono essere

nella regione prima, in cui st;iv;i il tempio di Marte, e trovarsi cosi Inori dei

limiti prescritti a questa regione: perch si dice aver terminato l'inondazione

alla Piscina pubblica. Per alla medesima Piscina vuoisi appropriare (pianto

indicato da Marziale sugli escrcizj di nuoto della giovent Lib. III.
tipi;/-

'i i.

fi- Le principali notizie sulle tenne ntoniniane sono esposto da Spai

/ano ni Anton. Caracolla, e. !' ni in Alessami. Severo, e. "21
,
da Lampridio

in i'Jmijnhali). e. 17 ed in Alessand. Severo, e. 25', da Sesto Aurelio \ ittore

De Cacsar. e. 21
,
da Eutropio Lib. Vili, eli ,

da Cassiodoro C/ironie

Vati. 208 e dal Catalogo viennese degl'imperatori romani pubblicato dal

l'Eccardo. Come pure da Oimpiodoro sulle notizie, esposte por dimostrare

la grandezza deidi edilizi di Itoma. si trovano indicate le tenne ntoniniane

per a\ere contenuto mille e seicento luoghi da bagnarsi.
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state circondate da una grandissima cinta formata pure da portici

e da esedre, di cui ne avanzano moltissime reliquie, che sono og-

getto di generale ammirazione, e che non si possono distintamente

considerare in una semplice indicazione topografica. La disposi-

zione tracciata nella pianta topografica stata ricavata in seguilo

degli scavi fatti negli anni scorsi dal conte Velo. Nella parte supe-

riore di queste terme, ove si conosce esservi state le conserve di

acqua, veniva a terminare l acquedotto espressamente fatto per

somministrare la necessaria quantit di acqua alle terme, come si

conosce dalle tracce che rimangono. E questo acquedotto, discen-

dendo dal monte, passava sopra l'arco detto di Druso, ove vicino si

sono ultimamente discoperti diversi resti degli archi che sorregge-

vano un tale acquedotto Antoniniano.

SETTE CASE DEI PARTI. Vicino al lato settentrionale

della cinta delle terme Antoninianc vedonsi alcune antiche mura,

credute avere appartenuto ad una conserva di acqua: ma per la

disposizione delle camere di varia forma, che sono indicate dalle;

stesse rovine superstiti, credo in vece che abbiano appartenuto a

quelle sette case dei Parti che sono registrate nei surriferiti ca-

taloghi concordemente dopo le terme Antoninianc, e che si di-

cono edificate dall imperatore Alessandro Severo; il quale ancora

molti ornamenti si crede che facesse eseguire lungo la stessa via.

per presentare opere da lui edificate a coloro che venivano dal-

l'Africa (3). Queste case, essendo state edificate nello stesso tempo,

formavano evidentemente un solo edilizio; e le sette distinzioni

erano relative forse solo ad altrettanti vestiboli che stavano nel

(3) Alla surriferita casa dei Parti pu appropriarsi soltanto la seguenti

notizia di Aurelio Vittore, che si collega con le opere di Alessandro Severi

che aveva edificalo nelle stesse adiacenze: in amicos inimicnsque partici- velli

incis Septimius Scvcrusi, quippv qui Latcrnnum, Cionrm, Anulinum, Bussimi

ceterosque alios ditaret, aedibus quoque memnrutu dignis quorum praevtpum

vuiemus Parthorum quor dicuntur oc Luterani. (Sesto Aurelio littore, I:/>i

tome. e. 20.
'
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prospetto dell edilzio, ai quali corrispondevano distinti atrii, come

oflronsi disegnati nella pianta di Roma antica.

AREA RADICARIA. Dell'area Radicaria, appropriata a que-

sta regione dai surriferiti cataloghi, ne rimane certo indizio in un

frammento della medesima antica pianta capitolina esistente nella

Tav. XI e da noi esposto al N. LVI, in cui leggesi area radicaria.

E siccome in tale lapide si trova pure unita l'indicazione del Mu-

tatone mvtatorivm, che si dimostrato essere stato situato nella

prima regione; cos avendo in comune queste due regioni il lato

posto verso la via Appia, ne viene di conseguenza che tale area

dovesse essere situata in circa alcun poco prima di giungere alle

terme Antoniniane: poich pi oltre dalle dette terme cessava per

tale parte di confinare la regione prima con questa. Nel mede-

simo frammento si trova pure indicata la via che serviva di limite

alle due regioni, la quale doveva essere quella denominata Nuova,

che di seguito si descrive.

TEMPII D ISIDE ATENODORIA, E DELLA FORTUNA
MAMMOSA. Nei surriferiti cataloghi, vedendosi citati con semplici

titoli la Fortuna Mammosa e 1 Iside Atcnodoria, si deve credere

che tali indicazioni si riferissero ad alcuni tempj consacrati alle

stesse divinit, od anche a semplici immagini di esse. Relativa-

mente alla Fortuna Mammosa si pu osservare solamente che nella

hase capitolina si trova annoverato un vico, distinto con il mede-

simo titolo, che conferma la sussistenza di un monumento sacro

alla stessa dea in questa regione, ma non ne determina la posi-

zione I . Sull'Iside Atenodoria da osservare che tra la chiesa di

l'i) Considerando l'appropriazione della Fortuna Mammosa ad alcuna

e (Ti ili e della ben nota Diana Efesina . che con molle mammelle si soleva rap-

presentare, si volle attribuire ali" indicalo monumento una slalua di Diana,

sotlo tali l'orme scolpita, clic fu rinvenuta nell'anno 1722 in vicinanza di

s. Balbina sulla parte dell'Aventino che doveva essere compresa in questa

resinile Fieoroni, Memorie. i\. FXXXII , presso Feo, Misceli.' Ma tanto

della corrispondenza della Fortuna Mammosa nella Diana Efesina, (pianiti
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s. Sisto e le descritto terme Antoninianc. essendosi rinvenute al-

cune iscrizioni, che sono relative alla stessa divinit (5), si venne a

stabilire esservi stato vicino alle stesse terme un tempio o sacello

d'Iside soprannomata Atcnodoria. E bench una tal denominazione

si possa solo supporre derivata da Atenodoro insigne statuario, di

cui fece menzione Plinio, per avere scolpito la statua di quella

dea, sempre per deve credersi che vi fosse un edifizio sacro che

la contenesse, e che non stasse allo scoperto, come venne supposto

dal Nardini. Il sapere poi da Sparziano, che Antonino Caracalla

fece edificare in Roma diversi tempj ad Iside, serve di maggioro

dell'indicato monumento nel luogo ove avvenne il detto ritrovamento, non si

pu nulla con certezza determinare. Ed solamente contestata la sussistenza

in questa regione dal vico distinto con lo stesso nome nella base Capitolina

(5) Le suindicate iscrizioni furono unitamente esposte dal Grutero alla

Pag. LXXXIII. N. 15, coll'autorit del Mazocchi e di L. Fauno clic ne atte

starono il ritrovamento fra la chiesa di s. Sisto e le terme Antoninianc verso

il circo Massimo, e sono riferite nel seguente modo: saecvlo . felici
j

piii

SI.VS . SACERDOS . ISIDI . SAEVTAR13
|
CONSECRATIO

|

POMIFICIS . VOT1S . ANN\ ANI

1)11 . ROMWAF.
|

Hill'. ARC.ANAoYE . VRTIS . PRAESIDIA . ANNVANT
| QVORVM . WT\ .

romano . imperio . REGNA . cessere. Non pu poi appropriarsi la medesima no

tizia a quel tempio detto d'Iside Mctcllina, che stava nella regione li del

monte Celio -

, perch il luogo ad esso appropriato distava dai limiti della re

gione ora considerata. Con qualche maggiore probabilit pu appropriarsi ai

suddetto monumento d'Iside l'iscrizione che fu rinvenuta ultimamente sulla

parte del monte Celio, che corrisponde verso la regione ora presa a consi-

derare, e che relativa ad un certo L. Ceio Privato per avere dedicato un

monumento ad Iside Regina per la salute degl'imperatori Settimio Severo e

M. Aurelio Antonino, nella (piale si fa menzione pure di un bagno votato

come sotto principe dei castri Peregrini e dedicato come principe: ismi

REGINAE
|

PRO . SALATE . ET . INC.OM MITA TE
|

IMPP E. CEIVS . E. II!. PRI\ \

rvs . Qvon . cvm . ev\mpll\ret\ r
|

p.alnevm . svn . princeps
|

voverat . prin

CEPS . CASTI!
|

PEREORLNORVM . X. S. I. M.
(
Mal f(UI(ja , U'l BullcttillO (1(1 IHl'St

di marzo delTanno 1 S *) dell' Istituto archeologico, li siccome registrali)

nella base Capitolina un vico Ceio. si potrebbe credere che un tale nome

derivasse da alcun antenato del medesimo L. Ceio. e che dalla regione, ora

considerata, comunicasse eoll'anzidetta del Celio che conlina\a: ma ipiesl.i

opinione non pu sostenersi con nessun autorevole documento.
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conferma per determinare esservene stato uno prossimo alle terme

da Ini ampiamente edificate.

TEMPIO DELLA BUONA DEA SOTTOSASSONA. Di se-

guito ai suddetti monumenti della Fortuna e d Iside vedesi regi-

strato nei medesimi cataloghi il tempio della Buona Dea Sottosas-

sona, aedes Bonac Dcac Subsaxanae. Dal soprannome, appropriato

a tale tempio, si deduce chiaramente che doveva essere collocato

sotto a qualche parte elevata del colle che presentava un luogo

derupato a guisa di sasso scoperto, e che soltanto con pi conve-

nienza, di quanto appartiene ali area occupata dalla regione ora

considerata, si pu credere avere corrisposto sotto alla parte del

colle ora occupata dalla chiesa di s. Balbina. Per la stessa posi-

zione inferiore del tempio deve considerarsi esser esso differente di

quello ricordato da Ovidio, che stava sul luogo denominato Sasso,

e che era rinomato per avere conservalo memoria degli auspici i

presi da Remo per la edificazione della citt, e denominato perci

Rcmuria secondo Paolo compendiatore di Feslo. A confermare la

stessa posizione del tempio, ora preso a considerare, importante

losservare che da Sparziano si dice avere Adriano trasportato il

tempio della Buona Dea 6 . E se tale traslocamcnto ebbe luogo

solo dall'alto al basso dell'anzidetta parte dell Aventino, si verrebbe"

a stabilire il luogo detto Remuria aver corrisposto nella medesima

parte del colle: ma su di ci non si hanno precise notizie, e d al-

tronde una tale definizione non pu servire di argomento a quanto

ora si prende a descrivere.

CLIVO DEL DELFINO. Succede nelle stesse indicazioni dei

regionari il clivo soprannominato del Delfino a motivo evidente-

mente di qualche elligie di un tale animale; e doveva servire a

dare la comunicazione Ira 1 anzidetta parie inferiore della regione,

ove >la\a il (empio della Buona Dea Sottosassona. e la indicala

<<) Ovidio Fasti. Lih. I . /' 1 |S r
sii/.

Paolo in Fi .-In. Unitili! mi,-, m/i i

nlnii linnav Dui! Ini nstul,t. S/ini ziaim, ni Aiinaun. e. III.
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parte superiore del colle ove sta ora la chiesa di s. Bai bina con

l'annesso monastero.

CASA PRIVATA DI ADRIANO. Se il traslocamene, latto

da Adriano dellanzidetto tempio della Buona Dea, ebbe luogo nel

modo accennato, si verrebbe a credere che avesse avuto motivo

dal collocamento della casa enunciata che privatamente possedeva

lo stesso principe nella regione ora considerata, come vedesi regi-

strata nei surriferiti cataloghi; e si dovrebbe credere essa collocata

precisamente su quella parte del colle Aventino su cui ora esiste la

chiesa di s. Balbina: ma a confermare tale opinione non si hanno

altre notizie, e soltanto di una tale casa se ne trova fatta men-

zione da Giulio Capitolino a riguardo di Marco Antonino (7). Per

d uopo osservare che in tale luogo esistono alcune reliquie di mura

che sembrano avere servito a sostenere un' area occupata da una

grande fabbbrica, della quale se ne vedono alcune indicazioni nella

pianta di Roma del Bufalini, a cui diede il nome di terme di Decio:

ma conoscendosi avere queste terme esistito nella regione decima-

terza, si pu con qualche probabilit stabilire che le stesse reliquie

abbiano appartenuto all'enunciata casa privala di Adriano che do-

veva essere di una ragguardevole ampiezza e magnificenza.

CASA DEI CORNIFICO. La enunciata casa, che pure trovasi

annoverata nei medesimi cataloghi dei regionari, doveva evidente-

mente essere collocata nelle adiacenze dell anzidetta di Adriano;

poich da Giulio Capitolino, che fece menzione della casa privata

di Adriano abitala da Marco Antonino, si trova pure indicato che

questo principe aveva per sorella minore Annia Comincia (8),
alla

i 7) Ubi autem compera se ab Adriano atloptatum, magis est detcrritus

(juam laetatus, ussusque in Adriani privatam domimi migrare, invitus de ma

terni* hortis reccssil. [Giulio Capitolino, in M. Antonino Pliilos. e. S.J Come

poi diversi principi doli' impero, quantunque avessero la sede sul Palatino,

abitassero case privale, dichiarato da varie memorie.

(8) Ilabuit it sororem nata minoretn Anniditi Cornificiam. (mliu (api

Ialina, ni M. Antonino l'Iiilos. r. 1 .

!



REGIONE XII. 523

quale in qualche modo apparteneva la detta casa. Ed in tale luogo

essa si trovava corrispondere di prospetto al tempio di Diana rie-

dificato da L. Cornilcio, che stava sull altra parte del colle com-

presa nella regione decimaterza che si seguito si descrive.

CASA DI CILONE. Negli stessi cataloghi dei regionari pure

annoverata la casa di Cilonc, la quale si pu credere avere potuto

soltanto esistere sulla indicata parte dcllAvcntino che era com-

presa in questa regione ; giacche non si sarebbe trov ato spazio sufli-

cente nella parte inferiore, che era quasi per intero occupata dalle

terme Antoniniane e dagli altri edifizj precedentemente descritti.

E siccome nel luogo occupato dalla chiesa di s. Saba rimangono

diverse reliquie di mura che fanno conoscere avere ivi esistito una

ragguardevole fabbrica antica; cos pu credersi avere nel luogo

stesso corrisposto la detta casa di Cilonc, che si dimostra da due

frammenti dell'antica pianta di Roma essere stata edificata con no-

bile struttura ed esser stati ad essa uniti degli orti. L'uno dei detti

frammenti esiste nella Tav. Vili ed da noi riferito al N. XXXVII;

in esso vedonsi tracciate mura di molta grossezza con l'indicazione

ilonis. L'altro compreso nella Tav. X e da noi esposto al

N. XXXVI, ed offre la indicazione houti celomae Fabia

con tracce di grandi fabbriche. Per i medesimi edilizj
si trova solo

esservi stalo spazio sufficiente nell indicato luogo (9).

CAMPO LANATARIO. Sotto questo titolo, registrato negli

slessi cataloghi, non si pu intendere altro che uno spazio disposto

a guisa di campo, in cui stanziavano i negozianti lanari, ed ove evi-

dentemente esistevano i maggiori depositi di lane. Si hanno bens

fl Del Cilonc. ;i cui dovevano appartenere i surriferiti edifizj. si hanno

notizie da Dione 'IJb. LXXXVII. e. \ , da Lampridrio in Comntado. r. *2t)

e da Sparziano nt Cnrucalla. r. '.\. Come pure in due iscrizioni riferite dal

Cinter alle Pag. CCCCM. N. 9 e CCCCVII. N. 1 e 2. Le (piali notizie tutte

concordano con il tempo dell impero di Alessandro Severo, in cui furono

per pi Ti gran parte edificati, o maggiormente nobilitati. :Ji edilizj esistenti

nella parte della regione ora considerala.
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diverse iscrizioni che sono relative a parziali negozianti di lane,

che abitavano diversi luoghi della citt; ma nessuna memoria pre-

cisa si trova sul detto campo (10). Per, avendo riguardo al rag-

guardevole spazio che esso doveva occupare, si pu pure soltanto

credere avere corrisposto nel mezzo dell'anzidetta parte del colle

Aventino, che era compresa in questa regione.

COORTE QUARTA DEI VIGILI. Alla quarta coorte dei

Vigili, la cui stazione attribuita nei medesimi cataloghi a questa

regione, conoscendosi essere pure stato aggiunto il servizio della

precedente regione undecima, in gran parte occupala dal circo

Massimo, si deve di conseguenza credere che avesse tale stazione

corrisposto sulla sommit settentrionale della medesima parte del

colle Aventino, che era compresa in questa regione; perch da

tale luogo potevasi pi opportunamente di qualunque altro sorve-

gliare le due anzidette regioni (11).

(10) Dal Fabretti si riportano alcune iscrizioni dei lanari, l'ima delle

quali di certo T. Clelio Narcisso, che abitava il vico di Cesare evidentemente

posto vicino al l'oro di Cesare, compreso nella regione Vili, ove fu rinvenuta

la iscrizione: r. cloelio . narcisso . lanario . de", vico . caesaris. Ed altra di

M. Valerio Artcsi lanario del vico Loreto minore che esisteva nella regione

decimaterza che di seguito si descrive (Fabretti, Inscript. Pag. 701. A. 233

e Pag. 716. A. 317.J Cos pure dal Muratori si riferisce una iscrizione di

L. Marcio Anto lanario della Subura: i.. harcivs . i. e. l. antiivs . lakakivs .

u . svbyua. 'Inscript. Pag. CMLXIV. A. 2.J Negli atti dei ss. Martiri, in

settembre, Tomo V. Pag. 301. si legge un vico Lanario: ma senza alcuna

determinazione di luogo.

(11) Una iscrizione relativa all'indicata coorte IV dei vigili fu ultima

mente pubblicata dal Matranga nel Bullettino archeologico del mese di marzo

dell'anno 189. ed contenuta in queste parole: con. mi. vie.
|

7 tyrram
|

< \. Dourms
|

yestaus . ni ne.
|

invicto . votvm
|

i. A. m. s. Dal Kellcnnann

nella sua opera intitolata, Vigilimi Romanorum, Laureola duo Coehmontana ,

si riferiscono diversi nomi di vigili appartenenti alla stessa coorte IN . ma

nessuno che sia relativo all'anzidetta stazione che essa aveva in questa re

gione. Per da osservare che essa, dovendo pure sorvegliare a tutta la

regione del circo Massimo, che si stendeva sino nelle adiacenze del circo

Flaminio, doveva essere una delle pi considerevoli della citta.
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VIA NUOVA. Nella enunciata via, che si annovera tra le per-

tinenze principali di questa regione nei surriferiti cataloghi, non

pu intendersi altro che quella particolare via che fu di nuovo

stabilita da Antonino Caracalla allorch fece costruire le anzidette

sue grandi terme; e doveva stendersi lungo il lato orientale delle

stesse terme paralellamcnte alla via Appia che usciva dalla porta

Capena. In tale localit la stessa via doveva dilatarsi tanto da ligu-

rare come una piazza, corrispondente tra il portico aggiunto alle

terme anzidette e la stessa via Appia; ed infalti Sparziano, nel far

menzione di tale via Nuova, ne offerse un confronto con le platee e

le grandi aree di Roma. Ed in tal luogo, corrispondendo essa fuori

dell antica cinta delle mura, trovasi essere giusta la notizia riferita

da Aurelio Vittore sul grande accesso che con tale via Nuova aveva

Caracalla dato alla citt (12). Quindi non pu confondersi questa

stessa via con l'altra egualmente denominata, che fu stabilita sino

dai pi vetusti tempi nella regione ottava tra il foro Romano ed il

circo Massimo. N pu attribuirsi alla slessa via la indicazione ri-

ferita da Frontino nel descrivere l'acquedotto dell'Amene vecchio;

perch il luogo accennato, col titolo di regione della via Nuova, ove

stavano gii orti Asiniani, corrispondeva tra la via Latina e la Labi-

cana a molta distanza da quello ora considerato, come si dimostra

dal medesimo scrittore.

VICI DELLA REGIONE. Diecisetle vici sono assegnati alla

legione nei surriferiti cataloghi, senza alcuna determinazione n di

luogo ne di nome. Ma ncll iscrizione della base Capitolina ne sono

annoverali dodici di essi con i proprii nomi. Ed i\i dopo del vico

di Venere Alma, yenehis almae, che era in tal modo denominato

da qualche edicola consacrala a tale divinit d incerta posizione, si

(12) /tieni i'kiiii borimi inuiinil, anni' est sttbrtus tlurinis, Antoni iiitutts

scilial, i/uu jiulrlirms intt i rontunus /ilutrus, non fucile t/met/tutiti inreiiius

bparziunn, ut Antonino (nrurullu. ci). Arnij/iti Mirra per rum tlrjiortntu

Itomiiiii, uti/ite
ma lu I rlis inui/no urrrs.su rute borite, il mi luruiuluin uliso

lutti ojnru pulcini rultiis. Sisto Ann li Vittore, Ih diesiti, e. 21.
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annovera quello della Piscina pubblica, piscinae pvblicae, che

pure aveva dato il nome alla regione. Tale vico si deve credere

avere corrisposto in quella strada moderna ebe serve a dare la

comunicazione tra la porta Ostiense ed il circo Massimo, e che

corrisponde nella valle che separa la parte del colle Aventino,

compreso in questa regione, da quella che stava nella regione de-

cimaterza; poche da Ammiano Marcellino si dice, nel descrivere

il modo con cui fu fatto trasportare da Costanzo 1 obelisco nel

circo Massimo, essersi passato dalla porta Ostiense a dirittura nel

medesimo circo (13). Il vico, che succede nel suddetto documento,

denominato di Diana, dianae, evidentemente pure da alcuna

edicola dedicata a questa dea, come si disse a riguardo del primo

vico. Del quarto vico incerta la lezione del nome ceios o chos.

ed anche pi incerta in conseguenza la sua corrispondenza di luogo.

Sul quinto vico, detto nella stessa iscrizione triari, o eriari, si pu

contestare la esattezza del primo dei medesimi nomi in seguito di

quanto vedesi ricordato in una antica iscrizione, che, essendo di

pi relativa al vico della Fortuna Forte corrispondente nella re-

gione decimaquarta, si prende a considerare nella descrizione della

stessa regione. Pertanto ci limiteremo ad accennare che, sull'ap-

poggio della stessa iscrizione, si deve credere esservi stata vicino

al medesimo vico una fonte denominata Mariana. Per il sesto vico

approvata solo la lezione di Saliente ni . salientis, attri-

buito pi probabilmente ad alcuna fonte con acqua saliente, che

a qualche statua, come fu supposto ncll interpretare tale indica-

zione, Sigisi salientis. Forse meglio si deve credere convenire a

tale vico la denominazione del Delino saliente o saltellante, Del-

phixi salientis ; perch nei surriferiti cataloghi dei regionari si

(13) Tandem sera impositus navi per maria flucntaquc Tybridis nini

parentis, ne, quod paenv ignotus miserai lSilus defertur in vicum Ale

.condri Urlio lapidi
1 alt Urbe sciunctum: unde chamulcis impositus, tructusque

tennis, per Ostiensem portimi Ptscinamquc publicam Cirro Hiatus est Maximo.

Allumano Marcellino. .di. XYfl. e. \.



REGIONE XII. ;27

trova registrato un clivo con tale nome, come gi fu osservato, il

quale doveva evidentemente dare la comunicazione dalla parte in-

feriore della regione alla superiore in cui stava il vico con tale

nome distinto. Con pi certezza ad altra fonte si conosce essere

stato proprio il nome del settimo vico, laci tecti, la quale, in

seguito di tale indicazione, si deve credere essere stala coperta e

formata con una grande vasca, che comunemente dagli antichi di-

cevasi lago. L'ottavo vico era denominato della Fortuna Mammosa,

fortynae mammosae, gi indicata unitamente ali Iside Atenodora

in seguito di quanto vedesi annoverato nei cataloghi di questa re-

gione; e la immagine, o edicola, consacrata a tale divinit doveva

dare il nome al vico registrato in tale iscrizione. Nulla poi pu

conoscersi sul nono vico indicato con il nome di colafiti o co-

lapiti pastori*. Pi importanti sono le indicazioni dei successivi

vici decimo ed undecimo; perch si dicono denominati delle porte

Xevia e Rudusculana, portae naeviae = portae rvdvscvlanae ,

che dovevano perci essere comprese nella regione ora conside-

rata. Si da un tale documento che si venne a poter conoscere

che doveva essere compresa nella regione stessa la parte meri-

dionale del colle Aventino che sovrasta alle terme Antoniniane;

perth soltanto nella cinta di Servio, che circondava la medesima

parte del colle, si possono credere collocate le dette due porte;

Ielle quali la prima era in tal modo denominata da una selva di

Nevio che stava fuori della citt, e la seconda da alcun avveni-

mento sul bronzo rozzo, che ebbe luogo nel passaggio per detta

porta nei tempi pi vetusti, come spiegato da Vairone, da re-

siti e da Valerio Massimo Al. Sull'ultimo vico, annoverato nella

\\ Stili; porte Ne\ia e Kiiduseulana se ne lia una importante notizia

ila \ armile neH'ullinia parte superstiti; della numerazione delle anlielie porte:

Stipular l'aita Curvili, a nini ni nrmnribtts .\turiis, ISarvii i tinnii luca ubi

in, sic datti. Drnulr Ittiiidusrula, (imiti minta fiat. Ars raudiis dietimi, r.i

ni cetmbus ni inaiti ipus scriptum: Kaitilusciiln librimi finto. \ tinniti, l)r

Liiuj. Lai. Lib. \ . e. \('}',\. Dai frammenti ili Kesto e pi chiaramente dal suo
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suddetta iscrizione col nome di alcun vincitore, victoris. nulla

pu determinarsi. E parimenti nulla di preciso pu conoscersi sui

nomi con cui erano distinti gli altri cinque vici che mancano a

comporre il numero prescritto. Pertanto dalle esposte notizie pu

stabilirsi che la regione doveva essere di molto abitata; ed affinch

avesse potuto contenere il grande numero delle isole, case, gra-

nari, bagni e fontane, che ad essa sono assegnati nei cataloghi dei

regionari, doveva necessariamente stendersi su tutta la parte del

colle Aventino surriferita; giacch non avrebbero mai potuto tro-

\are luogo nel solo piano inferiore, che comunemente si suole at-

tribuire, le due mille quattrocento ottantasette isole e centotredici

case, che sono ad essa assegnate. Al medesimo numero di abita-

zioni si devono ancora aggiungere i venti granari, i sessantatre

bagni con le ottanta fontane parimenti appropriate alla stessa re-

gione, che eziandio dovevano avere bisogno di un ampio spazio.

In fine da osservare che possono soltanto per una parte appro-

priarsi ad essa gli orti e le taberne accennate nella notizia esposta

da Cicerone su di una grande inondazione accaduta al suo tempo;

perch si dimostra essersi estesa alquanto pi verso il tempio di

Marte lungo la via Appia, ed prescritto per limite di essa la

Piscina pubblica; e perci dovevano tali fabbriche appartenere in

maggior numero alla regione prima, come fu dimostrato nella de-

scrizione della stessa regione (15 .

commentatore Paolo, si conosce che la selva Nevia. che aveva dato il nome

alla prima delle dette porte, stava in vicinanza della citt: Natvia stiva dieta

iuxta Urbcm, quoti Nacvi cuiusdain fuerit. (Fcsto e Paolo, in Nutria Silva.)

Similmente dai frammenti di Festo. e dalla spiegazione del suo commenta

ture Paolo, si conferma quanto fu esposto da \ amine sulla porta Rudu

sculana (Fcsto, e Paolo Rudusculana Porta.) Quindi da \ alerio Massimo si

nana come ebbe il suddetto nome la stessa porta Kuduscalana dal pretore

(enuecio Cippo (Lib. V. e. ti.
\.)

ilo) Rotnav et maxime Appia ad Martin mira prolucies. Crassipttlts

ambulatiti abitila, borii , tabernac plurimac, maona vis aquar usqut ad Pi-

sci nani pubhcam. Cicerone, Ad Qui ut. Fruir, Lib. III. ICpist. 7.
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REGIONE XIH.

AVENTI N 0.

BASE CAPITOLINA

RE(i. XIII. VICO FIDII. FRVMENT ... TRIVM V1ARVM.

CAISETI. VALERI. LACI MILIARI. FORTVNATI. CAPIT1S

CAMBR. LARVM ALITVM. NOVO. LORETI MINORIS.

ARM1LVSTRI. COLVMNAE LIGNEAE. MATERIARIO. MVNDICIEI.

LORETI MAIORIS. FORTVNAE DVBIAE.

CURIOSUM URBIS

Regio Tertiadecima. Aventinus

COUtinet ARMILUSTRIUM, TEMPLUM DIANAE ET MINERVAE, NYMPHEA

III, TIIERMAS SYRES ET DECIANAS, DOLOCENUM, MAPPA AUREA, PLA-

TANONTS, IIORREA GALBES ET ANICIANA, PORTICUM FABARIUM, SCA-

LAM CASSI, FORUM PISTORUM. VICI XVIII, AEDES XVIII, VICOMA-

G1STRI XLVIII, CURATORES II, INSULAE IICCCCLXXXVII, DOMOS CXXX,

IIORREA XXXV, BALNEA XLIIII, LACOS LXXXIX. PISTRINA XX. CON-

ITNET PEDES XVIII.

NOTITI A

Regio Tertiadecima. Aventinus

lOlltiluM ARMILUSTR1UM, TEMPLUM DIANAE ET MINERVAE, NYMPHEA

l'RIA. TIIERMAS SYRIANAS ET DECIANAS, DOLOCENUM, PRIVATA TRA-

IANI. MAPPA.M Al'REAM, PLATANONIS, IIORREA GALBES ET ANICIANA.

PORTICO! 1ABARHM, SCALAM CASSI. FORUM PISTORUM. VICI

Wll. AEDICl'LAE XVII. V iCOM AUSTRI XLVIII, CURATORES II, INSU-

LAE IICCCCLXXXVII. DOMOS CXXX, IIORREA XXXV. BALNEA XLIIII.

LACOS LXXXVIII. PISI RINA XX. CONTINE'!' PEDES XVIII.
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La decimaterza regione, oltre Io spazio che occupava su!

monte Aventino, dal quale traeva la sua denominazione, e che era

compreso nella vetusta cinta delle mura di Servio Tullio, si sten-

deva ancora nel piano posto verso il Tevere e contenuto entro la

cinta delle mura di Aureliano, nel cui mezzo s'innalza il colle

Testacelo. Il giro di questa regione vedesi prescritto nei surriferiti

cataloghi di dieciotto mille piedi; e tale misura si trova verificare

nella descritta localit, non per comprendendo la parte del monte,

che si stende disgiunta verso oriente, la quale si considerata nel-

l'antecedente regione.

ARMILUSTRO. Tra i luoghi dell Aventino rinomati pi per

vetuste tradizioni, che per nobilt di fabbrica, trovasi particolar-

mente annoverato lArmilustro in principio dei surriferiti cataloghi.

E come questo luogo servisse per la celebrazione deHArmilustrio.

cio dei giuochi esposti dai militi armali di ancili, nel mese di otto-

bre, dimostrato da Varrone e dagli antichi calendari Amiternense

e dei Maffei. Dal medesimo scrittore si conosce che tale luogo era

formato a guisa di circo: perch lo paragona a quanto pure in si-

imi modo soleva farsi nel circo Massimo. E da Plutarco si accenna

esservi stalo sepolto Tazio, e the era posto siili Aventino. Inoltre

si conosce dallo stesso Yarrone che tale sepolcro stava nel Laureto,

cio in quella selva vetusta di lauri, dalla quale ricevettero il nome

due vici della regione; cio il Loreto maggiore ed il minore, che

di seguito si descrivono unitamente a quello distinto con il nome

dell anzidetto Armilustro. Quindi da una iscrizione, rinvenuta in

vicinanza della chiesa di s. Alessio, in cui vedesi fatta menzione del

medesimo vico, si stabilisce avere corrisposto in circa nelle stesse

adiacenze il luogo denominato Armilustro (1
.

(1) Armilustrum ab ambitu lustri: loca* idem (Jircus Maximus didus

Varrone, De Ling. Lai. Lih. V. e. 153J Quindi dallo stesso Vairone si dice-

.irmitustrum td> eo quod in Armihistrio annali sacra faciunt, itisi locus polius

ilici iis ab las: sed (jtind de hi* prius, hi ab Inde mia ani lustro, ili est t/uoil cir

cnmibant ludentes anciibua armali. (Idem Lih. VI. e. '2*2. "O 'l -', u-j r,rM.>,
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TEMPIO DI DIANA COMUNE. Il monumento pi insigne,

che stava sull'Aventino, doveva essere il celebre tempio di Diana,

che Servio Tullio fece erigere a spese comuni di tutte le citt dei

latini, per imitare ci che avevano fatto gli ionj a riguardo della

edificazione del tempio di Diana in Efeso, come e dichiarato da

Livio e da Dionisio: ma fu poi riedificalo sotto Augusto da Lucio

Cornificio, secondo quanto si deduce da Svetonio. La sua situa-

zione si mostra, con alcuni versi di Marziale, avere corrisposto

nella parte dellAventino ch'era rivolta verso il circo Massimo (2).

Ma per considerando che questo tempio fu eretto in comune dai

latini, e che Servio, secondo la gi citata autorit di Dionisio, vi

scrisse le leggi per le citt latine verso di loro, da credere che

avesse la sua fronte rivolta pi dalla parte del Lazio che verso il

circo. Il Bufalini nella sua pianta di Roma segn la posizione di

questo tempio a poca distanza dalla chiesa di s. Prisca; ed ivi infatti

7'/j Tc/.tiov y.o'M.'Ju: vriuw; ejv.-^e v.'jX xtiTUt ne z XK/ougxEvov ''App.^.o-Jcrptov
v

\\o-jb-j-'m. 'Plutarco, in Romolo, e. 23.) In co Laurctum ab co quod ibi se-

pultus est Tatius rcx, qui ab Laurentibus interfectus est, vel ab silva laurea,

ijuod, va Ubi excisa, est aedificatus vicus. (Varronc. Lib. V. e. io2.J Durai

et in Urbe impositum loco, quando Lorvtum in Aventino vocatur ubi silva

lauri
l'uit. [Plinio, Nat. Hist. Lib. XV. e. O.J sachvm . mai;, vici . aumilvsthi.

Lucio Fauno, Antichit di Roma. Pag. 78, e Nardini. Lib. VII. e. H.J Tra le

memorie dei pi vetusti monumenti si annovera anche Tara ili Conso, presso

alla quale si faceva un sacrifizio nel mese di agosto, come in particolare e

registrato nel calendario Capranicense : conso . in . Aventino . SACi.mc.iv.n.

i*2j Livio. Lib. I. e. io; Dionisio. Lib. IV. e. "2(i. Multaque a multis

i druda sunt a L. Cornificio aedes Dtanae. Svetonio, n> Au-

i/usto. e. 2\.)

Quinque videt prtipius maqm certami na l irci

Laudai Aventi nac vtctnus Stira Dtanae.

Marziale. Lib. VI.
L'jiii/r.

(>'i.<

S'egli antichi calendari si annovera la celehrazione dell'anniversario della

dedica di tale tempio nel dcrinnilcr/.n giorno ili agosto unitamente alla le

shvila (he >i taceva in onoie di \ cirtunno nel vicino Loreto maggiore, come

in iiiutlo oiii distinto r registrato nel calendario Laprauiceiise: iuvnvi . in

i \i imi : i Mini v mmi in m ira in m \n na
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sembra che dovesse essere collocato: non per nel declivo del

monte, come credette il medesimo Bufalini, ma nella parte su-

pcriore ove esistono pochi resti di antiche mura, e precisamente

nel luogo ridotto a cava di tufo, ed ove si vedono scoperte sostru-

zioni di pietra quadrata e di opere reticolate, le quali dovevano

appartenere a qualche parte delle fabbriche che stavano annesse.

Ivi ancora probabilmente fu scoperto lo stanzino, foderato di rame

dorato e con il pavimento fatto di corniole ed agate, nel quale fu-

rono ritrovati diversi istrumenti di
sacrifizj, secondo quanto venne

riferito da Flaminio Vacca nelle sue memorie. Tra i frammenti poi

dell antica pianta di Roma uno se ne trova, esistente nella Tav. I,

e da noi distinto col N. LXIII, nel quale si rappresenta un tempio

di Minerva con accanto 1 indicazione di altro tempio, e non di una

casa, come credette il Bellorio nello spiegare tale frammento per

attribuire alla casa dei Cornificii, che si dimostr esistere nella

precedente regione, la indicazione cormfici, che v edesi in esso

incisa, la quale soltanto ali anzidetta riedificazione del tempio di

Diana, fatta da L. Cornificio, si pu attribuire. Da queste indica-

zioni si viene a stabilire la disposizione di tale tempio nel modo

che oflrcsi disegnato nella annessa grande pianta topografica di

Roma antica. E si rende cos quella lapide di molta importanza;

perch offre quasi per intero tracciata la forma dei medesimi edi-

lizj
che non pi pu conoscersi dalle reliquie superstiti.

TEMPIO DI MINERVA. Nel tempio di Minerva, che trovasi

disegnato nella descritta lapide capitolina, col titolo minerbae, per

aedes Mincrvae, unitamente a quello di Diana anzidetto, si deve ri-

conoscere quello registrato nei surriferiti cataloghi con lo stesso ti-

tolo di seguito al medesimo (empio di Diana. Tale vicinanza viene

ancora comprovata dalla iscrizione relativa ad un portico costrutto

evidentemente intorno allo stesso tempio di Minerva Avcntinese,

che si dice rinvenuta tra le rovine dell'anzidetto tempio di Diana,

secondo (pianto ne scrisse il Fulvio Lrsini nelle sue memorie sulle

antichit romane. Dalla stessa iscrizione si conosce ancora esservi
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stato vicino 1 Armilustro anzidetto che doveva esser collocato nelle

slesse adiacenze (3). Dall iscrizione Ancirana si conosce poi essersi

il tempio stesso edificato da Augusto unitamente a quei di Giunone

Regina e di Giove della Libert, che pure slavano sull'Aventino e

che di seguito si descrivono.

TERME SIRIANE E CASA PRIVATA DI TRAJANO. Vi-

cino al descritto tempio di Diana, dai versi poc anzi citati di Mar-

ziale, si conosce esservi stata l'abitazione di Sura, il quale si crede

essere quello soprannominato Licinio che fu console sotto Ncrva

e quindi replicatamele sotto Trajano. In un frammento della pi

volte nominata pianta antica di Roma, esistente nella Tav. IV e

da noi esposto al N. LXII, si trovano disegnali alcuni bagni distinti

col nome di Sura, bal. svrae; e questi, vedendoli in certo modo

egualmente disposti di quella fabbrica antica, i cui resti esistono

sotto la chiesa di s. Prisca, pu stabilirsi con certezza essere stati

(3) Tra le rovine del suddetto tempio di Diana, eretto sull'Aventino,

trovasi attestato da Fulvio Ursini essersi rinvenuta la seguente iscrizione ri

sguardante s il tempio di Minerva s l'Armilustro, la quale venne trascritta

dal Grutero alla Pag. XXXIX. N. 5, nel seguente modo:

LAPIS . AVS!>. S. O. CAECIEIO . METELLO

l'ONT. MAX. SOLLEMM . CVM

PRAECAT10NE . l'Ai.. POP. ROM. CONTECTVS

l\ . I VNDAMENTA . PORTICVS . M1NER

WENTINENS . Ali . LATER. (.OLI

VIG. ARMILVSTR. I)

IN . NVNC . 1). AVC.VR . AVSI'I

1LMP. CONSEGNA

M. CAS( EIE. ALI). C\ H

.Nel calendario Farnesiano al decimonono giorno di marzo si registra la te

stivit di Minerva, minerv . . ., alla quale devesi evidentemente appropriare

hi notizia che si leggo nel calendario Prenestino in corrispondenza del mede-

simo giorno: \rnis . in . sventino . io . die . est. Da Ovidio si accenna pel

in altro giorno tale festivit (Vitati. Lib. V. v. l'\.) K cosi pure da Festo

in (lii minati us. In corrispondenza di ci da osservare che leggesi nei ca

Icndarj Amiternino ed Fsquilinonso nel deciinonono giorno di luglio: mi

Mimi . in . w i numi.
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ivi situati gli indicati bagni; imperocch in tale localit si trova

vano vicino al tempio di Diana ed al circo Massimo. Si nella

stessa fabbrica di bagni che si devono riconoscere quelle terme,

che nei surriferiti cataloghi diconsi Syrac o Syrianae, per evidente

corruzione del nome Sura. Come pure si deve credere esser stata

scritta o letta per errore 1 indicazione delle terme Variane invece

delle Suriane che si lesse in un tubo, rinvenuto sull'Aventino, che

portava l'acqua Trajana alle stesse terme; poich da Dione dimo-

strasi chiaramente avere Licinio Sura, amico di Trajano, eretto un

ginnasio per uso del popolo romano (i). Vicino ai suddetti bagni di

Sura doveva corrispondere la casa privata di Trajano, che si trova

registrata nel catalogo della Notizia, e che da una iscrizione, rin-

venuta vicino alla chiesa di s. Prisca, se ne conferma la situazione

in codesto luogo (5). S delle terme anzidette, s della casa privata

di Trajano, non rimangono sullicenti reliquie per determinare con

sicurezza la intera loro forma nonostante le memorie tramandate

da coloro che nel decimoquinto secolo le videro in uno stato di

maggiore conservazione.

(4) Tw te Sopa r&j Av/.ij'w vm
ry.yh'J S^aoiM-j z k-jSpiieuTU aw.i r;

AcUTflTavTt, otti: e; tovto vai r.o-jrox) v.vl uvyjiu.zoc otxjTO, mote vsx
yjuvv.GtCfj

'Pupa tot; oizcJ'ourjcr ut. [Dione. Lib. LXV11I. e. 15.) La iscrizione, clic si lesse

nel tubo rinvenuto sull'Aventino, esposta dal Grutero alla Pag. CLXXX1I,

N. 7, in questo modo: aqva . thaian. y. a.mcivs . o. r. antomnvs
|

cv h. imi;

marvm . varianarvm. Ma nell'ultima parola deve leggersi svrianarvm: per

clic le terme di Vario Eliogabalo. che sole si potevano dire Variane, slavano

nel vico Sulpicio a molta distanza dell'Aventino, secondo Lampridio fin Eia

gabaln. e. 7.J Questa correzione [iure dimostrata necessaria dalle seguenti

notizie esposte da Sesto Aurelio Vittore: quippe qui Surae familiari opus sa

cruverit, quae Suranac sunt. De Caesaribus. e. 13.' I/ic ab honorem Sarai 1

,

cvjus studio impcrium arripuerat, lacuna condidit. [Epitome, e. 1 '.].

]

(5) La sopraindicata iscrizione venne trascritta dal Panvinio nel seguente

modo, dal quale si attesta inoltre che fu rinvenuta sotto la chiesa di s. Prisca

verso il circo Massimo: ur.uc.vi.i
|

c.oNsr.iiv atori
|

domvs . v wioiivm
|

sw;i\m
|

m. vii'ms
|

\ i i;i( \ m>\ s. V. questa iscrizione pure riferita dal (ru

(ero alla Pai,'. XLV. N. IO.
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TERME DEGIANE. Dalle enunciato terme, che unitamente

alle anzidette di Sura, si vedono registrate nei surriferiti cataloghi,

si hanno soltanto poche notizie da Eutropio (6). Per da osser-

vare che dal Bufalini nella sua pianta di Roma si rinvengono indi-

cati avanzi in due luoghi diversi delle terme di Decio, cio sotto

la chiesa di s. Balbina ed a poca distanza da quella di s. Sabina:

ma considerando la situazione della chiesa di s. Balbina come aver

l'atto parte dell'antecedente regione, devonsi con pi ragione credere

avere appartenuto alle terme Deciane gli avanzi disegnati vicino

alla chiesa di s. Sabina. E siccome tali indicazioni rassomigliano ad

una non compita pianta del Palladio, riportata tra i disegni delle

terme dei romani; cos, giudicando che sia stata tratta da tali resti,

ho disegnato nella slessa pianta topografica la intera disposizione

di queste terme secondo tali notizie.

TEMPIO DI GIUNONE REGINA. Da quanto venne esposto

da Livio su di un sacrifizio, celebrato nell'anno 515 di Roma, si

conosce la situazione dell enunciato tempio avere corrisposto su

quella parte dell Aventino in cui si giungeva dal clivo Publicio, gi

preso a dimostrare nella descrizione della regione undecima, e

che slava posto in vicinanza dell estremit occidentale del circo

Massimo e della porta Trigemina. Lo stesso tempio, che vantava

un vetusto stabilimento, cio del tempo della espugnazione di Veii

fatta da Camillo, come pure indicato da Livio, si conosce poi

essersi riedificato da Augusto; giacch vedesi annoverato tra le

(pere, ch'egli fece, nella iscrizione Ancirana unitamente ali anzi-

detto tempio di Minerva ed al successivo di Giove della Liberia 7 .

Mi) Post lios Decius liomac lavacrum acdificavit. (Eutropio.

Uh. IX. e. \.)

7 1 /'/ (punii in Jovis Statori s aede discendi reiit , conditimi uh Livio

fiotta, carnicu, tarla de coito ardes ni Aventino Junonis lieipnar

inde nco Tuseo \ elahroijtie per Iioarium Forum inclinila Publicntm atipie

aeileni Jiutonis Iteipnae perrectum. Livio. Lib. XXVII. e. M'. Le notizie sul

primo stabilimento del tempio di (iiunone Ke^ina sono rspuslr dallo stesso
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Dalle esposte notizie si deve credere il tempio stesso collocalo in

quella parte del colle che corrisponde nel lato settentrionale della

chiesa di s. Sabina, ove rimangono alcune tracce di antiche fabbri-

che, non per sufficenti a determinare la forma dell'edilzio.

TEMPIO ED ATRIO DELLA LIBERT. Parimenti, quan-

tunque il tempio di Giove della Libert vantasse una vetusta edifi-

cazione fatta da C. Gracco nell'anno 538 di Roma, come dichia-

rato da Livio; pure si trova esso ricordato, tra le opere imprese

da Augusto ad eseguire, nella citata iscrizione Ancirana unitamente

ai suddetti tempj di Minerva e di Giunone Regina. Dell atrio poi.

egualmente consacralo alla Libert, eziandio gi cognito per vetuste

memorie, si dice da Svetonio e Plinio in particolare riedificato da

Asinio Pollione ad insinuazione di Augusto, il quale vi aggiunse

una biblioteca greca e latina, che fu la prima ad uso pubblico sta-

bilita in Roma (8). In quale luogo dell'Aventino stasse collocato il

Livio (Lib. V. e. 22), da Plutarco (in Camillo, e. 6) e da Valerio Massimo

i

Lib. I. e. 8. 3.) Ma poi la riedificazione fatta da Augusto dichiarata da

(pianto vedesi registrato nella Tav. IV. lin. 6 della iscrizione Ancirana con

queste parole: aedes . minervae . et . iynonis . reginae . li . iovis . libertatis .

I\ . VV PATINO FECI.

(8) Sulla prima edificazione del tempio della Libert si narra da Livio:

Diana res risa, ut simuacTum celebrati, cius dici Gracchus, postquam Romani

reditt, pingi iuberet inaede Libertatis (piani pater cius in Aventino ex muleta -

lilla pecunia faciendam curavit dedicavitque. (Lib. XXIV. e. 1 6. - La riedifica

zione Calla da Augusto dichiarata nel documento della iscrizione Ancirana

riferito nella nota precedente, quantunque si voglia dare diversa interpreta-

zione alle parole iovis libertatis, e credere, sull'appoggio di quanto si rin-

venne scritto nella Tav. VII della traduzione greca ultimamente discoperta

della stessa iscrizione, in cui leggesi A: '

E^euS'i;dou . che si dovesse conci:

gere la medesima indicazione in Giove Liberatore, Jovis Liberatoria: ma se

guendo la surriferita autorit di Livio in particolare e di altri documenti, si

convenne di ritenere per vera la surriferita prima lezione, come vedesi con

testala da Paolo compendiatole di Festo dicendo. Libertatis templum in Ann
lino fuerat constructum. Gol semplice titolo di Giove poi vedesi annoveralo lo

slesso tempio, unitamente a quello di Diana anzidetto, nel calendario Ami

ternino del mese di agosto: feh. invi . i>i\n\i . xortvmno . in untivi, l'.tl.
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tempio collatrio della Libert, non bene pu definirsi da (manto si

trova scritto dagli antichi a questo riguardo: ma stando a ci che

viene indicato dal Bufalini nella sua pianta di Roma, il quale per

il maggior numero degli avanzi, che rimanevano delle fabbrichere ~ 7

antiche al suo tempo, pot averne qualche cognizione, si viene a

stabilire il tempio nel luogo occupato dalla chiesa di s. Sabina, e

l'atrio nello spazio posto tra la detta chiesa e quella di s. Alessio.

L'atrio poi, che si suole appropriare allo stesso tempio, doveva

corrispondere nel suo d'intorno a guisa di portico, e contenere nei

a tale monumento di Giove si devono evidentemente attribuire le notizie che

al medesimo nume, eoi titolo di Elicio, si trovano indicate da Livio (Lib. I

e. 20/ e da Ovidio (Fasti. Lib. III. v. 327 e seg.J
Le memorie sulla pi ve-

tusta esistenza dell'atrio della Libert si hanno da Livio Lib. XXV. e. 7,

Lib. XXXIV. e. , Lib. XLIII. e, 16 e Lib. XLV. e. 15; e da Cicerone (Pro

Milone. e. 22 , quantunque non sia ben dichiarata la sua esistenza sull'Aven-

tino, e che perci si confonda con quella notizia esposta dallo stesso Cicerone

''Lettere ad Attico. Lib. IV. Epist. 16 , gi presa a considerare nella descri-

zione della regione ottava, parlando della basilica Emilia posta in un lato del

l'oro Romano. La indicata riedificazione dell'atrio della Libert contestata

da Svetonio dicendo: Multaque a multis estruda suiti ab Asinio Pol-

itone Atrium Libertatis. (in Augusto, e. 29. E quindi da Plinio si dimostra

l'aggiunzione fatta della biblioteca: M. Varronis in bibliothcca quae prima in

orbe ab Asinio Pollione ex manubiis publicata Romac est. (Nat. Hist. Lib. VII.

e. 30./ Asinii Pollions hoc Romac inventimi, qui primus bibliotliecam dicamlo

ingenia Itominum rem publicam fecit. Idem. Lib. XXXV e. 2. lui il mede-

simo indicato da Isidoro: Primum autem Romac bibliotliccas publicavit Pol-

lili, Graccas simid atipie Latinas, additis auctorum imagtnibus in Atrio, quoti

tic manubiis magnificentissimum instruxerat. Orig. Lib. Vi. e. 6. 2.' Da tutte

le esposte notizie, ad eccezione di quanto relativo al tempio di Giove della

Liberta, che si dice chiaramente posto sull'Aventino, non si trova pero con

fermata la corrispondenza dell'atrio della Libert sid colle slesso, altro che

dai seguenti \ersi di Marziale:

Son tinn n hospes eri.y, me tum notes minuti dui,

(uni* Inibii fratres tot ilomits alta Rum.

Iure tuo ri ih rniiiln non pile Inni mi templi.

Reddito Piiiin sunt uhi tempia ehoro.

Marziale. Lib. XII e. 3.
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suoi lati le anzidette biblioteche. Altri pochi resti di antiche fab-

briche si trovano esistere sull'Aventino, e questi si vedono princi-

palmente nel declivo del monte verso Testaccio, e si dicono avere

appartenuto a bagni venali: ma evidentemente devono aver fatto

parte di qualche fabbrica privata. Molti altri resti di
edifizj pri-

vati furono scoperti in detta parte inferiore del monte al tempo di

Paolo V; ed i marmi ritrovati in tali scoperte servirono per ador-

nare la cappella Borghesiana di s. Maria Maggiore.

SCOLA DI CASSIO. Seguendo la enunciata lezione dei sur-

riferiti cataloghi e particolarmente della Notizia, invece di quella

indicante una Scala di Cassio, si trova in certo modo contestata la

Ma mentre nella notizia riferita nei primi due versi si pu solo, con pi con

venienza, appropriare al colle Aventino, ove stava il monumento consacrato

a Remo ed ove esisteva la biblioteca aggiunta da Pollione nell'atrio della

Libert, alla quale sembra Marziale avere diretto il suo Libro; in quella poi

esposta nei due successivi versi, pare doversi attribuire la stessa indicazione

alla biblioteca che stava posta vicino al tempio di Apollo eretto sul Palatino

da Augusto. Quindi l'indicata situazione dell'atrio della Libert sull'Aventino.

se non fosse contestata la corrispondenza sul colle stesso del tempio consacrato

con il medesimo titolo, come dichiarato da Livio e dall'iscrizione Ancirana

secondo la pi approvata lezione, non si potrebbe in altro modo confermare.

Inoltre d'uopo osservare sulla incertezza dell'atrio stesso sull'Aventino, che

la notizia, esposta da Cicerone relativamente alla basilica di Paolo impresa

ad edificare di nuovo nella parte laterale del foro Romano ed alle opere

proposte a l'are nel Campo marzio in modo da congiungere i Septi alla Villa

pubblica, vedesi concordare con quanto si attribuisce alle fabbriche poste al

di sotto del Campidoglio: et usque ad Atrium Libcrtatis explicaremus

Efficicmus rem gloriosissimam; nam in Campo Martin septa tributis comitiis

marmorea sumus et, teda fachiri ; eaque cingemus cxcelsa porlcu; ut mille

)>assuum confciatur, simul adiungetur buie operi l dia edam publica. (Cicerone,

ad Attico. Lib. IV. Epist. 1G. K questa circostanza trovasi bene collegare

con quella memoria riferita da Livio sulla rinnovazione ed ampliazionc del

l'atrio della Libert e della Villa pubblica impresa a tare nell'anno oo<S dai

censori S. Clio Peto e C. Cornelio Cclego: Atrium Libcrtatis et Villa publica

ah eistlem refeda ampli/kataquc. ,

Livio. Lib. XXXIV. e. \\): perch ezian

dio si dimostra un collegamento dell'atrio della Libert colla \ illa pubblica

I'. tale corrispondenza di luogo trovasi pure indicala osservando india notizia
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sussistenza dell anzidetta biblioteca aggiunta ali atrio della Liberta;

perch dicesi avere esistito nella porta posteriore della chiesa di

s. Alessio una iscrizione denotante una grande decorazione fatta

da certo Claudio Secondo ad una Scola, che doveva esistere evi-

dentemente nel medesimo luogo corrispondente da vicino a quello

determinato per gli edilzj sacri alla Libert, e che dovette avere

il nome di Cassia da alcun Cassio che primieramente la stabil
(9;.

TEMPIO DELLA BUONA DEA. Sulla estrema parte me-

ridionale dell Aventino, ove ora si trova la chiesa del Priorato di

Malta, si suole comunemente credere che esistesse quel vetusto

tempio consacrato alla Buona Dea, nel luogo in cui Remo aveva

riferita da Livio, in corrispondenza dell'anno 583. che i censori, nel passare

dal Campidoglio all'atrio della Libert, dovettero discendere e non salire,

come indicalo nei comuni testi: censores ex tempio (Iovis in CapitolioJ in

Atrium Libcrtatis ascmdcrunt fcscendcrunt.J. Livio. Lib. XLIII. e. 10. La

(piai circostanza contestala dallo stesso Livio nel dire successivamente: p-
stremo e<> deseeisum est, ut ex ([uatuor urbanis tribubus unam puarn in Atrio

Libertatis sorlirentur.
(
Lib. XLV. e. 15.) Laonde da queste considerazioni

pu conchiudersi che, se esisteva un atrio della Libert sull'Aventino, doveva

essere unicamente formalo a guisa di portico edificato intorno al tempio, elu-

si conosce con certezza essere sudo eretto sotto la stessa dedica sull'Aventino,

ed essere differente da quello, cognito per altre memorie, che stava nelle

adiacenze del foro Romano ed evidentemente ove poscia fu stabilita la basi-

lica Ulpia del foro Trajano, come fu dimostrato nella descrizione della re

gione ottava, ove corrispondeva da vicino al Campo marzio ed alla Villa pub
Mica, come meglio si dichiara nelle ricerche topografiche relative all'epoche

anteriori a quella ora considerata, alle quali apparteneva la detta vetusta

opera. Pertanto e d'uopo indicare che. oltre alle memorie citate, si hanno

notizie generali sull'atrio della Liberta, da Ovidio Fasti. Lib. IV. r. irli

e Tri ut. Lib. III. I. v. 7L', da Festo in Probrum) e da Senio ni \ in/ilio,

Aeneid. Lib. I. e. 72:.

ii) La indicata iscrizione e riferita dal Nardini coll'autoril di Paolo

Menila nel seguente modo: in . uom>;.\i . domvs . wovsn
|

<i\\m\- . -i

I.VNDVS . I.OAMOU
|

I V M . l'I. Il VV'DIO . II. I . OV Ili. -MWIiii
|

I . V l\ IOIII IV S . Ili

\ Ili . Il . 1111. \ Ili . SI HOI \M . ( V M . >l Al \ l> . Il . IM Vl.lMIiV S
|

oll\ \M I M IMJ \ I .

ommi'as . sv \ . imiin>\ . in i. iSarditn. Lib. \ II. r. !( A tale edilizio ben

-i conveniva la vicinanza della biblioteca suddetta.
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preso gli auspici per la edificazione di Roma, come trovasi accen-

nato da Ovidio nel distinguere la stessa parte del colle con il nomo

di Sasso; e da Paolo compendiatorc di Festo nella spiegazione del

nome Remuria, attribuito al medesimo luogo, si dice avere corri-

sposto sulla sommit dell Aventino (10). Quindi non deve credersi

tale tempio differente da quello, che venne considerato nella pre-

cedente regione duodecima, che era denominato Sottosassono pre-

cisamente per distinguerlo dal suddetto posto sul sasso Aventinense.

quantunque non corrispondesse sotto la medesima parte del colle,

come non pu infatti supporsi.

(10) intcrca diva cancnda Bona est.

Est moles nativa; loco rcs nomina fecit;

Appcllant Saxum; pars bona montis ca est.

Huic Remus institerat frustra, quo tempore fratri

Prima Palatinae signa dedistis aves.

Tempia Patrcs Mie, oculos exosa virilcs,

Leniter addivi constituere iugo.

[Ovidio, Fasti. Lib. V. v. 148 e seg.j

Sed et locus in summo Aventino Remoria dicitur, ubi Remus de urbe condendo

ftierat auspicatus. (Paolo, in Remurinus Ager.) Plutarco, descrivendo come

Remo avesse prescelto l'Aventino di preferenza del Palatino per fondare la

citt, osservava essersi denominato Remonio il luogo prescelto che poscia di

cevasi Regnano: 'Pwuo; S yjuoiov zi toO 'ASjvtivou v/x-zt^rj o Si' /.iho-j covo

[i..ajr, 'Pe^cvcov, vuv S 'Pr/vptov xaizou. (Plutarco, in Romolo, e. 9.) Tale

secondo nume si volle credere trascritto invece di Atyvaocov, per appropriarlo

a quello detto dei Legnari che stava nel basso della regione fuori della porta

Trigemina, e per dare una qualche ragione a quanto venne accennato da Ovi-

dio nell'ultimo dei surriferiti versi sul declivo del giogo lievemente praticato.

Ma indicandosi dagli altri documenti aver lo stesso luogo corrisposto sull'alto

del colle Aventino, non si pu ammettere tale opinione. N mai si pu cre-

dere, per rispetto alla indicata vetusta memoria, che si sia trasferito lo stesso

luogo, detto Remuria col tempio della Buona Dea. dall'alto al basso, come si

verrebbe a dedurre dalla notizia esposta da Sparziano nella vita di Adriano

ma soltanto pu stabilirsi essere stato edificato dallo stesso imperatore un

altro tempio alla medesima divinit. Ad alt uno dei due tempj anzidetti de\e

attribuirsi la iscrizione riferita dal (Inder alla Pag. LXXX1. N. 11. come

in dimostrato nella descrizione della regione duodecima.
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PORTICO FABARIO. Lungo il lato del colle, sovrastante al

Tevere, si vedono resti di fabbriche antiche, di cui alcuni furono

ridotti ad uso di magazzeno di legname. In tale luogo sembra es-

servi stato quel portico, posto fuori della porta Trigemina presso

all'Aventino, che i censori Q. Fulvio Fiacco ed Aulo Postumio Al-

bino, secondo Livio, fecero lastricare unitamente allaltro portico

denominato Emilio; e perci pu credersi che tali resti ad esso

avessero appartenuto. Questo portico, venendo ad essere situato

lungo le sponde del fiume, serviva evidentemente ancora per de-

posito delle merci di varie specie, come lo dimostrano le grandi

camere che stavano verso il monte. Si trova poi indicato dalle ro-

vine, che rimangono di questo stesso portico, essere stato formato

a diversi piani; e sopra di esso stava probabilmente la casa di quel

Faberio scrivano, di cui Vitruvio ci racconta aver fatto dipingere

le mura dei chiostri con cinabro 11); donde forse ne deriv la de-

nominazione, che fu data al sottoposto portico Fabario, colla quale

si trova registrato nei cataloghi dei regionari.

PORTICO EMILIO COLL EMPORIO. Nel piano poi della

regione, posto tra il monte Testacelo ed il Tevere, doveva esistere

primieramente quel portico detto di Emilio, che, secondo Livio,

fu dai due Emili, creati edili nellanno 559, edificalo con altro por-

tico, e poscia riedificato nellanno 578 nell'occasione che fu fatto il

lastrico neir Emporio ed aggiunti i gradi verso il Tevere. In tale

situazione si trovano effettivamente esistere i resti di un grande

11) ht extra cataletti portata Trinciainata tu Accatinutn porticina silice

Iraceruat. Vieta. Lib. A/./, e. '21. Itaque ciati et alti inulti luta edam Folte-

ruta scriba citta i a AventiHo rolmsset Inibire tintinna elenaatcr c.vpolttatti pe

i isli/lns, partetes niancs uniti. ctt nuaio. \ itrurio. Lib. \ li. e. !(. Ad alcuni

negozianti del medesimo portico doveva evidentemente appartenere la no

tizia riferita nella seguente iscrizione: domino . a lsl \ j.aimo . i i . iim.im . i.x .

i'Lhmissn .iok\m . M'.i.oiiviioms . [Ai'.Ar.iM Muratoli, Inser pi.

Pai/. CXXXIJ. A. .'{. K da tale notizia si conferma esservi slati nel portico

slesso luoghi, in cui potessero collocarsi negozianti diversi come sono indi

i .iti dalle reliquie superstiti.
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portico; ma per di costruzione non corrispondente ai tempi, in

cui si dice da Livio essere stato rifabbricato l'Emiliano: pcrcui, se

tali resti appartenevano ad un tale portico, da credere che fosse

stato questo nei tempi successivi rinnovato, oppure facessero essi

parte di qualche aggiunzione posteriormente fatta. Un piccolo fram-

mento della pianta antica di Roma, esistente nella Tav. XVI, e da

noi esposto al N. XXXIV, sul quale sta scritto porticvs con al di

sotto in caratteri maggiori AE . . . ., si giudica aver appartenuto a

(juesto portico Emiliano: ma dal modo, con cui si trova scolpita

nella lapide tale indicazione, si conosce che risguardava piuttosto il

portico di un qualche edifizio sacro, ossia tempio, che un semplice

portico qualera l'Emiliano; giacch le due lettere dovevano deno-

tare AEDES. Avanti a questo portico poi vi stava evidentemente

la grande area, denominata Emporio, che si deduce dal medesimo

Livio essere stata nello stesso tempo, in cui fu riedificalo tale por-

tico, fatta lastricare di pietre e circondata di
stipili, cio evidente-

mente piccoli muri di cinta. Come pure lo stesso storico ci racconta

che in allora fu fatta una grande scalinata che dal Tevere saliva

al nominato Emporio (12); e questa occupava forse tutta la linea

avanti il portico Emiliano. Alcuni resti di grandi mura, che ivi ri-

mangono lungo il corso del fiume, devono aver appartenuto a tale

scalinata, o alle mura che furono in seguito fatte per chiudere la

citt in tale parte. Nella Tav. CUI dellopera sugli antichi edifizj

esposta la intera architettura del medesimo portico, quale si

deduce dalle reliquie superstiti, unitamente allarea che costituiva

I Emporio con i gradi che mettevano al Tevere. Alle stesse grandi

scale si suole attribuire 1 indicazione della Scala di Cassio, registrata

(12) Aedilitas insignis co anno fuit M. Acmilii Lepidi et L. Acnul/t

i'atili Porticum unam extra portimi Trigemnam , Emporio ad

Tiberini adiecto. (Livio. Lib. XXXV. e. IO.
1

Li extra portimi Trigeniinam

i.mpori uni lapide atravcrunl stipitibusgue tepseruut, >t porticum Acmiham re

l'cciendam caraveriint : tjradibusque ascvnsutn ab liberi in lnporuim feri rimi

Lieto. Lib. XLI e. -27.
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nei cataloghi dei regionari, senza potere per ci contestarsi con

altri documenti autorevoli; ed anzi da credere che non Scala

fosse stato scritto, ma Scola, come gi fu esposto (13).

NAVALI INFERIORI. Quella specie di arsenale, nel quale

si collocavano le navi che venivano dal mare salendo il fiume, e

perci distinto col nome Navali, si dimostra con diversi passi degli

antichi scrittori posto in questa slessa parte del fiume avanti al

portico di Emilio e all'Emporio. Tale corrispondenza di luogo

chiaramente indicata da Livio nel dimostrare la posizione di due

portici stabiliti nell'anno 573 al di fuori della porta Trigemina,

luno dei quali stava dopo i Navali. Ed soltanto in tale luogo che

potevano giungere le grandi navi a pi ordini di remi provenienti

dal mare, mentre i ponti avrebbero loro impedito di passare in

altro luogo superiore dal fiume (14). Le rovine di antiche mura,

che si vedono nelle acque basse nel fiume, corrispondenti sotto il

Priorato di Malta, sembrano aver fatto parte di una qualche cinta

formata con arcuazioni, per non impedire il corso delle acque, in

(13) La scala di Cassio, che in alcuni testi dei regionari si annovera in

\ece della Scola di Cassio, precedentemente presa a descrivere, si suole ap-

propriare ai suddetti gradi dell'Emporio osservando, che in una iscrizione,

rinvenuta lungo la via Ostiense a poca distanza dal luogo in cui sfavano i

Navali Tiberini, si trova iatla menzione di una scala mediana, a cui vicino

stavano negozianti di frumenti e di legumi: nkoutiathiu . iiumkn

iaiwv . ir . i.k;v minaiua . Au . scaia . mii>i\na (Muratori , Inscript.

Parj. CMXXXV. N. 3J Ma poi non pu in nessun modo contestarsi l'appro-

priazione del nome di Cassio attribuita alle slesse scale.

( 1 \ Et funaii et porticum extra portata Trifjcminain et aham post l\-

ratia. Lirio. Lib. XL. e. 'i.' La pi palese dimostrazione dell* impossibilita

di stabilire i Navali superiormente ai ponti del Tevere, si rinviene in questa

notizia di Livio, colla (piale s indica avere in essi avuto stazione grandi navi

(juinqueremi . le
(piali mai avrebbero potuto transitare sotto ai detti ponti:

ut ex reteribus ipiuapureinibus ni narahbus /tornar subduetis ipiae possili!

usui esse rifinret , pararetipte nares ipiuupiaipiita. Lino. Lib. XL//. e. '21.

VA ai medesimi Navali interiori si devono appropriare le notizie esposte ni

precedenza dal medesimo storico Lib. HI. e. 13 e "iti, Lib. Vili. e. l.
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modo consimile a quello che si trova praticato dagli antichi in al-

cuni moli di porti. Il frammento della antica pianta di Roma, esi-

stente nella Tav. IV e da noi esibito al N. LUI, sul quale si legge

navalemfer, deve credersi avere appartenuto a questi Navali; i

quali, per la loro situazione, in paragone a quella dei descritti nella

regione nona, che servivano di stazione alle navi che facevano il

commercio nella parte supcriore del fiume, dovevansi distinguere

col nome d inferiori. Quindi, restituendo ali m, nella suddetta iscri-

zione, in, si viene a confermare la detta denominazione leggen-

dosi navale infer; cio Navale inferiore, indicato in singolare,

quantunque pi comunemente si solesse denotare in plurale (15).

(15) La seguente iscrizione, che dicesi rinvenuta precisamente nella ripa

del Tevere corrispondente sotto l'Aventino, dimostra chiaramente esser stata

ivi la stazione delle navi di commercio: qvicqvid . vsvarivm . invehitvr . av

sarivm . non . debet. [Fulvio, Attiq. Urb. Pag. LXXX, e Nardini. Lib. VII.

e. 9.) A maggior conferma di quanto vedesi registrato in tale iscrizione im-

portante l'accennare . che in altra iscrizione, rinvenuta nella via della Salara

ed appartenente a M. Aurelio Antonino, si riferisce il seguente ordinamento:

UOS . L1MLOES . CONSTITV TI . 1VSSERVNT . PROPTER . CONTROVERSIAS . QVAE . INTER .

MERCATORES . ET . MANCIPES . ORTAE . ERANT . VII . FINEM . DEMONSTRAVERENT . Vt-

(.TICALI . FOU1CVLIAR1 . ET . ANSARII . PROMERCAL1VM . SECVNDVM . VETEREM . LEGEM .

SEMEL . DVM1AXAT . EXICVNT (GrutWU. Pag. CXCIX. N. 6.J Peri) ila

osservare che se questa iscrizione era la medesima, e non una ripetizione, di

quella riferita dall'anonimo Einsiedlcnse, si dovr credere avere esistito in

vicinanza della porta Flaminia, come gi fu esposto in fine della descrizione

della regione nona; perch la stessa iscrizione riferita colf indicazione di

avere esistito in tale luogo, nella raccolta del medesimo anonimo viaggiatore

ed esposta al N. 52 dal Mahillon. Quindi sulla interpretazione dell* iscrizione,

scolpita nel suddetto frammento delle lapidi capitoline navalemfer, d'uopo

accennare che si volle pure da essa dedurre avere indicato tanto i Navali che

I" Emporio, e credere che l'osse stato scritto Navale Emporium, quasi si fos-

sero potuti unire i due distinti luoghi sotto uno stesso titolo. Parimenti si

repula opportuno di far cenno di altra interpretazione da me proposta, cio

vwai.f.m . VY.wcntcm, come una sequela di essersi voluto denotare un luogo

di deposilo navale d" importazione per distinguerlo da alcun altro di esporta-

zione, come ho dimostralo nella citala opera sugli Edilizj antichi. Ma di lidie

le delle interpretazioni, si deve dare la preferenza alla surriferita che denota
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Siccome agli stessi Navali, tanto per la custodia delle navi, quanto

per quella delle merci da esse trasportate, era necessaria una cinta

che chiudesse tutto il luogo occupato dal medesimo arsenale; cos

si trova solo con pi convenienza potersi appropriare alla stessa

cinta, ed al luogo racchiuso, la indicazione di porta e regione dei

Navali che vedesi registrata da Festo e dal suo commentatore Paolo:

giacch non si pu con alcun documento stabilire altro luogo ed al-

cuna porta che potesse avere un tal nome. Ed alla medesima cinta

parziale devesi inoltre appropriare la porta delta Minuzia dal vicino

monumento di Minuzio. che di seguito si accenna (16).

FORO PISTORIO. All'enunciato foro, che vedesi concorde-

mente annoverato nei cataloghi surriferiti tra le opere di maggiore

considerazione che esistevano in questa regione, deve appropriarsi

quella notizia riferita da Livio in corrispondenza delle opere erette

noli anno 573 dai censori P. Scipione Africano e L. Mummio, tra

le quali si comprendeva un foro con un portico al di fuori della

[torta Trigemina ed altro portico dopo i Navali. Intorno al mede-

simo foro doveva esistere il primo dei surriferiti portici; mentre

l'altro, stando dopo i Navali, si doveva trovare a qualche distanza.

Forse pi da vicino da credere che esistesse quello indicato da

Livio, che era stato edificato nellanno 500 fuori della medesima

porla Trigemina, nel mezzo del luogo, in cui stanziavano i legnari;

i Nasali interiori; perch si collega meglio con la necessaria distinzione a

l'arsi in riguardo dei Navali superiori. In fine d'uopo osservare che per (ali

Nasali si de\e intendere solo una specie di arsenale, in cui si collocavano le

navi tanto per esservi conservate, (pianto per ripararle.

l Hi Carolis porta a vici uni ISaraliain dieta. Paolo, ni barali*. One-

sta notizia i'u dedotta dalla spiegazione che Festo aveva data sulla stessa deno-

minazione, la (piale ci giunsi- assai mancante, ma si pot supplire con molta

probabilit nel seguente modo: ^Sarais porta, iteiit Stirali* regio, vide/m'

ulraijiir a rifiniti .Sarai uni //a appella/ esse, lsto. Pai/. 1 7(S, (dizione di

Mailer. Mi imim /iurta lionnn est dota ab ara M'indi, (pieni
di ani putalxutt.

Paolo, ni fusto, l'in/. \'1'1. Mutuati porta ap/iellata est io, i/uotl prti.iinai

ss,l iterilo Mi nulli. Id, in Pai,. I i7.
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giacche per cuocere il pane era necessario di avere vicino il ma-

gazzeno della legna, come da vicino dovevano corrispondere i di-

versi granari, con il vico denominato Frumcntario, che di seguito

si descrivono. Doveva eziandio esistere nel luogo stesso quel mo-

numento che fu eretto in onore di L. Minucio per avere protetta

I annona, del quale si conservata memoria nelle medaglie della

gente Minucia; perch da Livio si dice essere stato eretto fuori

della porta Trigemina (17).

GRANARI LOLLIANI, GALBIANI E CANDELARI. Nel

medesimo piano, posto tra il colle Testaccio ed il Tevere, stavano

evidentemente i diversi granari, che sono registrati nei cataloghi

di questa regione. Infatti in corrispondenza di tale localit il Bufa-

lini segn nella sua pianta di Roma alcuni resti di fabbriche come

appartenenti a questi stessi edifizj, e come esistenti al suo tempo.

Oltre i granari Aniciani e Galbiani, che sono registrati nei catalo-

ghi dei suddetti regionari, sembra ancora che vi fossero i Lolliani.

la cui disposizione fu conservata in un frammento della pi volte

nominata pianta antica di Roma unitamente a qualche altro edilzio

(17) Et forum et porticum extra portata Trigcminum, et alluni post Nu-

rulia. (Livio. Lib. XL. e. 51
.)

Et iidem porticum extra portarli Trigeminam

inter lignarios fecerunt. (Idem. Lib. XXXV. e. l.) Nell'area, in cui venne

stabilito il suddetto l'oro, doveva evidentemente essere collocato quel bue di

bronzo clorato che si dice da Livio eretto in onore di L. Minucio prefetto

dell'annona nell'anno 310, fuori della porta Trigemina (Livio. Lib. IV. e. I (>.

(Ionie pure contestato ila Plinio (Nat. Ilist. Lib. XVIII. e. \ e Lib. XXXIV.

e. il.) In alcune medaglie della gente Minucia vedesi conservata memoria

del medesimo avvenimento con la rappresentanza di una colonna, evidente-

mente composta da tante pietre cilindriche di mole a grano, o vasi per l'are

il pane, come si trovano impiegate nel sepolcro di M. V irgilio Kurisace esi-

stente vicino alla porta Maggiore, e con ai piedi della stessa colonna spighe

di grano e nei lati due figure togate. 1'] tale monumento doveva esistere nel

luogo, in cui fu poscia stabilito il detto foro. In esso ancora da credere

clic avesse avuto stanza il collegio dei Comari stabilito da Trajano. come e

Indicalo da Sesto Aurelio Vittore nelle poche notizie esposte su di questo

imperatore De ("aesaribus. e. 13.
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privato, esistente nella Tav. I, e da noi esposto al N. XXXVIII.

Un altro frammento della stessa pianta, esistente nella Tav. XIX.

e da noi esposto al N. XL ,
su cui sta scritto .... rrea .... ana ,

si giudica avere risguardato i granari di Galba, o Galbiani, regi-

strati dalla Notizia (18). Similmente i granari Candelari, dei quali

rimane qualche traccia in un altro frammento della medesima an-

tica pianta, esistente nella Tav. IX, e da noi esposto al N. XXX.IX,

sembrano essere stati ivi pure collocati. Cos 1 arco colle antiche

mura, che si trovano esistere lungo la strada che conduce alla

porta s. Paolo, dovevano appartenere a qualcuno di questi granari.

(18) Sui granari di Galba importante l'osservare che nel catalogo

degli imperatori romani, edito dalfEccardo, si trova indicato a riguardo di

Galba imperatore: hic domum suam deposita et horrea Galbae instituit. Quindi

dal Panvinio vennero riportate le seguenti due iscrizioni che sono relative ai

suddetti granari Galbiani, le quali furono primieramente riferite dal Fulvio

Antiq. Urb. Pag. LXXX), e poscia dal Grutero alla Pag. LXXV. N. 1 e 2:

NVM. DOM. AVO. NYM. DOM. AVG.

SACRVM GENIO . CONSERVATO

loRTWAE . CONSER 1(1 . HORREORVM . GAI.

VATRICI . UORREOR MANORVM

CAL1UANORVM M. l.ORINVS

M. LORINVS . H)RT\ NA FORTVNATVS

IV S . MAGISTER MAGISTER

s. p. i). o. s. v. n. n.

l'er contestare la corrispondenza dei granari Lolliani d'uopo osservare clic

li un l'onte Lolliano si trova menzione in una iscrizione riferita dal Panvi-

nio. in corrispondenza per della regione XII, nella quale si dice: avvio .

WMO . i'.It Vl>\ V
j

I. \ IRIO . RARO . (.OS
|
MAGISTKI . OMIS . l.OI.l.lAM . M. VI.VJYS .

ui.i\
I

\. comi.oniys . viiAi.io
|

e. ci.oi)i\s . s\T\RMNVs. Una tale fonte doveva

(udentemente servire di decoro ai medesimi granari, che, dal loro nome, si

de\ono credere stabiliti da H. Lolliano die tenne il consolato sotto Settimio

Se\ero. nel (piai tempo fu eseguita la pianta di Roma, che porta impresse

distintamente le fabbriche da lui costrutte all'uso indicato. Una iscrizione di

granari, distinti culi ninne (piasi simile a quello dei suddetti, viene esposta

dal Muratoli <

poti' essere relativa ,i granari esistenti nel luogo medesimo:

i.IMII . Il 1 RISII HI \ M . 1 I.IIM \MiR\ M . Il . HI Ri \ 1.1 . >A I \ 1 \R1 . I.\(.l . S( ANI 1 . (.1-

miiii . m\>u\- . unum-. Munitili), laseri
fri. Pag. LXXVII. i\. 8.'
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Bench nelle altre regioni esistessero diversi granari, sembra pero

che in questa ve ne fossero in maggior numero a motivo del co-

modo, che si aveva di potere collocare i grani, che venivano per

liunie, senza grande trasporto per terra; quindi che i suddetti

granari si sono creduti essere stati situati in questa regione a pre-

ferenza delle altre. Prima che Aureliano racchiudesse colle sue

mura questa stessa parte della citt, tali granari si trovavano evi-

dentemente posti lungo la sponda del fiume, come si pu cono-

scere da quanto vedesi in certo modo indicato dalle scale che con

semplici linee si vedono tracciate nella suddetta lapide lungo la

fabbrica appartenente ai granari Lolliani.

DOLIOLO. Il monte Testacelo, che trovasi esistere nel mezzo

del medesimo piano, si riconosce da varii scrittori per il Doliolo

annoverato in questa regione nei surriferiti cataloghi, bench si

dimostri principalmente dal Marini negli atti e monumenti dei fra-

telli Anali essergli impropria una tale denominazione, ed essere

stalo il Doliolo altrove. Quindi non credesi opportuno di prendere

a considerare le cose, che si scrissero sul nomo Doloceno, o Do-

iceno. attribuito pure alla stessa notizia, e simili altre interpreta-

zioni che recano nessuna utilit alle ricerche che formano lo scopo

di questa esposizione topografica ; imperocch si trova dal fatto ba-

stantemente dimostrato che il suddetto piccolo monte venne for-

mato interamente con i frammenti di vasi di creta, o dolj da vino,

da olio o da altri liquori, di cui facevano un grande uso gli antichi.

Stando evidentemente ivi i fabbricatori di tali vasi, avevano essi

formalo in questo luogo il deposito di tutti quei che si spezzavano.

Quindi il nome Doliolo si trova giustamente convenire alla soslan-

ziale formazione del colle, ed a tale formazione corrisponde il no-

me che attualmente conserva. Laonde ci limiteremo ad osservare

che se quel tumulo non di molto antica formazione, come di-

mostrato dalle reliquie di sepolcri rinvenuti sotto di esso, si deve

per sempre considerare essere sialo l'ormato, per la qualit dei

materiali che lo compongono, in circa noli ultima epoca dell'impero
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in cui pot meritare considerazione tra le opere annoverate nel-

1 epoca stessa nei cataloghi dei regionari (19).

SEPOLCRO DI CAJO CESTIO. Congiunto alle mura della

citt, e vicino alla porta di s. Paolo si trova esistere interamente

conservato un monumento sepolcrale fatto ad imitazione delle pi-

ramidi degli egizj, il quale, per le seguenti iscrizioni scolpite, tanto

nel suo lato occidentale quanto nell orientale, si conosce avere ap-

partenuto a Cajo Cestio:

C. CESTIVS . L. F. POB. EPVLO . PR. TR. PL.

VII. V1R . EPVLONVM
OPVS . ABSOLVTVM . EX . TESTAMENTO . D1EBVS . CCCXXX

ARB1TRATV

PONTI . P. F. CLA. MELAE . HEREDIS . ET . POTH1 . L.

Aureliano, nel fabbricare in tal parte la cinta delle mura intorno la

citt, si serv dellappoggio di questo sepolcro, e lo ridusse a rima-

nere per met dentro e per met al di fuori della stessa cinta (20;.

Si veda la classe XIV dellopera sugli Edifzj antichi.

(19) La scoperta di un antico sepolcreto, ed in particolare del monu-

mento di Rusticelii. fatta nell'anno 1696 sotto il monte Testacelo, stata

descritta dall' Eschinardi (Agro Romano. Pag. i], dal Fabretti (Inscript.

Pag. 205 e 239 ed ampiamente presa a considerare dal Marini (Fratelli

Arcali. Tarn. II. Pag. 50 e 618. Per se si pot dimostrare con tale sco-

perta non esser stato quel monticcllo formato nei pi vetusti tempi, si venne

bens a conoscere, dalla qualit del vassellame spezzalo, con cui composto,

avere avuto origine sino dagli ultimi tempi dell'impero romano, in cui pot

meritare considerazione nello stabilimento dei cataloghi stessi dei regionari.

E (piando si considera che i medesimi frammenti appartengono tutti a vasel

lame di fabbricazione e di forma propria degli antichi romani, non si potr

mai credere die lo stesso monte sia stato composto nel medio evo.

20 1 Nell'anno 1663. allorch si fecero molti ristatili al suddetto se

polcro di Cajo Cestio per comandamento ili Alessandro \ II. come lo mostra

la iscrizione scolpila sulle stesse fronti del monumento sotto le antiche. In

cono discoperti due piedistalli, che. dalle iscrizioni su di essi in cgual modo

scolpite, si cono.scono avere appartenuto a questo sepolcro, e dimostrano
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TRE NINFEI, BOSCHI DI PLATANI E MAPPA AUREA.

Ai tre enunciali oggetti, che si trovano annoverati nei cataloghi

dei regionari, non si pu appropriare alcun autorevole vetusto do-

cumento; e perci si devono credere avere potuto meritare una

volgare considerazione soltanto nel tempo in cui furono composti i

medesimi cataloghi. Quindi ci limiteremo ad accennare che i tre

ninfei, primieramente indicati, dovevano essere evidentemente col-

locati ai piedi del lato meridionale del colle Aventino, ove si sono

scoperte nell ultimo passato secolo diverse reliquie di fabbriche

particolarmente destinate per bagni e simili usi che erano proprii

dei ninfei. Il Platanone doveva consistere solo in un qualche bosco

di platani esistente nella parte piana della regione corrispondente

nelle adiacenze del monte Testaccio. E la Mappa aurea era eviden-

temente un qualche panno, che conservavasi in alcun luogo della

regione, per essere trasportato nelle pompe circensi secondo 1 uso

dichiarato in diverse memorie.

l'adempimento fatto dagli eredi di Cajo Cestio, su ci che venne prescritto

nel testamento dal medesimo C. Cestio lasciato:

M. VALERIVS . MESSALLA . COBV1NVS

P. RVT1LIVS . LVPVS . L. IYN1VS . SILANVS

1.. PONTIVS . MELA . 1). MARIVS

NIGER . HEREDES . C. CESTI . ET .

L. CESTIVS . QVAE . EX . PATRE . AJ)

EVM . FRATRIS . EREDITASI

M. AGR1PPAE . IrtVNERE . PER

VEN1T . EX . EA . PECVNIA . QYAM

PRO . SVIS . PARTIBVS . RECEPER

EX . VENDUTONE . ATTALICOR .

QVAE . EIS . PER . EOICJVM

\ED1IJS . IN . SEPVI.CBVM

C. CESTI . EX . TESTAMENTO

ITVri . INFERRI-: . NON . I.IC\ Il

I piedistalli, che replicalamente portano scolpita la esposta iscrizione, furono

trasportati nel musco Capitolino, ove hanno perduto tutta la loro particolare

importanza
-

, pcrcui sarchile da desiderare che venissero riportati al proprio

luogo: perch servono d'importante dichiarazione al monumento.
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VICI DELLA REGIONE. Dei diecisette o dieciotto vici, che

sono assegnati a questa regione nei surriferiti cataloghi, se ne

trova una distinta dimostrazione nei diecisettc nomi di vici che

sono annoverati nella iscrizione della base Capitolina in corrispon-

denza della stessa regione decimaterza, ora descritta. 11 primo di

essi denominato vico di Fidio, fidii, evidentemente da alcuna

edicola consacrata al medesimo nume che in esso esisteva. Il se-

condo detto Frumentario, frvmeist
, dalla vicinanza dei

molti granari che, secondo le surriferite notizie, esistevano nella

parte corrispondente vicino al fiume ed ai Navali. Sulla indica-

zione del terzo vico si conviene di potersi solo leggere il numero

di tre, trivm , che si volle appropriare a tre vie, viarvm:

ma forse con qualche maggiore convenienza, di quanto appartiene

a questa regione, da credere che si riferisse ai tre ninfei che

sono annoverati nei cataloghi dei regionari. Il quarto detto di

Ceseto, caeseti, non si sa per qual motivo. E cos pure il quinto

distinto con il nome di Valerio, Valeri. Il sesto detto dal lago

Migliano, laci miliari, evidentemente da qualche fonte decorata

con alcuna colonna eguale a quella delle miglia. Il settimo vedesi

distinto con il nome di Fortunato, fortvnati, per incerta deriva-

zione; e similmente dell'ottavo detto capitis canteri, e del nono

denominato larvm alitvm o aletvm. Il decimo detto Nuovo,

novo, dallcsscrc stato stabilito di nuovo in tempo ed in luogo non

ben cognito. Con pi certezza si conosce la derivazione del nome

r.ORETi MiNORis, attribuito allundecimo vico; perch chiaramente

da Varronc si dimostra essersi stabilito un vico ove slava la vetusta

selva di lauri, in cui era collocato il sepolcro di Tazio, come si

indicato nel principio della descrizione di questa stessa regione.

Eguale certa derivazione si conosce sul nome dell Armilustro. ar-

milvstui, approprialo al duodecimo vico; perch era in tal modo

denominato dal luogo detto Armilustro, il (piale slava nella sud-

delta selva di lauri, come gi fu (limosinilo nella descrizione del

medesimo luogo; e perci tanto il vico Loreto minore (pianto il



o52 ROMA ANTICA,

maggiore, che di seguito si accenna, dovevano corrispondere sopra

il colle Aventino, ove stavano posti i luoghi che diedero ad essi

il nome. La medesima corrispondenza di luogo contestata dalla

iscrizione rinvenuta nelle adiacenze della chiesa di s. Alessio, come

dichiarato dal Fauno, in cui leggevasi sacrvm mag. vici armily-

stri. Il decimoterzo denominato colvmnae ligneae, da qualche

colonna di legno che in esso esisteva. Il decimoquarto detto ma-

teriato, per incerta provenienza; e cos pure del decimoquinto

denominato mvndiciei. Al decimosesto, denominalo loreti maio-

ris. si conviene di appropriare la stessa origine dal Loreto minore

di sopra accennato: ed anzi nel calendario Capranicense vedesi

annoverala nel mese di agosto una festa, che si faceva a Vcrtunno

nel Loreto maggiore, yortvmno in Loreto maiore. Il decimoset-

timo poi denominato della Fortuna Dubbia, fortvnae dvbiae.

da ({nel piccolo tempio o edicola consacrata alla stessa dea, che si

trova ricordata da Ovidio nel sesto libro dei Fasti, come opera di

Servio unitamente al tempio della Fortuna Forte che corrispon-

deva da vicino, cio nella parte opposta del fiume, come di-

mostrato nella descrizione della successiva regione decimaquarta.

Quindi tale vico deve credersi collocato in vicinanza del Tevere

ed evidentemente a poca distanza dai Navali, tra il monte Testac-

cio e lo stesso fiume, ove corrispondeva di fronte al tempio an-

zidetto della Fortuna Forle, stabilito al primo miglio ed una sesta

parte distante dalla citt nella sponda opposta. Secondo il para-

mento dei medesimi vici dovevano essere disposte le moltissime

case, isole, granari e bagni che sono assegnati a questa regione

nei surriferiti cataloghi. E tra le case suddette dovevasi compren-

dere quella abitala dal poeta Ennio, come indicato nel!;! cronica

di Eusebio; e similmente quelle di Massimo o di Gallo die sono

ricordate nei \ersi di .Marziale, come pure quella i\i Lmbrico ac-

cennala da Giovenale e quella dello scriba Faberio, gi ricordata

coli autorit di Vjtruvio. che diede il nome ali anzidetto portici!

Fahario.
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TRANSTEVER E.

basi; capitolina

REG. XIIII. VICO CEXSORIS. GEMINI. ROSTRATAE.

CONCI AQVILAE. STATAE SICCANNAE. QVADRAT1. RACILIANI

MINORIS. RACILIANI MAIORIS. IANVCLENSIS. BRVTIANO.

I.ARV! RVRALIVM. STATVAE VALERIANAE. SALVTARIS.

PAVLI. SEX. LVCEI. SIMI PVBLICI. PATRATILLI. CACI

RESTITVT1. SAVFEI. SERGI. PIOTI. TIBERINI.

CURIOSO! CHRIS

Regio Quartadecima. Transtiberini

lontinet gaianum et frigianum, naimaciiias v et vaticanlm,

IIORTOS DOMITIES, IANICCLCM , MOLINAS, BALNEU! AMPELIDlS ET

OIANES, COIIORTES VII VIGILUM, STATUA! VALERIANA!, CAPUT GOR-

GONIS, IIERCULEM SUB TERRAM MEDIUM CUBANTE!, SIR QUEI PLU-

RIIUI AURO! POSITOl EST. I ORTIS FORTUNA, CORARIAM, SEPTIIIA-

NAM, CAMPOI BRUTTIANU! ET CODETANCM, IIORTOS GETES, CASTRA

LECTICARIORUM. VICI LXXVHI, AEDES LXXVIII, MCOMAC.ISTRI XLVIIIL

CURATORES 11. INSCI.AE III1CCCCV, DOIOS CI.. IIORREA XXII. BALNRA

I.XXXVI. LAGOS CLXXX. PISTRINA XXIIII. CONTINE! PEDES XXXIII.

NOTI II A

Hr</w Quartadecima. Transtiberini

COIltillOl GAIANU! ET CIUCIANO!. NAIMACIIIAS V ET VATICANI!.

IIORTOS DOMITIES. IANICCLCM. MOLINAS, BALNEU! AMPELIDlS. PRISCI

ET CIANAI:. STATI" \l VALERIANA!. COIIORTEM SEPTWAM VIGILI'!.

CAPCT GORGONIS. IORT1S IOKTCNAE. (ORARIA. SEI'IIMIANA. IIERCULEM
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CUBANTE!, CAMPUM BRUTTIANUM ET CODETANUM, IIORTOS GETAE.

CASTRA LECTICARIORUM. VICI LXXVIII, AEDICULAE LXXVIII, VI-

COMAGISTRI XLVIII, CURATORES III, INSULAE IIIICCCCV, DOMOS CI..

IIORREA XXII, BALNEA LXXXVI
,
LACOS CLXXX, PISTRINA XXIIII.

CONTINET PEDES XXXIII. CCCCXXVIII.

L'ultima regione, denominata Transtevere dal luogo in cui

stava posta al di l del Tevere, avendo un perimetro di circa tren-

tatre mille piedi, quale si trova detcrminato nel primo dei suddetti

cataloghi, e nel secondo di trentatre mille e quattrocento ventotto,

cio in circa miglia sei e mezzo, non poteva perci essere conte-

nuta nel solo spazio del Transtevere, ch'era circondato dalle mura

Aureliano: ma sembra che si stendesse ancora verso il Vaticano, e

che occupasse in circa quanto si trova ora rinchiuso dalle moderne

mura; ed anche essersi dilatata fuori della stessa cinta nella parte

opposta e lungo il corso inferiore del Tevere, ove stava il tempio

della Fortuna Forte. Questa decimaquarta regione doveva costituire

la quinta divisione del primo ordinamento urbano descritto da Var-

rone, la quale era denominata Romilia dall esser sotto Roma; ed era

stata primieramente stabilita nell'agro preso da Romolo ai vcienli,

ed aggiunta poscia alle quattro trib urbane, cognite con i nomi

Suburana, Palatina, Esquilina e Collina, colle quali si formarono

nel seguito le tredici regioni precedentemente descritte.

ARCE GIANICOLEXSE. Primieramente, considerando ci

che si trova compreso in quella parte del Transtevere, che fu ag-

giunta alla citt da Anco Marzio, si riconosce nel luogo ora occupato

dalla chiesa e convento di s. Pietro in Molitorio, e dalla grande fon-

tana dell acqua Paola sul Gianicolo, la situazione dell'arce ivi for-

mata sino dai primi tempi di Roma per cingere quella parte, (piasi

disgiunta dal rimanente del colle, onde fosse quel luogo maggior-

mente forte e servisse di difesa a quei che navigavano sul fiume;

imperocch vedesi narrato, tanto da Livio quanto da Dionisio, die

gli etruschi noi tempi antichi, occupando tutto il tratto posto al
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di l dal liume, retavano danno ai mercanti romani. Questo luogo

cos fortificato, doveva costituire l'Arce gianicolensc anzidetta, e

ci che col semplice nome Gianicolo vedesi registrato nei cataloghi

dei regionari. Non restano per alcune precise tracce delle mura

ivi innalzate per fortificare tale localit nei primi tempi di Roma e

per congiungerla alla citt; ed anzi vi chi opina non essere mai

stata la indicata parte del colle Gianicolensc riunita alla citt prima

della cinta delle mura Aureliano, di cui rimangono molte reliquie,

che fanno conoscere tutto il giro tenuto da esse. Ma ben si dimo-

stra, con autorevoli memorie delle epoche anteriori a quella ora

considerata, che la medesima parte del Gianicolo era collegata con

due bracci di mura alla citt, nel modo che si prende a dichiarare

nella esposizione relativa alle stesse epoche pi vetuste. Pertanto

ci limiteremo ad accennare, per servire allo scopo di questa espo-

sizione, concernente l'epoca imperiale, che prima della costruzione

delle mura Aureliane si conoscono esservi stale nella regione Tran-

stiberina almeno tre porte necessariamente praticate nelle mura

di cinta; cio una nel lato meridionale, che dava accesso alla via

Campana, la quale io credo essere la Piacolarc sino ad ora lasciata

senza prescrizione di luogo; lai tra, posta sull'alto del colle, deno-

minata Aurelia; e la terza, collocata nel lato settentrionale, che

era palesemente nei tempi pi vetusti, denominata Flumentana.

come quella corrispondente nella parte opposta del fiume, e poscia

si conosce essersi detta Settimiana ,
1 .

1 i Sulla unione del colle Gianicolo alla citta, baster, per lo scopo di

questa esposizione topografica, il ricordare i seguenti pi importanti docu-

menti. Primieramente Livio, (tarlando di Anco Marzio, riferiva: laiuculiun

quoque adicctum , non inopia Incorum, ned ne quando ca arx hnstium non

esset ,
iti non muro notimi, siti rtiam oh commoditatetn itineris ponte Subitelo

finn primum in Tiberi facto coniunqi Urbi placut. Lino. Lib. I. e. 33.

Il motivo principale che indusse i romani a fortificare con mura il Gianicolo

e congiungerlo alla citt, dichiarato da Dionisio Lib. IH. e. io. K da

Appiano, descrivendo la guerra civile accaduta nell'anno (KIT. si dimostra

chiaramente come il Gianicolo Tacesse parie della citt, e t'osse validamente
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PONTE SUBLTCIO. Prima d imprendere la descrizione de-

gli edifizj contenuti nella suddetta parte della regione Transtiberina

racchiusa entro le antiche mura, d'uopo indicare che si aveva in

ossa la comunicazione coli altra parte della citt col mezzo di due

ponti. Il primo di essi, era quello cognito con il nome Sublicio per

essere stato costrutto con legni non collegati con ferro, come in
e"

cinto di mura con porto, le quali furono aporte dal tribuno Appio Claudio

per far entrare Mario nella citt [Guerre Civili. Lib. I. e. 68.J Affinch la

stessa parte del Transteverc potesse essere congiunta alla citt e fosse custo-

dita la comunicazione tra lo due parti del fiume, era di necessit che vi fos-

sero due bracci di mura che dall'Arce gianicolense si portassero sino al Te-

vere d'incontro alle estremit dello mura di Servio erette nel lato opposto:

giacch nella parte corrispondente tra le stesse due estremit di mura, dalia

porta Trigemina alla Flumentana, non vi erano mura, come in particolare

dichiarato da Dionisio (Lib. V. e. 23 e Lib. IX. e. 68.J Di una tale protrazione

di mura vedesi poi chiaramente dimostrata la sussistenza da Procopio, quan-

tunque gi al suo tempo esistesse la cinta dello mura Aureliano; poich os-

servava egli che i vetusti romani avevano costruite mura nella regione Tran

stiberina tanto per assicurare le abitazioni ed i molini, che ivi esistevano,

(pianto per racchiudere il Tevere entro la citt, e cosi troncare il libero

corso al nemico che l'avesse voluto percorrere, ed assicurare nel tempo me-

desimo il ponte che serviva di comunicazione: dio or, oi -). 'Ptautalot t-j te

)/j'ov '"*'. tv xkt' Otv zoii ~OTa[/G-j 0'/JJr,*j ~yj.t nep.cfic'J yvwrav. w:
p\r,

ro:

~oAtuioi; S'jv'at. ile, zo'J: ts
pi

-

j).wvaS o tay.Josa v.v
r.ozt/.prj-j

Sli'v.cvj etetcS; z'o

ir,: -).<u; TtepiBlto knipQvlsvtiv. fiO^avr; ov zu-Jrr, ~-j rrorauv ~'r, ytypu .

Pwv.TTety te t Tcl/o: eotixv y.c.l oi/ic.i au/v: -j yj'u ry v.jz i~iw.: ozvj.'J.\jvjoi..

yi-ri-j -r,; .t).sw? r TfptSo; r.tr.o'wvzc/.i pzvpvj.. (Prucopio, Guerra Gotica. Lib. I.

e. 9.J Nel braccio meridionale delle suddetto mura transtiberino, doveva esi-

stere una porta, dalla quale aveva principio la via Campana, che si cono-

sciuta avere percorso lungo il lato destro del Tevere in seguito del ritrova-

mento del cippo terminale, relativo alla stossa \ia. avvenuto nell'anno 183S

e che fu illustrato dal Biondi (Atti dell'Accademia Romana di Archeologia.

Tom. IX.) E tale porla doveva ossero la Piacolarc, di cui Festo diede la se

guente spiegazione: Piacularis porta appellatili' propter aliqua piacula, (pot

ibidem febant; cel , ut ah Cloatius, cum ex sacro per aliquem piaculo solvi

lue, ut aliqua pianai propitiandique causa immolatili'. Perciocch si conosce

da diverse iscrizioni dei Fratelli Anali che essi solevano faro i loro (trinci

pali sacrifizi nel bosco della dea Dia che stava al (plinto miglio della suddetta
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particolare dichiarato da Festo. E siccome esso fu primiera-

mente stabilito da Anco Marzio per dare la comunicazione tra i

colli da lui aggiunti alla citt, che erano 1 Aventino ed il Gianicolo.

come dimostrato da Livio e da Dionisio; cos si deve riconoscere

la sua posizione in quel luogo del Tevere che presentava una pi

retta comunicazione tra i medesimi due colli, la qual condizione

solamente si trova corrispondere nel luogo ove esistono reliquie di

alcune pile di un antico ponte in vicinanza del porto di Ripa grande.

Ed importante I osservare onde contestare tale corrispondenza di

luogo, per il suddetto primo ponte, che al tempo di Anco Marzio.

via Campana: . . . . i\ . i.vco . deae . diae . \ia . campana . apvd . i.ap. v

E precisamente essersi distinti con il suddetto nome Piacolo i sacrifizi, che si

facevano nel medesimo luogo sacro, si deduce da diverse altre iscrizioni dei

medesimi Anali: in . lvco . deae . dive . piacvlvm. Marini, fratelli

Anali. Tue. XXIll, XXIV, XXXII, XXXIX e XLII.j A questa interpre-

tazione consentaneo quanto da Festo in antecedenza alla surriferita spiega-

zione espose su Pectuscunt Palati; e sono anche consentanee diverse altre

notizie che si prendono pi opportunamente a considerare. \ enendo poscia

da Claudio stabilito il porto Ostiense, si disse di seguito pi comunemente

Portuense tanto la indicata via quanto la porta che metteva ad essa: e tale

nome fu conservato alla porta che venne sostituita alla anzidetta nella cinta

delle mura di Aureliano. La porta, che esisteva sulla parte superiore del

colle, dovevasi primieramente denominare (ianieolensc: ma non si hanno

documenti per contestare un tale nome. Si conosce per essersi nel seguilo

denominata Aurelia. come in egual modo si distinse la [torta praticala in

corrispondenza di essa nella cinta delle mura di Aureliano, clic pure mei-

tesa ad una delle due vie Aurelie precedentemente stabilite. Parimenti e

incerto (piale fosse il nome della [torta che doveva esistere nel braccio set

lentrionale delle suddette mura: ma prima ancora dello stabilimento della

cinta Aureliano, per essersi rinnovata ila Settimio Severo, si disse Setti

miana : Luis denti/ue etuun jttnuae baiatile m Transtiberina rii/ione ad

portimi nominis sin, quartini forma intercali ns statini usuiti jittblietun mridit.

Sjiarziana, m Sereni, r. 1 !). ."Nei Mirabilia s" indicano con la solita volgare

tradizione le tre porle della regione Transtiberina in questo modo: Portile

1 ra listila ri in siuil Iris: Si /itiiinana , ubi si
fileni latitlts fui r il ut fiutile Otta

'uno: jinilii
Ann Ini, eri Aurea, /iurta Parit nsis. Moittfatieon, Iharium

llahemii. Po,/. _>*.{.
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esistendo ancora la grande palude che si dilatava in tutta la vasta

area del Velabro grande, non potevasi avere accesso al fiume altro

che nell'anzidetto luogo corrispondente da vicino alla porta Tri-

gemina, ove il suolo era alquanto pi sollevato. Ma poi si hanno

moltissime memorie, che servono a contestare tanto la stessa cor-

rispondenza di luogo, quanto il costante nome Sublicio dato al ponte

slesso per denotare la sua struttura di legno; cosicch si rendono

insussistenti tutte le opinioni esposte in contrario (2).

(2) 11 ponte Sublicio venne stabilito da Anco Marzio, secondo l'autorit

di Livio (Lib. I. e. 33) e di Dionisio (Lib. HI. e. 45;, ove certamente il fiume

trovavasi pi ristretto, e nel luogo pi opportuno per avere la comunicazione

Ira i due colli Aventino e Gianicolo, che furono aggiunti dal medesimo re.

E tale opportunit di luogo soltanto si pot rinvenire ove esistono ancora

alcune pile di un antico ponte in vicinanza del porto di Ripa grande, che si

devono riconoscere aver servito per sostenere l'armatura di legno con cui

tu sempre composto il ponte Sublicio. Quindi il medesimo ponte non pu

mai riconoscersi in quello che ora denominato ponte Rotto, tanto perch

si vede essere stato costruito interamente di pietra sino dai tempi antichi,

quanto per essere collocato in un gomito del fiume, ove le acque concorrono

con impeto in modo che non avrebbero mai permesso che esistesse un ponte

di debole struttura, quale era il Sublicio, come pure hanno spesso rovinalo

quello costrutto validamente con pietre. Ma una circostanza importantissima

per escludere avere mai il ponte Sublicio esistito nel luogo, ove ora rimane

il ponte Rotto, ed che tale luogo, corrispondendo nel lato sinistro decisa-

niente nella parte inedia del Velabro maggiore, ed essendosi soltanto im-

preso a bonificare la palude, che ivi esisteva, da Tarquinio Prisco, non si

sarebbe potuto avere accesso dalla stessa parte a tale ponte, che si dice stabi-

lito antecedentemente da Anco Marzio. Oneste sono valevoli ragioni dedotte

da conoscenze locali, che non si possono avere, o non si vollero prendere

in considerazione, da coloro che basano i loro sfudii unicamente su memorie

litologiche. Ma poi tutte le notizie concordano nello stabilire essere stata

sempre con religiosa cura conservata la costruzione latta con semplici legni

della parte superiore del ponte Sublicio. Ci primieramente contestalo da

Dionisio nel dire che al suo tempo i romani conservavano (pici ponte l'or

malo con soli legni senza l'erro: r,-j S uiv. /.</.-' v.v.-jvj tg-j; -/jo-jo-j; ?u"/.y&

''- , 'j.jVj n i/fiO'j'j uzOiuZ'jr, ~uz r,'j:jirji:j uvzc/.c . r,j vm v/ci.: Et/oO zoiWjzr,j

yji.y-.-'/j^'
'

V'.rjMM. Dionisio. Lib. V. r. l'i. V. questa notizia corrisponde
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PONTE EMILIO. L'altro ponte, che dava la comunicazione

alla anzidetta parte della regione Transtiberina, era quello, che

con stabile costruzione di pietra, fu impreso a costruire dai censori

M. Emilio Lepido e M. Fulvio Nobiliore nell'anno 573 e compito

alcuni anni dopo da P. Scipione Africano e L. Mummio, come

venne da Livio riferito; e fu denominato Emilio dal nome del

primo dei suddetti censori ch'era considerato come il capo di tale

annuale censura. Esso si disse pure di Lepido dal secondo nome

in circa al tempo di Augusto quando gi era stato costrutto in pietra il

ponte Emilio. Tale religiosa conservazione, e spesso rinnovazione in legno,

del ponte Sublicio in circa nell'epoca stessa, dichiarata da Varronc: nani

ab bis Sublicius est factus primum, ut restitutus saepe. (De Ling. Lai. Lib. V.

e. 83.^ E anche posteriormente ci si contesta da Ovidio dicendolo, roboreo

ponte. (Fasti Lib. V. v. G22.J Ed ancora pi posteriormente da Plinio si

dimostra lo stesso ponte l'ormato con legni senza essere collegati con ferro,

come era fatta la sala del consiglio in Cizico: Quod item Lioinae in ponte Su-

blicio religiosum est, posteaquam Coclite Horatio defendente aegrc revulsus est.

Nat. Hist. Lib. XXXVI. e. 23.y> Rinnovandosi anche alcun tempo dopo da

Antonino Pio, si conserv la medesima struttura nella parte superiore; per-

ch si disse sempre Sublicio: opera eius haec extant , Romae pons

Sublicius. (Capitolino, in Antonino Pio. e. 8J Una tale struttura, composta

con pile di pietre e travature sopra di esse, rappresentata nelle medaglie

coniate da Antonino per la detta rinnovazione. Ed anche dopo la caduta del-

l'impero si trova ricordato da Macrobio lo stesso ponte, come fatto tempo-

raneamente in legno: ponte qui nunc Sublicius (licitar mi tempus instructo.

Saturnal. Lib. I. e. 11. E quindi distintamente nell'Epilogo dei regionari,

annoverando gli otto ponti di Roma, si citano l'Emilio ed il Sublicio come

ponti distinti : Pontes Vili, Aclius, Aentilius, Aurelius, Milvius, Sublicius,

libricius, Caestius et Probi. Quindi forza conchiudere che nella notizia,

esposta ila Plutarco, si debbano intendere due ponti distinti, cio il Sublicio

e l'Emilio, cnnic giustamente osservava Nibby. quantunque non sia chiara-

mente! espresso: Ai^zzc/.i Ci vc/. -.', r.ua-.u-j v.vj crtoosy yjx-.'J. r, ~i
loyic/v rrv/ye-

yowv&JTrJKf <jiv. tw i'jibi-j. e, oc i.i.zi-jc, 770/ /oi; jtt-.'.ov v^iVj'j.nir, /osots i>~ At-

uwj ~.t.')r~ -'>'>'-. rJ-. Plutarco, in buina, e. '). \'. (piando si volesse appropriare

ad un solo ponte la slosa notizia, si do\r credere che la prima parie si rife-

i isse al ponte fatto solo in legno, e I altra alla costruzione delle pile di pietra.

Tosi allorch imi siano di aggiunta le parole, (jui modo lapideiis dicitur, nel
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del medesimo censore, il qual titolo poscia fu convertito in quello

di Lapideo, cio di pietra. Per molte autorevoli memorie, che gi

si sono prese in parte a considerare nella descrizione della regione

undecima, si deve riconoscere la sussistenza di tale ponte in quello

che ora viene detto ponte Rotto, il quale si trova effettivamente

corrispondere in vicinanza del teatro di Marcello, ed a quei luoghi

che si dicono essere stati ad esso adiacenti, secondo le varie me-

morie che ci furono tramandate (3).

seguente passo di Servio, si deve pure riferire, quanto in esso si accenna,

alla doppia costruzione del ponte stesso: et cum per Subiicium puntein, hoc est

lic/ncum (qui modo lapidcus dicitur transire conarctur, sous Coclus hostilem

impetum sustinuit. (in Virgilio, Aeneid. Lib. 17//. v. 648./ Si hanno poi noti-

zie sul medesimo ponte, sempre distinto con il nome Sublicio, cio di legno,

da Livio (Lib. II. e. 10], da Dionisio (Lib. I. e. 38 e Lib. IX. e. 68/, da Polibio

,

Lib. VI. e. o), da Appiano 'Guerre Civili. Lib. I. e. 58 e 68', da Seneca

De vita beata, e. 25/, da Tacito [Istorie. Lib. I. e. 86,', da Livio (Lib. V.

e 40', da Valerio Massimo (Lib. I. ci. 10 e Lib. IV. e. 7. 2), da Aurelio

\ iltore De Vir. lllust. e. 65/ e da Lesto fin Sublicium pontem.J

(3) Sul ponte Emilio o Emiliano, denominato quindi Senatorio e ponte

llotlo. oltre alle notizie esposte nella descrizione della regione XI a riguardo

dell'edicola di Portuno, d'uopo osservare primieramente che si pot co-

struire in tale luogo soltanto dopo di essere stala interamente colmata la

palude del Velabro, ed anche dopo di essersi il suolo elevato in modo rag-

guardevole: ci che dovette accadere molto tempo dopo allo stabilimento

tlella cloaca Massima, che serv precipuamente a bonificare la stessa palude.

Ed infatti soltanto con autorevoli documenti pu attribuirsi il cominciamento

della costruzione delle pile nell'anno 573. come si dichiara da Livio, nel

dire che i censori M. Emilio Lepido e M. Fulvio Nobiliore impresero a fare

diverse opere, e particolarmente il secondo di essi il porto con le pile del

ponte nel Tevere, sulle quali poscia dopo alcuni anni, cio nel Gli, i censori

P. Scipione Africano e L. Mummio commisero che fossero costrutti gli archi:

)/. Fulcius plura et maioris locavit usus: portum et pilas pontis in Tiberini:

iptibus pilis fornices post aliquot annos P. Scipio Af'ricanus et L. Mutiinnus

l'ensores locaverunt im/ioncndos. (Livio. Lib. XL. e. 51. E siccome M. Emilio

Lepido era sialo eletto capo ili quella censura mentre pure era Pontefice mas

Mino, ed aveva scelto per collega Lepido, come m dichiara dal medesimo sto-

rico: priuceps ciechi* est ipse censor lM. Aeiitilius Lepidus Pontifc.l ma. itimi*,
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TEMPIO DELLA FORTUNA FORTE. Uno degli edifizj pi

importanti a prendersi in considerazione e che vedesi annoverato

nei surriferiti cataloghi, come facente parte delle singolarit della

regione ora considerata, era quello consacrato alla Fortuna Forte

lino dal tempo di Servio Tullio, il quale era differente da quello

dedicato alla Fortuna Virile, preso a considerare nella regione un-

decima. Tale tempio per si trovava fuori della citt, come di-

mostrato da Varrone e da tutte le memorie che si hanno sul tempio

stesso. Ed da questa autorevole circostanza che pu contestarsi

tres eiccti de senatus: retinu quosdam Lepidus a collega practeritos ; cos la

suddetta opera, quantunque diretta dallo stesso suo collega, ebbe il nome da

lui di ponte Emilio o Emiliano, ed anche di Lepido, che poscia si mut in

Lapideo, come in particolare si deduce da una notizia che tu aggiunta alla

breve descrizione dei fiumi dell'Italia di Pomponio Mela, e che si attribuisce a

quel Giulio oratore ricordato da Cassiodoro che scrisse un libello sulla cosmo-

grafa: Post iterum ubi unus per pontem Lepidi, qui nunc abusive a pAebc La-

pideus dicitur, iuxta forum Boarium, quetn Cacum dicitur, transiens adunatur.

U questa notizia, bench forse non autorevole, pure si conosce che il ponte

Emilio, denominato di Lepido e volgarmente Lapideo, corrispondeva in vi-

cinanza del foro Boario, come infatti si trova corrispondere il ponte Rotto,

che si reputa essere lo stesso dell'Emilio. Per da quanto leggesi nel calen-

dario Capranicense, nel decimosettimo giorno del mese di agosto, si dimostra

pi autorevolmente la stessa corrispondenza; poich si dichiara il ponte Emi-

liano collocato vicino al teatro di Marcello: portvno . ad . pomem . aemilivm .

ad . theathym . Marcelli. Ed infatti il ponte Rotto anzidetto precisamente in

vicinanza del teatro di Marcello trovasi esistere. Si vede poi fatta menzione

del ponte Emilio in particolare da Giovenale [Satira VI. v. 3'2J e dal suo

antico scoliaste dicendo, quod ibi lupanaria essent. Ed alla stessa corrispon-

denza di luogo per il ponte Emilio vedesi essere coerente la seguente notizia

esposta da Lampridio sulla morte; di Eliogabalo: Tractus dei iute per publicum,

additaque iniuria cadaveri est, ut id in cloacxdam milites mitterent. Sed quum
non cepissd cloacula fortuito, per pontem Aemilium annexo pondere ne jlui-

latet, in Tiberini ubtcctum est ne unquam sepelire posset. Traetum est eadaver

eius etinnt per eira sputili, priusipiaiii in Tiberini praeeipitaretur. Perciocch,

precisamente il medesimo ponte Itoti m trova esistere assai da vicino alla

estremila inferiore del circo Massimo, pei il (piale fu trailo il cadavere di

Kliojjalialo prima di essere sellalo a fiume.
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con pi certezza la esistenza della vetusta cinta di mura che rac-

chiudeva l'indicata parte della regione Transtiberina; giacch senza

cinta di mura, che ne avesse determinalo il limite, e senza porte

che avessero distinta la parte interna dallesterna, non si sarebbe

mai potuto determinare la indicata posizione esterna (4). E bench

si deduca dai comuni testi di Livio essersi aggiunto nell anno 469

un altro tempio alla Fortuna Forte in prossimit di quello eretto

da Servio Tulio; pure e da credere che un solo tempio alla me-

desima dea abbia esistito nel luogo stesso; e tale opera non sia

stata altro che una riedificazione, come doveva essere quella fatta

nell'anno 769, che accennata da Tacito; dal quale si aggiunse

(4) Dies Fortis Fortunac appellatili ab Servio Tullio rege, quod is fanum
Fortis Fortunac secundum Tiberini extra Urbem Romani dedicava Junio mense.

(Varrone, De Ling. Lai. Lib. VI. e. il.) Fors Fortuna est, cuius dicm festum

colunt, qui sine arte aliqua vivunt: huius aedes Transtiberini est. (Donato,

Tercnt. Phorm. Lib. V. e. 6. i.) La sua precisa posizione poi determinata

da quanto venne registrato nel calendario Amitcrnino nel giorno vigesimo-

quarto di giugno, con questa notizia: torti . fortvnae . transtiber . \n . mil-

liar. i'ium. et . sext. Cio al primo miglio ed un sesto, che corrisponde a passi

mille cento sessantasei, e non al primo ed al sesto miglio, come i'u supposto:,

giacch tale festivit non poteva farsi nel tempo stesso in due luoghi distinti

e discosti tra loro di cinque miglia-, e d'altronde si sarebbe scritto per indi-

care tale variet di luogo, ad . milliar. prim. et . ad . sfai. Kd alla medesima

determinazione pu solo con pi probabilit credersi avere corrisposto la

evidentemente scorretta notizia riferita nello stesso giorno di giugno nel ca-

lendario Esquilino: fori. fort. et \i> . xim. et : giacche si

riconosce non essere di uso presso i romani la prescrizione degli statili
,

otto

dei piali, secondo i greci, componevano il miglio, e quattordici avrebbero

corrisposto ad un miglio e sei stadj, come si potrebbe dedurre da (ale in-

certa notizia, la quale d'altronde porterebbe a (issare una distanza maggiore

di quella che si conosce essere prescritta dagli altri documenti. Pertanto da

osservare, che, secondo tale interpretazione, tornerebbe opportuno leggere

nella prima notizia, ad . milliar. prim. et . sex. s., cio un miglio e sei sladii.

se si potesse ammettere il suddetto metodo presso i romani di numerare le

distanze con gli stadii: ma non polendone avere altri autorevoli esempj. non

pu allontanarsi dalla suddetta prescrizione, che quella che meglio soddisfa

alle condizioni \olufc.



REGIONE XIV. 503

essere stato il tempio posto in vicinanza del Tevere, e negli orti

che il dittatore Cesare aveva allegati in dono al popolo romano (5).

Con quanto poi venne esposto da Ovidio, sulla festivit che face-

vasi nel mese di giugno di ogni anno nel luogo in cui esisteva il

medesimo tempio, si conosce che esso corrispondeva da vicino, cio

nella parte opposta del Tevere, a quello della Fortuna Dubbia, che

fu considerato in fine della descrizione della regione decimaterza

a riguardo del vico annoverato nella base Capitolina, che aveva

ricevuto il nome dallo stesso tempio (6). Da altra importante iscri-

zione si conosce che corrispondeva vicino al detto tempio della

Fortuna Forte un vico della regione Transtiberina, per essere stato

con eguale titolo distinto, e nelle sue adiacenze eranvi orti e ta-

berne con altri edifizj ed un sacello dlside. Quindi si accennano

avere corrisposto nella parte opposta, palesamento del fiume, altre

taberne nel vico Triario; e questa notizia importante a prendersi

(5) Aeris gratis tulit in acrarium trecento, octoginta millia: de rcliquo

aere aedem Fortis Fortunae de manubiis faciendam locavit, prope aedem eius

deue ab rege Ser. Tullio dedicatemi. (Livio. Lib. X. e. &(.) Et aedes Fortis

Fortunae Tiberini iuxta in hortis, epios Caesar dictator populo rom. lega-

cerat dicatur. (Tacito, Ann. Lib. II. e. ii.J Da Plutarco venne con-

testata la collocazione lungo il fiume dello stesso tempio (in Bruto, e. 20.)

li cos'i Stazio, indicandolo vicino allo stagno che serviva di naumachia, e che

di seguito si descrive (Silv. Lib. IV. \.)

(6) Quam cito venerunt Fortunae Fortis honoris!

Post septein luces Junius actus erit.

Ite, deam lauti Fortem celebrate, Quirites:

In Ttberis ripa munera regis habet.

Pars pede, pars etiain celeri decurrite cijntba,

I\ec pudeat patos inde rudire domain.

Fette coronatile nivenum convivici lintres:

Multaipie per medias vinti bibantur aquus.

J'hbs colti liane: tptta , qui posait ,
tir plebe ftusse.

F<rtur, il ce /ululili sei pira Itthtsc luco.

Concenti et srrets; serra quia Ttillttis ortus

Cu/istituti Dnbiae tempia propinqua Itene.

Orni,,,, Fa sii. .ib. VI. e. 77-2 -7Ki.
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in considerazione, perch serve a contestare quanto corrispondeva,

s nella parte della regione duodecima, s nella decimaquarta ora

considerata (7).

ORTI DI CESARE. Gli enunciati orti, in cui, secondo Ta-

cito, stava posto il suddetto tempio della Fortuna Forte, e che da

Svetonio si dicono pure essere stati lasciati in dono al popolo ro-

mano e corrispondenti nella ripa del Tevere, non potevano essere

collocati a maggiore distanza dalla anzidetta porta della citt di

quanto fu prescritto per il luogo occupato dal medesimo tempio,

secondo l'autorit del calendario Amitcrnino, cio di un miglio ed

un sesto; poich a poco pi di due miglia distante dall' attuale

porta Portese, che corrisponde circa un quarto di miglio pi in

fuori della porta antica Piacolare, e per conseguenza a due miglia

e mezzo circa, secondo la misura determinata lungo la via antica, fu

rinvenuto nell anno 1838 il cippo terminale, che serv a dimostrare

(7) OIS. MAN. MAECIAE . r.. F. DYNATE
|

EX . TESTAR! . ET . DONA . T. C.
|

L.

MAEC1VS . L. E. HERMAGORAS
|

PATER . MAECIA . FLORA . MATER
|
TONSTRIX . L. MAE-

C1VS . L. F. RVSTICVS
|

FRATER . LANARI\ S . AD . \IC. FORT.
|

FORTVN.
|
AGRVM .

SEVE . HORT. III.
|
CVM . TARER. II. ITEM . AEDIFICI . 1NCOHA

|

RESI'. 111. GRAT. II.

E. PROX. SACEL. D.
|

1SID1S . ET . ALIA . TARER . AB . VLTH.
|

VIC. TRIARI . OVOT .

EST . INTR
|

IT . FONS . MARIAN. UER.
|

COMI'. SIC. V. A. E.
|

IN . II. T. SVNT . COM.

or. ii. s. (Grider. Pacj. DLXXIX. N. 8.) Questa iscrizione si sarebbe po-

tuta appropriare con molta convenienza per intero alla regione duodecima,

alla (piale apparteneva il vico Triario, come si deduce dalla base capitolina:

poich la qualit di lanario, attribuita a Rustico, avrebbe convenuto assai

bene al campo Lanatario compreso nella stessa regione, e cos'i pure l'edicola

d'Iside; e ci sarebbe stato anche meglio appropriato se si t'osse letto in tale

iscrizione, ad . vie. mamm. fortvn., in vece di quanto esposto: giacche il

vico della Fortuna Mammosa si comprendeva pure nella stessa regione. Ma

oltre la precisa indicazione della Fortuna Forte si oppone ancora, alla sud

detta appropriazione, la notizia degli orli che vedesi in tale iscrizione riferita:

perch gli orti soltanto fuori delle mura potevano esistere. La qua] condizione

si trova convenire bene al luogo in cui stava il tempio della Fortuna Furto.

e non ad alcuno compreso nella regione duodecima che era quasi per intero

collocata entro le mura. Quindi deve credersi avere la stessa iscrizione deno-

tato luoghi corrispondenti nelle due indicate regioni.
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tanto avere ivi transitato la via Campana, (manto essere stati col-

locali da vicino gli orti Cocceiani e Tiziani
(8).

CAMPO CODETANO. In vicinanza dei medesimi orti di Ce-

sare doveva corrispondere quel campo, che dai regionari vedesi

annoverato col nome Codctano unitamente al Bruziano, che di se-

guito si descrive; perciocch si conosce da Svetonio che lo stesso

Cesare fece scavare nel luogo detto Codeta minore un lago, in cui

fece entrare grandi navi a pi remi della flotta Tiria ed Egizia per

esporre combattimenti navali. E siccome da Paolo, compcndiatorc

di Fcsto, nello spiegare come si fosse dedotto il nome Codeta dai

virgulti, che a guisa di code cavalline nascevano in quell'agro, os-

servava avere il luogo stesso corrisposto nel Trastevere; cos ne

viene di conseguenza che si trovasse in vicinanza dei suddetti orti di

Cesare, ove soltanto poteva corrispondere un ampio campo piano.

Ed evidentemente il nome stesso di Campo codctano, non essendo

comune nella lingua greca, si confuse dai copisti con il nome pro-

prio di Campo marzio, nel passo in cui Dione descrisse la medesima

i8) L'indicato cippo terminalo, che fu scoperto a poco pi di due miglia

distante dalla porta Portese, sulla ripa destra del Tevere, contiene la seguente

importante iscrizione: partes
|

introrsvs . ad
|

viam . campana
|
versvs . ad .

PROXIM.
|

CIPPVM . PROPRIVS . IN
|

LOCO . PROPRIO . HORTORV.
|

COCCEIANOIU M

ONERI
|

IT.UVMH) . VIGILIAMO
|
QV0I) . EST . UORTORYM

|

TITIANORVM . NONIAE . C.

i.
|

it. r. i . p. ivi. 'Biondi, Sui tre Cippi Terminali scopati nella ripa destra

del Tevere. Atti di IPAccademia Romana di Archeologia. Tom. IX.) Poptdo

hortos circa Tiberini publicc et viritim trecennos scstertios lii/avit. (Svetonio,

ni Cesare, e. H.'}. Lo stesso in circa si dice da Appiano (Guerre Civili. Lib. Il

r. 1 i3 , da Dione Lib. XLIV. e. 35; e da Plutarco fin Bruto, e. '20.
' La in

dicala disianza di un miglio ed un sesto dalla citt si trova essere ben eoe

icnte a quanto indicava Orazio ad ini seccatole di andare a vedere un suo

amico vicino agli orti di Cesare nel Transtevere: Transtjfberim loiu/e cubani

is prope Cai. iris hortos. Orazio, Satire. Tilt. I. A. IX. v. 1S.
'

Nelle adia-

cenze del luogo occupato dai medesimi orti furono rinvenute diverse opere

di ragguardevole pregio, le (piali furono indicate dall Aldroandi Memoria.

A. 22 , AA Flaminio Vacca Memoria. A'. S e dal Nil>|.\ Uomo mi IHIJK

Tom. Il Viu>. Mi
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celebrazione di giuochi navali che espose Cesare; giacch vedonsi

da esso riferiti coli ordine medesimo che Svetonio tenne nel de-

scrivere gli
altri giuochi esibiti da Cesare e principalmente quei

denominati Troja. Ne poi si conosce che Cesare avesse mai fatto

scavare due distinte naumachie; e d'altronde non pu rinvenirsene

luogo opportuno nel Campo marzio. Quindi quella notizia, che

venne esposta da Svetonio sul riempimento del lago, che aveva

servito di naumachia, onde edificarvi un tempio di Marte mag-

giore di quanto era stato edificato, non pu appropriarsi ad alcun

scavamento del Campo marzio, ma solo all'anzidetto suolo del

Campo codetano; giacche in tale luogo poteva pure sussistere un

tempio di Marte, come era quello posto fuori della porta Capena,

senza dovere prescrivere per siffatta consacrazione il solo Campo
marzio (0). Una tale naumachia doveva solamente essere formala

coli' acqua del Tevere; giacch non si era ancora nella regione

(9) Navali proelio, in minore Codeta defosso lacu, biremes ae triremes,

quadriremesque Tyriae et Aegijptiae classis, magno pugnatorum numero, con-

flixerunt. [Svetonio, in Cesare, e. 39.) Codeta ager in quo frutices existunt in

modo codarum equinarum Codeta appellatile ager trans Tiberini,

quod in co virgulto, nascuntur ad caudarum equinarum simililudinem. Paolo,

in Festo. Pag. 38 e 5H.) Xwofov yo ri ev r<7> 'Aoi'uo -zSm xoc'Akvk;, OeJwp -i

i; avr eavjxe, za vaO; iarr/uys-j. [Dione. Lib. XLIII. e. 23./ Quindi in se-

guito delle surriferite osservazioni, si dovr credere che per somiglianza di

vocabolo si sia dai copisti trascritta la indicazione h tw 'Apsiw -idlu. in vece

di Iv t<5 'Oupeciw 7te<?iw, per essere il nome di Campo marzio pi cognito di

quello di Campo codetano. Ne poi pu supporsi che dalla seguente notizia

di Svetonio si debba credere essere stata scavata una naumachia nel Campo
marzio; giacche il tempio di Marte, che Cesare aveva divisato di l'are edifi-

care, poteva esistere egualmente bene ncll' indicata parte esterna della re-

gione Transtiberina, come esisteva quello fuori della porta Capena ad egual

nume consacrato: In primis Martis tcmplum, quantum nusquam esset , e.e

struere, repleto et campionato lacu, in quo Aaumachiac spectaculum eduli rat.

Svetonio, in Cesare, e. h\.) Sin medesimi spettacoli navali esposti da Cesare

*>\ hanno pure notizie da Dione (Lib. XLV. e. 17. Ma sempre con poca pre-

cisione vedesi ci esposto in modo tale clic soltanto pu credersi probabile

la surriferita spiegazione.
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Transtiberina condotta alcuna ragguardevole quantit di acqua; e

perci necessariamente doveva essere stata scavata lungo il corso

del fiume stesso, in quellarea piana che corrisponde al di fuori

della porta Portese tra questa medesima porta e la Portuense della

cinta delle mura di Aureliano; ed ivi in conseguenza doveva essere

posto il luogo detto Codeta minore, mentre il maggiore doveva

evidentemente trovarsi nelle sue adiacenze in pi ampio suolo.

Tale luogo, insieme considerato, doveva costituire l'agro Codeto ed

il Campo codetano, che annoverato nei surriferiti cataloghi dei

regionari. Non pot per la stessa naumachia conservarsi lunga-

mente; poich le acque del Tevere, con cui era formata, portando

molte materie, la dovettero riempire prontamente. Ed anzi da

credere che da questa sostanziale circostanza Cesare abbia preso

motivo per fare riempire interamente lo scavamento, reso inutile

per lo scopo prefisso, coir idea di edificarvi un tempio di Marte, il

di cui divisamento non ebbe effetto, come fu da Svetonio riferito.

CAMPO BRUZIANO. Dellenunciato altro campo, che tro-

vasi annoverato nei cataloghi dei regionari unitamente al Codetano.

non si hanno precise notizie per determinare con qualche probabi-

lit la sua posizione; e soltanto pu dedursi che stasse non molto

lontano da alcuni dei due Codetani. per essere insieme annoverali.

Per, essendovi un vico egualmente denominato, come vedesi an-

noverato nella base Capitolina, da credare che fosse collocalo

alquanto pi verso la parte interna della citt. Esso serviva evi-

dentemente di soggiorno a quei bruzi, che furono destinati a scr-

vire di corrieri ai pubblici magistrati, come spiegato da Paolo

compendialore di Festo.

NAUMACHIA 1)1 AUGUSTO. Onde provvedere all'indicata

paleso dillcolt di conservare un lago ad uso di naumachia con le

aeque del Tevere, e nel tempo slesso per supplire ai bisogni della

regione Transtiberina, Augusto imprese ;i condurre dal lago Alsie-

lino I acqua della dal suo nome Augusta, ed Alsielina da quello del

lago suddetto, la (piale destin particolarmente per la naumachia
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che aveva impreso a formare nella stessa regione, e la parte so-

vrabbondante concesse per uso degli orti privati; giacche l'acqua

stessa, non essendo salubre n pura, non poteva servire ad altri

usi, come vedesi da Frontino chiaramente esposto (10). Tale nau-

machia venne tra le opere di Augusto annoverata nella iscrizione

Ancirana, dicendo che egli, per esibire combattimenti navali al

popolo romano, aveva nel Trastevere fatto scavare nel luogo, po-

scia corrispondente nel bosco de' Cesari, il suolo nella lunghezza

di piedi mille ottocento, e nella larghezza di piedi mille duecento,

in cui trenta navi rostrate, triremi e quadriremi, con molte altre

minori, avevano potuto combattere. E questa stessa opera di Au-

gusto contestata da Svetonio, da Dione e da altre autorevoli me-

morie (11). Il bosco dei Cesari, che si trovava corrispondere nelle

(10) Quae ratio moverti Augustum, providentissimum principer, perdu-

cendi Alsietinam aquam, quae vocatur Augusta, non satis perspicio, nullius

gratiac, immo ctiam parum salubrem, ideoque nusquam in usus populi flucn-

tem; nisi forte, cum opus Naumachae aggrederctur , ne quid salubrioribus

aquis detraheret, liane proprio opere perduxit et, quod Naumachiac coeperat

superesse, liortis subiacentibvs et privatorum usibus ad irrigandum concessit.

Solet tamen ex ea in Transtiberina regione, quotiens pontes rcficivntur et a

citeriore ripa aepiae cessant, ex necessitate in subsidium publicorum salien-

tium davi Alsietinac ductus post Nauinachiani , cuius causa videtur

esse factus, finitur. (Frontino, De Aquacductibus. eli e 22.J

(11) NAVALIS . PROELI . SPECTACVLYM . POPYLO . 1)11)1 . TRANS . TIRER1M . I\ .

QYO . LOCO . NVNC . NlilMVS . EST . CAESARVM . CAVATO . Solo . li . LONG1TYDINEJ1 .

MILLE . ET . OCTINGENTOS . l'EDES . IN . LATITVDIM.M . pcdum . mille . et . DYECEN-

min . ovo . triginta . rostratae . NAYES . triremes . et . quadri renine . PLYRIS .

\ytem . minores . inter . se . CONTL1XERVNT. (Iscrizione Ancirana. Tav. IV.

Un. 43, 4i e '.) Ilari, navale proelium, circa Tiberini cavato solo, in quo

nunc Caesarum nernus est. (Svetonio, in Augusto, e. -3.J L'essere slata eolio

eata la naumachia slessa in vicinanza del Tevere si dimostra con la seguente

notizia riferita dal medesimo Svetonio a riguardo ilei tentativi di ritorno in

Roma l'alti da Tiberio: Bis ohi nino loto sccessus tempore Romani redire comi

lus, semel triremi usque ad proximos Naumachiac liortos subvectus est: dispo-

sila stallone per ripas Tiberis, quae obvtaiu prodeuntes submoveret. Svitotoo,

ni Tiberio, e. 72. Quindi nel seguente passo di Tacilo, indicante i giuochi
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adiacenze della stessa naumachia, secondo la iscrizione Ancirana.

non potendosi al tempo di Augusto, in cui tale documento fu com-

posto, riconoscere altri principi, che avessero ricevuto il nome di

Cesare fuori dei due suoi nepoti Cajo e Lucio, ad essi soltanto pu

appropriarsene la pertinenza. Dovette tale bosco essere stabilito

nelle adiacenze della naumachia di Augusto, senza che questa ve-

nisse soppressa; perch si hanno notizie, che dimostrano avere po-

steriormente la naumachia stessa servito per esporre altri spettacoli

navali. Infatti si conosce da Tacito che Nerone vi fece costruire nel

d intorno luoghi di convegno e di solazzo; ed anche con maggiori

particolarit si narra da Dione avere la stessa naumachia servito

alla celebrazione dei grandi giuochi esibiti da Tito nella circostanza

della dedicazione del suo anfiteatro; poich venne da esso indicato

che alcuni di tali giuochi furono esposti nella naumachia esistente

fuori della citt nel bosco di Cajo e Lucio che Augusto aveva fatto

scavare. Quindi da Svetonio, narrando la stessa celebrazione di

giuochi, indicata la naumachia medesima con il nome di vecchia

per distinguerla da quella che di recente erasi temporariamente

formata nell anfiteatro edificato dallo stesso principe (12). Se alcune

esposti da Augusto in tale naumachia in confronto di quegli esibiti da Claudio

nel lago Fucino, deve considerarsi la corrispondenza di essa al di l del Te-

vere, e non al di qua: ut quodum Augustus, strialo cis (uls Tiberini stagno,

sed levibus navigiis, et minore copia ediderat. Tacito, Armai. Lib. A'//, e. o(i.

Stazio, descrivendo la stessa opera di Augusto, la dimostra posta sulla ripa

gi appartenente alla gente Lidia, cio Toscana, e negli orti suburbani, per

conseguenza fuori della antica cinta (Stazio, Selve. Lib. IV N. i. r. \ e seg.
:

Continuo dextras /lari pete Tybridis oras,

Lydia ([un pemtus stagnimi navali coercet

Hipa, suburbanisque raduni praetexitur fiortis.

(12) Lxstructaquc ajmd neinus, (pioti navali stagno cireuni posml Augu-

stus, conventicula et cauponae et posila reno irritanti nla luxus. Tacito, Alt

itali. Lib. XIV. e. lo.; K cos'i da Dinne Lib. IXI. e. 20. "A/).o S ->> s'v

~'~.i y.inn. -') t'jj Y'jxvj roO ~z \ rrrA.vj. <, -.u~i '

AyovTTo; e-' auro tovt ivj/yJ'aTO

Dione. Lib. LX\ I. e. 2'i. Ih tlit il navale proclami in velcri Sauinacliiu

Svetonio, in Tito. e. 7.
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altre notizie, esposte dallo stesso Svctonio precisamente a riguardo

di Domiziano, e da Aurelio Vittore relativamente ai due Filippi,

si devono unicamente appropriare allo scavamento di una nuova

naumachia nel Trastevere (13), e non ad alcun ristabilimento della

stessa naumachia di Augusto, si verrebbe in certo modo a conte-

stare quanto venne registrato nei cataloghi dei regionari col pre-

scrivere cinque naumachie a questa regione: ma di un s grande nu-

mero di tali ampii luoghi, non si hanno positivi documenti. Laonde

si deve credere che lo stesso numero fu trascritto per errore, se

pure non si inteso di comprendere in tale indicazione anche i

circhi, che pure si conoscono avere servito per spettacoli navali

ad uso di naumachia. Ed in tal caso si dovranno comprendere nel

medesimo numero i circhi di Nerone e di Adriano, che facevano

parte di questa regione, e che successivamente s'imprendono a

descrivere: ma con tutto ci, non potendo raggiungere il suddetto

numero di cinque, si dovr in ogni modo credere esser corso er-

rore nelle trascrizioni dei suddetti cataloghi.

BAGNI DI AMPELIDE E PRISCIDIANI. Nella parte della

regione, compresa nella vetusta cinta, che doveva essere occupata

da maggior numero di fabbriche private, ed evidentemente di non

nobile costruzione, come si pu dedurre da Marziale in partico-

lare avervi abitato gente miserabile, e secondo Filone anche gli

ebrei (14), da credere in conseguenza che non esistessero alcuni

edifizj pubblici di ragguardevole considerazione. Per nelle im-

portanti scoperte, fatte ultimamente nel vicolo delle Palme, si rin-

vennero reliquie di una fabbrica nobile che si trovarono collegarsi

(13) Edidit navales pugnas paene iustarum classium, effossori circum-

structo iuxta Tiberini acu. [Svetonio, in Domiziano, e. &.) Exstructoquc trans

Tiberini acu, qund eam partem aquac penuria fatigabat, annuiti urbis millc-

simum ludis omnium generimi cclebrant. (Sesto Aurelio Vittore, De diesa-

ribus. e. 2H.J

(l) Marziale. Lib. J. Epig. i2, Lib. X. Epig. .\ e Lib. XII. Epig. 57;

Iihim , Di legationc ad Cajum, pressa il liaronin. Tomo I degli Annali Ecccs.
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con altre reliquie, gi cognite da altre scoperte, verso la via dei Va-

sellari, che dimostrano chiaramente avere esistito nel luogo slesso

un edilzio palesamcnte destinato ad uso di bagni pubblici. Quindi

considerando tra le notizie, che si hanno su tal genere di fabbriche

appartenenti a questa regione, si convenne di riconoscervi luno dei

due bagni che si vedono annoverati nei cataloghi surriferiti, e che

sono distinti con i nomi di Ampelide e Priscidiani, o di simile altro

nome, come diversamente si spiega. Per considerando aver do-

vuto quest ultimi bagni corrispondere evidentemente pi da vicino

alla chiesa di s. Benedetto, che conserva il nome in Piscinola, il

quale si deve credere dedotto da quello Priscidiano attribuito ai

detti bagni, si pu stabilire avere le indicate reliquie a preferenza

appartenuto ai bagni di Ampelide. Ed importante losservare che

in un frammento delle lapidi capitoline, esistente nella Tav. IX, e

da noi esposto al X. XXXIII, leggendosi . . . alinevm amp ... li.

pu credersi con molta probabilit che esso abbia appartenuto ai

medesimi bagni (15 .

BOSCO DELLA DEA FURINA. Nelle stesse adiacenze, e

precisamente in vicinanza della chiesa dei ss. Quaranta Martiri,

doveva esistere quel luogo sacro alla dea Furina, in cui si celebra-

vano ferie nel mese di luglio secondo gli antichi calendarj; poich

in tale luogo fu rinvenuta una iscrizione relativa al Genio della

dea Furina e dei cultori del luogo. E tale luogo si trova effetti-

vamente corrispondere in quella posizione, in cui pi da vicino si

poteva andare venendo dallAventino e dalla porta Trigemina, e

passando il ponte Sublicio, come si accenna da Sesto Aurelio Vittore

(lo) lulh Unni (Irll'lustiliiU) ih corrisnondrnza Ai cinologico. Anno 18i).

foglio XI, v Anno 1850. foglio V. Tra le indicate scoperte, oltre il ritrova-

mento del cavallu e del turo di bronzo e della bellissima statua in marmo

deH'Apoxiomenon. si rinvenne la seguente iscrizione di C. Claudio Sardo

preietto della flotta: . ci w ni\ > . ( . i. e \.
|

saiid\ s
|

riiu 1 1.( i\ s . ci.a . . . .

K tale iscrizione doveva essere ((dativa ad alcuna opera l'atta dal medesimo

Claudio Sardo uri luogo stesso.
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descrivendo la morte di Cajo Gracco che fu ucciso nel bosco di

Furina. Ed e importante losservarc che tale notizia conferma la

corrispondenza del ponte Suhlicio nel luogo, in cui esistono reliquie

di pile in vicinanza del porto di Ripa grande. Nelle stesse adiacenze

dovevano esistere ancora alcune edicole dedicate al Sole ed alla

Luna; perch in vicinanza della chiesa di s. Cecilia furono rinve-

nute diverse iscrizioni relative alle stesse divinit (1G).

CASE DIVERSE DELLA REGIONE TRANSTIBERINA. In

un frammento delle spesso citate lapidi capitoline, esistente nella

Tav. Vili e da noi esposto al N. XIII, vedendosi tracciata una

spaziosa area non occupata da alcuna fabbrica, e disposta in for-

ma simile a quella che soltanto poteva lasciare libero il corso del

Tevere entro il perimetro prescritto alla citt, si pu con molla

convenienza riconoscere in tale esposizione la corrispondenza di

quella parte della regione Transtiberina, che stava posta tra i ponti

(16) La iscrizione relativa a Furina, rinvenuta in vicinanza della chiesa

dei ss. Quaranta Martiri nel principio dello stradone di s. Francesco a Ripa,

riferita dal Grutero alla Pag. IX. N. 5, nel seguente modo: i. o. m. ii.

AVG.
|
SACR.

|
GENIO . FOIUNARVM

|
ET . CVLTORIISVS . HVIVS

|
EOCI . TERENTIA .

MCE
|

CVM . TERENTIO . DAMARIONE . FILIO . SACERDOTI . ET
|
TERENTIO . DAMA-

RIONE . IYN.
|

ET . FONTEIO . ONESIMO . HUO
|
SACRORVM . SICNVM . ET . BASIM

|

VOTO . SVSCEPTO . DE . SVO . POSVIT
|
LVSTRO . E1VSDEM . DAMARIONIS. Negli an-

tichi calendarj dei Maffei, Pinciano ed Allifano, nel venticinquesimo giorno

di luglio, sono registrati i giuochi che si esponevano a tale divinit: i.vni .

ad . fvrrinae. E da Varrone si hanno diverse notizie su tale festivit denomi-

nata Furrinala. (De Line/. Lat. Lib. V. e. 8, Lib. VI. e. 19 e Lib. VII. e. 45.^

La notizia poi di Sesto Aurelio Vittore sulla morte di Cajo Gracco esposta

nel seguente modo: ubi fin Aventino) ab Opimio rictus, dum a tempio Lunae

desiiit, taluni intorsit, et Pomponio amico apud portam Trigeminam, P. Lae-

torio in ponte Sublicio, persequentibus resistente, inlucum Furinae pervenit.

(Sesto Aurelio Vittore, De Viris lllustr. e. fio. 1 Altre notizie si hanno da Plu-

tarco fin Gracco, e. 7', da Appiano fGuerre Civili. Lib. I. e. 2fi' e da Cice-

rone fDc Nat. Dcor. Lib. III. e. 18.) Le iscrizioni poi relative al Sole ed alla

Luna, che si dicono rinvenute in vicinanza della chiesa di s. Cecilia, sono

esposte dal Grutero alla Pag. XXXI. N. Il e Pag. XXXIII. N. 1 e 5. .Ma

non si hanno notizie per contestare la sussistenza dei loro tempj.
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Sublicio ed Emilio con la parte del fiume, contenuta tra gli stessi

ponti, ed una piccola porzione di quanto esisteva nella parte op-

posta del fiume compresa nella regione undecima e corrispondente

in vicinanza della porta Trigemina. Le fabbriche tracciate in tale

lapide, che appartenevano alla regione ora considerata, si trovano,

a norma della disposizione prescritta, avere corrisposto da vicino

a quella anzidetta localit attribuita ai bagni di Ampelidc; e sono

importanti a prendersi in considerazione, perch determinano con

molta probabilit quanto esisteva nella stessa parte della regione

non resa cognita da alcuna altra memoria.

CORIARIA SETTIMANA. Da altro frammento delle mede-

sime lapidi capitoline, compreso nella Tav. XVI e da noi esposto

al N. XXXV, vedendosi accennata la indicazione aria

e di seguito pomes, non si pu assolutamente appropriarsi altro,

per la seconda parte, che .ove corrispondeva 1 accesso ai due ponti

dell isola Tiberina; perche era il solo luogo, in cui potevasi riu-

nire la indicazione di pi
di un ponte. E siccome nei cataloghi dei

regionari si vede annoverata la Coriaria Settimiana, cio alcuna

grande fabbrica di cuoj, che si dovette stabilire nella regione Tran-

stiberina da Settimio Severo; cos pu credersi che la prima parte

della suddetta indicazione fosse relativa alla stessa Coriaria, e per-

ci questa fabbrica si trovasse vicino ali accesso dei medesimi ponti

dell isola Tiberina (17).

(17) La sussistenza dell'indicata fabbrica di cuoj. denominata Coriaria,

e la sua pertinenza a Settimio Severo, trovasi contestata dalla seguente iscri-

zione di Anici) Paolino prefetto di Roma: coni'oni
|

oohaiuohv.m .

inmi.Vs. \i> . rm.sriNYM . statvm
|

sw.m . secvndym . Elias . i'iuncie-vu . IMlIO-

lt VM
]

IMIT. \ VE. .-I ITIMI . MAI HI . ET . M. AVI',. ANTONINI
|

HESTAV HAHI . \DO\E .

ADOHWUI . l'Eli . \ Il IN\M
|

I A . SYA . l'IlOYIDIl . IN . M 1 T, \ . MEMOllA . ADO\E
|

IN . OMNIA . 1\ SII 11 \ . S\ \ . UMtl'VS . ( OHAIWOH\ M . l'All'.ONO . MIAO . STATV Ell\ NI.

(ridi ro. Pu'j. MXl'. A. li)., Da altra iscrizione, dedicala a Costantino, si

contesta la sussistenza del corpo dei Curiali, cio dei negozianti di cuoj al-

! ingrosso: cuni'vs . coiiiviuoiiv m . mauwuiohv m . soeeamouvm. (Gru-

Uro. Pui],
( ( LXXXIII. A. 1. Si hanno diverse altre iscrizioni di semplici
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ISOLA TIBERINA. Bench pure non rimanga alcun grande

avanzo degli cdifizj, che stavano nell isola Tiberina, che pu cre-

dersi avere appartenuto a questa regione, si possono ciononostante

riconoscere le loro posizioni dalle memorie che si hanno dagli an-

tichi scrittori. Pertanto d uopo ricordare che quest'isola si disse

da Livio e da Dionisio formata coi fasci di grano tolti dai campi di

Tarquinio Superbo, in modo che, essendo stati gettati nel Tevere,

si stettero ove trovarono trattenimento; e con le arene, portale a

poco a poco, formarono un luogo stabile, il quale fu quindi cir-

condato con solide mura, dandogli la figura di una nave in me-

moria di quella che da Epidauro trasport il serpente in occasione

della peste avvenuta nell'anno 4G2 di Roma (18). Rimangono an-

cora sotto il convento di s. Barlolommeo alcuni avanzi delle grandi

mura che componevano tale solida cinta. Ed alla estremit orien-

tale di essi vedesi sussistere ben conservata la poppa della nave,

che si volle figurare con slabile costruzione di pietra; ed in essa

appariscono scolpiti i simboli che dettero origine alla stessa rap-

presentanza, come si dimostra nella classe XI dell'opera sugli Edi-

lizj
antichi. Quindi ci limiteremo ad osservare che se la forma, data

a questa isola, era veramente simile a quella della suddetta nave,

che trasport il serpente salendo il fiume, doveva essa avere la

prora rivolta incontro la corrente delle acque, cio verso il ponte

Sisto. Ed infatti non gran tempo che si vedevano resti di mura

in tale parte, che il Tevere disgiunse dal rimanente dell isola, in

modo tale che nelle acque basse veniva a formare un'altra piccola

isola, come sta disegnata nella pianta ben cognita del Nolli. E cos

coriari che nulla interessano al nostro scopo. Si riferisce per al medesimo

stabilimento (pianto e accennato da Marziale (Lib. VI. Epig. 93. v. i e <la

(iiovenale Lib. XI V. v. 203. Ma tali notizie sono esibite senza una certa

prescrizione di luogo.

J 8) Livio. Lib. II. e. 5 e Lib. XI. Epit.; Dionisio. Lib. V. e. 13; Pi

laico, in Pubblicala, e. 8: Valerio Massimo. Lib. I. e. 8. 2; (iridio, Mctanutr/

Lib. XV. r. 739, v Plinio, Xal. /lisi. Lib. VA/A. i: 22,
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la poppa si trovava giustamente corrispondere nella parte opposta,

ove esistono le surriferite reliquie. La parte intermedia si vede

per essere stata cinta da semplici mura. Inoltre d'uopo osser-

vare che giustamente si soleva indicare larea, occupata dall'isola

stessa, avere corrisposto tra i due ponti; perch precisamente due

ponti mettevano in essa. Ed tra i medesimi due ponti che si ac-

cenna avere esistito la statua di Sanco, divinit dei Simoni. Ma in

generale si diceva Tiberina la intera isola, ed in essa conservavasi

memoria del dio Tiberino (19).

PONTE CESTIO O DI GRAZIANO. Il ponte, che dalla re-

gione Transtiberina metteva nell isola Tiberina, si dice di Cestio,

(19) La denominazione dell'isola Tiberina, tra i due ponti, si trova in

particolare spiegata da Plutarco nel dire che in essa erano tempj e passeg-

giate, e che nella lingua latina dicevasi tra i due ponti: Aa-ivwv Msrfi ovoTv

ysppwv. [Plutarco, in Pubblicola. e. S.J E cos da Ovidio (Metani. Lib. XV.

i\ 739', da Macrobio (Saturn. Lib. IL e. 12y e da s. Giustino (Apol. Mart.

Lib. IL Da Plutarco si accenna eziandio col nome f/iTo-orapix. per indicare

che stava nel mezzo del fiume fin Ottone, e. i.J Ma pi comunemente si disse

isola Tiberina
,
come da A itruvio (Lib. III. e. 5J e di Esculapio, come da

Svetonio fin Claudio, e. 2o.y Nel medio evo poi si denomin Isola Licaonia

senza per poterne conoscere la origine. Pertanto importante l'osservare

che nel mezzo dell'isola in corrispondenza della comunicazione ai due ponti,

doveva esistere la statua del dio Sanco. di cui trovasi menzione in una iscri-

zione gi esistente nell'isola stessa e poscia trasferita al Laterano, che ac-

cenna ad un dono fatto al medesimo nume da Sesto Pompeo: semom . sanco .

DEO . FIDIO . SACRYM . SEX . POMPEIVS . SP. F. COI. MYSSIVNV'S . OVINOTFNN Al.IS .

decvr. l'.iniNTAi.is . donv.m . DEDii. (Grufer. Pag. XC VI. A. o. Quindi Euse-

bio, ingannato dalla somiglianza del nome, attribu tale statua a Simon Mago,
e la indic posta Ira i due ponti: in Itac urbe rvyia deus cut habitus, et (funsi

deus lionoratus statua posita ni 'Liberi Inter duos ponte rum Ime Ialino litulo,

mmon . swc.To . Din. [Eusebio, Storia Eccles. Lib. IL e. "2. E (ale notizia si

de\e. in seguito della suddetta iscrizione, emendarsi in si moni . -w<> . dio.

Ma poi nel calendario Amiternino in decembre leggesi. munivi . in . i\.-\i.a.

ci che serve a dimostrare essersi nell' isola stessa conservata memoria del

dio Tiberino ben cognito da altre notizie. Per quanto poi concerne la forma

e la decorazione clic era stata data ali isola medesima, si \eda la classe XI

dell'opera sugli llili/j antichi.
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solo perch con tale denominazione si trova registrato nell'epilogo

lei cataloghi dei regionari; e perci non pu definirsi precisamente

quale sia stato il Cestio che lo fece edificare. Le seguenti iscrizioni

per, che sono scolpite nei parapetti del medesimo ponte, lo di-

chiarano ristaurato o riedificato da Valentiniano. Valente e Gra-

ziano imperatori. Ed importante 1 osservare in tale iscrizione

che si prescrive il nome proprio di Graziano che si conosce es-

sersi appropriato dagli antichi al ponte stesso. Per da osservare

che nel medio evo, in seguito di quanto vedesi registrato nell iscri-

zione medesima, si disse comunemente di Valentiniano: domini .

NOSTRI . IMPERATORES . CAESARES
||

FL. VALENT1NIANVS . PIVS . FE-

LIX . MAXIMVS . VICTOR . AC . TRIVMF. SEMPER . AVG. PONTIF. MAXI-

MVS
||

GERMAMC. MAX. ALAMANN. MAX. FRANC. GOTIIIC. MAX. TRIB.

POT. VII. IMP. VI. CONS. II. P. P. P. ET
||

FL. VALENS . PIVS . FELIX .

MAX. VICTOR . AC . TRIVMF. SEMPER . AVG. PONTIF. MAXIMVS
jj

GER-

MANTCVS . MAX. ALAMANN. MAX. FRANC. MAX. GOTUIC. MAX. TRIB. POT.

VII. IMP. VI. CONS. II. P. P. P. ET.
I
FL. GRATIANVS . PIVS . FELIX . MAX.

VICTOR . AC . TRIVMF. SEMPER . AVG. PONTIF. MAXIMVS
jj

GERMANI-

CVS . MAX. ALAMANN. MAX. FRANC. MAX. GOTHIC. MAX. TRIB. POT. III.

IMP. 11. CONS. PRIMVM . P. P. P.
||

PONTEM . FELICIS . NOMIMS . GRATIANI .

IN . VSVM . SENATVS . AC . POPVLI . ROM. CONSTITVI . DEDICARIQVE .

ivsservnt. Simili iscrizioni dovevano essere state scolpite sulle

fronti esterne del medesimo ponte, come si deduce dai nomi dei

medesimi principi in esse scolpiti e da altri titoli, che non possono

attribuirsi ad altra opera, come fu creduto dal Grutero, appro-

priandola per errore al ponte Gianicolense, ora detto Sisto; per-

che vedonsi ancora esistere tracce di esse nella fascia esterna dello

stesso ponte Cestio (20). Il medesimo ponte doveva esistere assai

(20) La iscrizione frammentata, che fu da] Grutero por errore appro-

priala al ponte Sisto, si riferisce da lui nel seguente modo, alla Pag. CLX.

N. ti: NANI . TMVMFAUS I'UlXCll'IS . l'OMT.M . A11LHMTVIJ . AVOVSII .

MIMIMs . COYSECNATVM
|

IN . VS\ !M . SENATVS . l'Ol'YI.IO. HOMAM Olii). NNV

\\IIMTM\N\S . \ \ 1 I Nr- 11 . i;UVMAN\S . NUIOIUS I MWIMI . \( PEIiENM>.
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prima dei surriferiti principi, perch la indicazione tra i due ponti,

attribuita ali isola Tiberina, si conosce essersi praticata molto tempo

avanti; perci solo ad una riedificazione pu appropriarsi quanto

esposto nelle suddette iscrizioni. Al Ccstio, che diede l altro pi

vetusto nome al ponte stesso, dovr attribuirsene la prima edifica-

zione, della quale per non si hanno autorevoli memorie; nulladi-

meno si pu stabilire con molta probabilit che il medesimo Cestio,

a cui si deve appropriare la esecuzione dellopera stessa, sia stato

il fratello di quel C. Cestio, del quale si conserva il suo sepolcro

descritto nella regione decimaterza, e che visse al tempo di Augu-

sto; e perci devesi la costruzione del medesimo ponte considerare

essere stata evidentemente eseguila nei primi anni dell epoca im-

periale (21).

PONTE FABRICIO. L altro ponte, che mette nella parte

opposta della citt, viene denominato volgarmente Fabricio dal

amasti . fehficj . DEMCAMQVE . ivsservnt Una delle surriferite due

iscrizioni, che furono poste nella parte superiore del parapetto, fu nelle ul-

time passate vicende gittata nel Tevere, e deve essere perci sostituita da

alcuna di nuovo. Della indicata riedificazione del ponte Graziano ne ha con-

servata memoria Annoiano Marcellino parlando di Simmaco prefetto di Roma

sotto il governo dei suddetti principi: et ambilioso ponte esultai atque frinis-

simo. Lib. XXVII. e. 3. E tale notizia contestata da quanto si riferisce alle

lettere del medesimo Simmaco (Epist. Lib. I. 7<) e Lib. X. io e -iti ', come

[iure nell'orazione dello stesso prefetto pubblicata dal Card. Mai: lui noster

bicorws cave uequalcm te arbitrer Tiberino, quod ambo principimi monumenta

i/fstitis: illi- redimitus est, tu subactus. Soti uno merito pons uterque eensetur:

rietus uccepit neerssanum vietar aeternum.

"21 Al Cestio. che procur la edificazione del ponte che consenti il suo

nome, si conviene di attribuirgli il nome Lucio in seguito di quanto vedesi

espresso in alcune medaglie, e si crede essere stalo fratello di Cajo Cestiti,

del (piale esiste il sepolcro gi per lavanti descritto, e che figur nei primi

anni dell' impero. Ouindi. conoscendosi da Dione l.ih. \LIII. e. 28 , che lo

stesso L. Ccstiu fu lasciato da Augusto unitamente a C. Norliano al governo

di Roma, allorch egli nell'anno 70S parti per la Spagna, si conviene che

circa in tale tempo abbia il medesimo C. Cestio fatto edificare lo stesso ponte

drlln dal suo nome < leslio.
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nome compreso nella seguente iscrizione che si legge a grandi let-

tere scolpite sugli archi del medesimo ponte:

L. FABRICIVS . C. F. CVR. VIAR. FACIVNDVM
COERAVIT . EIDEMQ. PROBAVIT

Q. LEPIDVS . M. F. M. LOLLIVS . M. F. COS. EX . S. C. PROBAVERVNT.

Dall'esposto documento si conosce che il ponte fu impreso ad edi-

ficarsi da L. Fabricio mentre aveva la cura delle vie, ed allorch

fu lasciato da Augusto unitamente a L. Cestio all'amministrazione

di Roma nell'anno 708, e fu compito nel consolato di Q. Lepido e

M. Lollio che corrisponde all'anno 733 (22).

TEMPIO DI ESCULAPIO. Tre tempj si attribuiscono alla

isola Tiberina, cio uno dedicato ad Esculapio, l'altro a Giove ed

il terzo a Fauno. 11 primo di questi, detto di Esculapio per essersi

innalzato al serpente trasportato da Epidauro ed adorato come

nume, si dimostra principalmente, con alcuni versi d'Ovidio, essere

stato collocalo pi verso la parte dell'isola che era premuta dal-

I acqua, di quello che lo fosse se stava nel luogo ora occupato dalla

chiesa di s. Bartolommeo, come si opina da diversi topografi (23).

(22) Si ha notizia del ponte Fabrizio, poco tempo dopo la sua costru-

zione, da Orazio noli" indicare che da esso solevano gittarsi a fiume i dispe-

rati
j

e dal suo antico scoliaste si spiega la stessa notizia dicendo: Fabricio,

mule se in Tiberini praecipitem dare voluit, damili dolore commotus. lite au-

lein pons Fabricius dictus est a Fabricio consule conditore, (/ni
natie Lapi-

deus nominatiti- iunctiis insidile Tiberinae. (in Orazio. Lib. II. Sat. 3. v. 36J

II nome Lapideo l'ebbe evidentemente per indicare la sua costruzione ili

pietra, e per somiglianza di quello ilei console O. Lepido che venne scoi

pilo nella surriferita iscrizione.

[23) Quod tamen ex ipsis lieiiit naia tltscere Fustis,

Saerarerc patres liac duo tempia die.

Accepil Phoebo J\y>npliuque Coronide natimi

Insula, divulua tpiant preinit untnts aqua.

Juptter in parte est: cepil locus tiniis utriunque.

.htiictuipit sunt matjiio tempia nepolis aro..

Ovidio, Fasti. Lib. I. v. 289 2!>i
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Per questo tempio, come il pi nobile fra quei che stavano ivi

innalzati, sembra che fosse collocato circa nella parte media della

isola stessa, e nel luogo posto di prospetto alla suddetta chiesa

di s. Bartolommeo.

TEMPIO DI GIOVE. Con i versi di Ovidio, che succedono

a quei relativi ad Esculapio, si deduce essere stato il tempio di

Giove congiunto a quello dello stesso Esculapio. Tale congiunzione

sembra che debba intendersi per essere stati questi tempj posti

I uno di prospetto allaltro e riuniti col portico che formava il re-

cinto avanti al tempio di Esculapio e che serviva per esporre g in-

fermi; perciocch in tal modo venivano effettivamente i due edifizj

congiunti in una medesima cinta sacra (24).

TEMPIO DI FAUNO. Il terzo tempio poi, che stava nell'isola

Tiberina, e che era consacrato a Fauno, si dimostra, con altri versi

di Ovidio, essere stato in quella parte che era rivolta alla corrente

Sul tempio di Esculapio si hanno notizie da Livio (Lib. IL e. 5, Lib. X. e. 47

e Lib. XLLLL. e. &), da Valerio Massimo (Lib. 1. e. 8), da Ovidio (Metamorf.

Lib. XV. v. 622-74iy', da Svetonio fin Claudio, e. 25) e da Plinio (Nat.

Hist. Ub. XX. e. 99.y! Ma poi nel primo giorno di gennajo leggesi nel ca-

lendario Prenestino: Feriae . AescutAino . vediovi . in . i.nsvla. E questa

indicazione serve a contestare la vicinanza del tempio di Esculapio a quello

di Giove o Vediove. Da un frammento di antica iscrizione, gi esistente nel-

l'isola medesima, si conosce essersi fatta da Fiacco edile alcuna opera nel

tempio di Esculapio: Ai s. l. f. flaccvs . aidd. (aedil.)

sili'. AESCVLAPI . FACIVNDVM . CVRAYERE . LOCAVE . EIDEM . PR015AYE. (MttZOCclli.

Puff. (L, c G'rutero. Pay. LXIX. N. \\.) Ma poi non si conosce in che con-

sistesse siffatta opera.

(24) La consacrazione del tempio di Giove fu fatta nell'anno 558 da

G. Scrvilio: Ut in insula Jovis aedem C. Scrcilius dumvir dedicavit. (Lido.

Lib. AXX/V. e. 53./ E tale edificazione si dice eseguita in seguilo ilei voto

fatto ned anno 552 da F. Furio Purpureone nella guerra Gallica: aedrmquc

Dio Jori nini. Idem. Lib. XXXI. e. 21
.)

Da questa indicazione vuoisi che

sia derivato il nome \ ediove indicato nel suddetto calendario Prenestino.

cio del dio Giove, quantunque si conosca avere lo slesso Furio l'urpureonc

dedicato altro (empio a Giove sul Campidoglio, come particolarmente in-

dicato da Lmo Lib. XXXV. e. 'il.
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dell'acqua, cio verso il ponte Sisto (25). Cos i menzionati Ire

tenipj si trovavano occupare un distinto luogo nell isola, ed in

modo tale da poterla far figurare una nobile nave. Ed anzi vuoisi

che nel mezzo fosse posto un obelisco che figurasse quale albero

di nave; ma su di ci non si hanno autorevoli notizie ad eccezione

di alcuni frammenti di un piccolo obelisco che furono rinvenuti

avanti la chiesa di s. Bartolommeo e trasportali alla villa Albani.

MOLINI. Vedendosi annoverati, tra gli oggetti meritevoli di

considerazione nei cataloghi di questa regione, i molini che servi-

vano alla macinazione del grano per il mantenimento della popo-

lazione della citt, si giudica opportuno di determinarne la loro

situazione. Coli indicata notizia s intesero accennare non gi
i mo-

lini che potevano essere posti nel Tevere precipuamente nei due

rami che scorrevano nei lati dell isola Tiberina anzidetta, ove 1 ac-

qua del fiume doveva avere, come ha tuttora, un corso di mag-

giore velocit; ma bens quei che venivano mossi tanto collacqua

condotta da Augusto dal lago Alsietino, denominata perci Augu-

sta, come gi
si fatto conoscere descrivendo la grande naumachia

che era formata coli acqua stessa, quanto con l'acqua condotta da

Trajano in maggior copia ed a maggiore elevazione dal lago Saba-

tino, denominata dal nome suo Trajana, che corrisponde a quella

ora detta Paola; perciocch da Procopio chiaramente si dimostra

che, collacqua, condotta sulla sommit del colle Gianicolcnse, si

erano attivate le mole, che stavano disposte progressivamente sul

(25) Idibus agrcstis f'untant altana Ianni

Me, ubi discretas insala rutnpit aquas.

Gridio, l'asti. Lib. II. e. 193.;

I);i Livio si dimostra il (empio di Fauno edificato nell'anno 557 dagli edili

della plebe Cu. Domizio Knobarbo e C. Scribonio Curionc: ex corion muleta-

lieta pecunia aedem in Insula Fauni fcccrunl. Uria. Lib. \\\III. e. "2.

l'I poscia i'u dedicato nell'anno 5o8 (Idem. Lib. XXXIV. e. 53v Da \ itruvio

si dimostra tanto il medesimo tempio di Fauno, (pianto il suddetto di (iovc.

edificati in l'orina prostila: huius esemplar est in instila Tiberina in ani'

Jori* ,t Fauni. Lib. III. e. 2.
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declivo del monte stesso (26). E tale situazione contestata da una

iscrizione che prescriveva leggi ai molinari del Gianicolo, la quale si

conservava sino allottavo secolo vicino alla chiesa dei ss. Giovanni

e Paolo che in allora esisteva sul colle medesimo, come attestato

dall'anonimo Einsiedlense (27).

COORTE SETTIMA DEI VIGILI. Sulla stessa parte del

Gianicolo, che era compresa entro la citt, doveva avere stazione

la coorte settima dei Vigili, che vedesi annoverata nei cataloghi

dei regionari; poich dovendo la stessa coorte, secondo l'ordina-

mento prescritto, avere pure la custodia della regione decimaterza

dell Aventino, non si trova luogo pi opportuno dell indicato per

potere non solamente sorvegliare la grande estensione della re-

gione, ora considerata, ma pure la anzidetta decimaterza che dal

colle Aventino stendevasi nel piano sottoposto lungo il Tevere (28).

Ed importante l'osservare che la sorveglianza della stessa coorte

doveva stendersi sino oltre al luogo occupato dal tempio della For-

tuna Forte fuori della citt lungo il lato destro del fiume; perch

nel cippo terminale, rinvenuto ora sono pochi anni, due miglia

distante dalla porta Portese. che serv per determinare avere ivi

(26) Toj-oj d Kv-v/.yj to-j
yjiipov , Izt; toO TtfipiJoj , ).yov rivi piyctv

vu|3atvt zivKt. va a or, Cil-c,; 7r).ew: u*j).&)ve; va tscsugG -c/.vts: Ksr.o'wjzcu . rz

jo'j-o; Ivrsjy. rco/oO 017. u'j toC U'/zxo'j yoftsvou t: tt,-j ts*j yov u.TSjsjSoiftv.

; t XKTKVTS? S >'j-j r/juc uv/'/.).r,
1-jJjSi tovro:. Procopio, Guerra Gotica.

Lib. I. e 19.

(27) In Jan culo ante Accclcsiam Joliannis et Punii: ci vvnivs - ivi.ivs .

EU.ESIVS . m NAMIVS . \C. Il . INI.. Y1U1S . 1M1A1 1 ACCIPERE . AYTF.M .

SECVNHVM . CONSTITVTVM . l'.RIVlM . 1UOI.END1N YKIOS . IAM . IN . IAMCVLO . QVAM .

l'it. . ni\ i .ns\ 'A non. Einsiedlense, presso MabiUon, Analecta. i\. 47J

Questa iscrizione riferita pure dal (rutero alla Pag. MCXIV. N. t> e dal

Falcetti Pag. 529. N. 382.

i2S) La iscrizione piii importante, clic ci rimanga della coorte \ Il dei

\ Lr ili. (lucila clic in rinvenuta alle terme Anlnniuiane e clic era relativa

ad una dedica l'alta dalla coorte medesima ali" imperatore Commodo dopo la

Mia morie : divo . dm modo . i>i\ i . m. imi . m:\or. < ( mi. vii. \ k.ii

I\i Ih rullimi, \
iijiliini

nomali. I.ntrrr. A. 1.
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transitato la via Campana, come si indicato nel determinare la

posizione dell'anzidetto tempio, vcdesi esposto essere stati
gli orti

Cocceiani e Tiziani, che stavano in quelle adiacenze, soggetti al-

lener Vigiliario; cio al peso di contribuire al mantenimento dei

Vigili che stanziavano in ogni regione della citt ed anche nei luo-

ghi circonvicini, ed in particolare in Porto, come si deduce da altra

iscrizione rinvenuta lungo la stessa via, in cui vedesi fatta menzione

della coorte seconda dei Vigili Portuensi (29).

ALLOGGIAMENTI DEI RAVENNATI. In vicinanza della

chiesa di s. Maria detta in Trastevere si possono con molta proba-

bilit collocare gli enunciati alloggiamenti che non sono per an-

noverati nei cataloghi di questa regione, ma bens nell'epilogo di

essi; perciocch nel medio evo si conservava memoria di esservi

stato nel luogo, occupato dalla chiesa stessa, un tempio denominato

dei Ravennati, ove pure si ammirava il fenomeno del fonte di olio,

che diede origine alla consacrazione del medesimo luogo al cullo

cristiano, secondo la opinione di alcuni, e secondo altri, dalla con-

cessione che fece Alessandro Severo di un luogo pubblico per il

medesimo culto a preferenza di cederlo ai tavernai, come esposto

da Lampridio. Ed in seguito della sussistenza degli alloggiamenti

anzidetti che nel medio evo denominavasi dei Ravennati tanto la

stessa parte della regione, quanto la vicina porta (30). Ma poi con

nessun documento vetusto pu contestarsi tale stabilimento.

(29) Biondi , Sui tre cippi terminali rinvenuti nella ripa destra del Te

vere, Atti dellAccad. Rom. di Archeologia. Tom. IX.

(30) Templum Ravennatium, et fundens oleum, ubi est sancta Maria in

Transtiberini. (Mirabilia. Montfaucon, Diarium Jtaieum. Pag. "2H7.
1

Quum
Christiani quendam locum epa publicus fuerat oeeupassent , cantra popinarii

dicerent , sibi eum deberi, reseripsit, melius esse ut quomodocunque illic Deus

colatur, quam popinariis dedatur. (Lampridio, in Alessandro Severo, e. \X. !

Porta Ravennatium si trova denominata la vicina porla che metteva verso la

stessa chiesa, e die doveva essere evidentemente la Settimiana. come vedesi

accennato negli atti dei santi Martiri: e cosi pure la stessa parte della regione

si denominava Vrbs Ravennatium. ''Atti dei ss. Martiri. Tom. V. Pag. 7*>.
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PONTE DI PROBO ORA SISTO. Prima di lasciare la parto

della regione, compresa tra le mura della cinta Aureliana, d uopo

indicare quale fosse il nome con cui distinguevasi il ponte, ora de-

nominato Sisto, che si conosce essere stato riedificato su pile di

antica costruzione e che metteva dal Campo marzio nella suddetta

parte della regione Transtiberina. Su tale corrispondenza di nome

variamente si opina: ma osservando che degli otto ponti, che sono

registrati concordemente nellepilogo dei cataloghi dei regionari,

di quello solo distinto con il nome di Probo non pu chiaramenle

appropriarsi una palese pertinenza con i ponti che conservano pi

certa memoria antica, si dovr per conseguenza stabilire essere

stato in tal modo denominato il ponte medesimo ora impreso a

descrivere; poich dell Elio chiara la corrispondenza nel poni e

di Elio Adriano ora s. Angelo; dell Emilio si dimostr doversi ri-

conoscere il ponte Rotto; dell Aurelio quello esistente sotto l'ospe-

dale di s. Spirito, che metteva alla via Aurelia, la quale si staccava

dalla Trionfale, dopo di avere transitato il medesimo ponte, come

successivamente si dimostra; del Milvio se ne conserva ancora il

nome; del Sublicio si fatta conoscere la precisa corrispondenza

in quello che dava la comunicazione tra l'Aventino ed il Gianicolo

nel luogo ora detto Ripa grande; e dei ponti Fabricio e Geslio

ben palese la corrispondenza nei due ponti dell isola Tiberina. Non

per da credere che il nome di Probo l'avesse dall' imperatore

ben cognito di questo nome, quantunque si sappia da Vopisco avere

egli costrutto ponti diversi; perch tale notizia si riferiva ad opere

fatte in Egitto, e perch non si pu concordare con quanto si co-

nosce relativamente alla costruzione del ponte stesso che si dovette

eseguire certamente prima dello stesso imperatore, come pu de-

dursi dal nome di Antonino che pure conservavasi nel medio evo.

Ma bens deve attribuirsi I opera medesima a quel Probo che spos

una figlia di Settimio Severo e che non credendo decoroso, come

genero del principe, di essere prefetto di Roma, fu poi eletto con

sole, come si conosce da Sparziano; perciocch si pu in miglior
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modo concordare l'anzidetto nome di Antonino, che ebbe il ponte

corrispondente avanti 1 isola Tiberina, denominata Licaonia nel

medio evo, come in particolare si deduce dagli atti dei santi mar-

tiri, con quello di Probo annoverato nei surriferiti cataloghi dei re-

gionari. Cos l'opera del suddetto Probo, essendosi evidentemente

potuta compiere solo sotto l'impero del suo cognato M. Antonino

Garacalla, e leggendosi perci nella iscrizione, posta sul ponte me-

desimo, tanto il nome di Antonino (pianto quello di Probo, si

venne ad accennare il ponte stesso con i detti due distinti nomi.

E d'altronde si trova essere pure consentanea la stessa appropria-

zione con le altre opere fatte da Settimio Severo, da Caracalla e

Geta nelle stesse adiacenze. Il ponte medesimo, per essere stato

lungo tempo troncato, si distinse ancora nel medio evo con il nome

Pons fractus, e di Teodosio per qualche memoria di ristauro fatto

da tale imperatore; ed anche si disse Gianicolense dal vicino colie.

ed in line venne denominato Sisto per la ricostruzione che ne fece

il pontefice Sisto IV, come Io dimostrano le iscrizioni sussistenti nel

medesimo ponte (31).

(31) Extant apud Aegyptum rius opera quav per militcs striuch in pluri-

mis civitatibus ; in Nilo autem tam multa fccit
ut vectigal frumcntarium soluta

adiuverit: pontes, tempia, porticus, basilicas labore militimi struxit. 1 opiseo,

in Probo, e. 12J Filias suas dotatas, maritis Probo et Aetio dedit. A quum
Probo genero ano praefecturam Urbis obtulisset, Me recusavit, dixitque niimis

sibi videri praefectum esse epiam principis generimi. I trilngue autem generimi

suum statini consulem fccit, utrumque ditavit. Sparziano, in Severo, e. 7.

Tra le memorie degli atti dei ss. Martiri, che fanno menzione del ponte di

Antonino, merita considerazione la seguente tratta dagli atti dei ss. Ippolito

od Adriano: perch dimostra un tale ponte esistere avanti l'isola Tiberina

denominata volgarmente Licaonia: Jussit eos adduci ad pontem Antonini, et

plumbatis caedi relieta sunt carponi in eodem loco pula insulam

Lijcaoniam. K cos pure negli atti di s. Calcpodio: Cuius corpus jactari prue-

cepit in Tijberim unte insulam Lijcaoniatn. Anche da Anastasio nella \ila di

Adriano I si fa menzione del medesimo ponte con il nome di Antonino.

Il nome Pons fractus si trova accennato in una bolla di Benedetto \ 11! ed

in altra di Leone IX (Uqliclli, Italia siter. Tom. I. La iscrizione riferita
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ORTI DI GETA. Uscendo dalla parte della regione, compresa

entro le antiche mura, per la porta Settimiana, il di cui luogo

determinato da quella porta moderna che a capo della via Longara

ne conserva ancora il nome, si dovevano primieramente incontrare

a sinistra gli enunciati orti di Geta, che trovansi annoverati nei

surriferiti cataloghi tra gli oggetti meritevoli di considerazione in

questa regione; perciocch, seguendo le pratiche degli antichi,

soltanto al di fuori delle mura si conosce che potevano esistere

le ville suburbane che comunemente si solevano denominare orti.

Ed in tale localit dovevano evidentemente stendersi in tutta quel-

larea, che ora occupata dal palazzo e dalla villa Corsini. Se

soltanto a Geta figlio
di Settimio Severo, che govern per alcun

tempo l'impero insieme al suo fratello 31. Antonino Caracalla, spet-

tava la indicata pertinenza, si dovrebbe credere che tali orli fos-

sero quelli acquistati dal detto suo padre al ritorno della Germa-

nia, come venne riferito da Sparziano, e che fossero passati in

eredit a Geta 32
):
ma non si trova con nessun altro documento

contestata la stessa corrispondenza; e d'altronde tanto le opere

dal Maritano, come esistente sul medesimo ponte, doveva essere relativa ad

alcun ristauro fatto alle ripe del fiume, e non mai alla costruzione del ponte

stesso, come lo dichiara la miglior lezione di essa esibita dal Rossini) : imi'.

<:\i:s. imi . traiam . pakuiici . divi . neiwae . \epoits . iraiam . hadriam .

WG. l'OMIl. MAX. T1U1'.. POI. IMI'. Ili I. COS. III. I.. MIS.-INS . I1VST1C\ S . (VRATOH .

Ai.vri . rr. niPAiwM . hi:i:ris . et. u.oacvr. \r,ius . w. w. restiivn . sicvndn.m .

PRAECEIJEM . TERMINATIONEM . l'ROXIMAM . CI . I'. P. ('.. II. MarUllHO, irbis HoHUC

topofjr. Lift. VII. e. \ ; Xardini, Roma Antica. Lib. Vili. e. . Dal Griller

per errore, riportandola pi scorretta alla Pag. CCLII. N. 1. si disse esistente

in Transihania invece del Transtevere. l tale giusta lezione stala confer-

mata da altro simile cippo terminale rinvenuto ultimamente sulla ripa destra

del Tevere ad alcun poco pi di due miglia inori della porta Portesi', che fu

descritto dal Biondi nella sua dissertazione sui tre cippi terminali, inserita

nel fumo I\ degli atti dell'Accademia romana di Archeologia.

(3"2 Proficiscens utl (crmanicos exercitus, hortos sputiosos coinparavit ,

ijuum (Ultra aedes brevissima* llomae Imbuisse! et unum funilum. Sparziano,

ni Settimio Severo, e. \.
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principali di Settimio Severo, quanto quelle di Caracalla e princi-

palmente quella di Geta, che serv di suo sepolcro, si conoscono

essere state collocate lungo la via Appia. Per, coli autorit dello

stesso Sparziano, si dimostra che Settimio Severo in vicinanza del-

1 anzidetta porta, che fu detta dal suo nome Settimiana, aveva sta-

biliti alcuni giani, cio archi quadrifronti ad uso dei commercianti,

o secondo altra interpretazione bagni destinati ad uso pubblico, i

quali evidentemente si dovettero denominare Settimiani a diversit

delle terme Severiane da lui stesso stabilite che stavano nella re-

gione prima lungo la via Appia (33); e cos si pu opportunamente

credere che in vicinanza delle stesse opere di Settimio Severo, di

qualunque genere fossero, stassero i suddetti orti primieramente

posseduti dal medesimo principe, e poscia dal suo figlio Geta. del

quale ultimo possessore conservarono il nome.

ALLOGGIAMENTI DEI LETTIGARI. Gli enunciati allog-

giamenti, che sotto il titolo di castri sono annoverati nei cataloghi

dei regionari dopo i suddetti orti di Geta, si possono credere es-

sere slati collocali nelle adiacenze dei medesimi orti in seguito

dell ordine con cui sono registrati; e perci erano evidentemente

posti ove esistono le fabbriche della Farnesina. Vi sono bens al-

cune iscrizioni che accennano la sussistenza di una corporazione

di
lcltigari, ma non si hanno documenti positivi per contestare la

collocazione dei suddetti loro alloggiamenti (34).

(33) Opera publca praecijme eius exstant Septizonum et thermac Sere-

rianae. Eius denique ctiam Januae fbalneae) in Transtiberina regione ad

portai nominis sui , quarum forma intercidens statini usum publicum invidit.

Sparziano, in Severo, e. 19J

(31) Dal Grutero alla Pag. DXCIX. N. 11, riferita la seguente iscri-

zione, che si dice esistente nella chiesa di s. Cecilia in Transtcvcrc: ma per

essere sepolcrale non poteva essere posta in quel luogo compreso entro le

mura della citta: nis. M. ri. ci.wmo . avo. ih:, tignano . ex . cokvori . i.ecti-

f.AnioiiVM . caesaius Successivamente alla Pag. I)C. N. 1. "2. 3 e '/ .

-i riferiscono altre iscrizioni dal medesimo Grutero che sono per relative; a

semplici letli^ari. e similmente dal Muratori alla Patr. DCCCXCVH. N. S.
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COLLE VATICANO. Nel far menzione noli enunciato ben

cognito luogo non s'intende di riferire quanto variatamente venne

esposto sulla origine del suo nome, n quale fosse la sua esten-

sione; ma solo si accennato per servire allo scopo di questa espo-

sizione topografica; cio di dimostrare, che, vedendolo annoverato

nei surriferiti cataloghi, si deve riconoscere compreso nei limili

prescritti a questa regione.

CIRCO DI CAJO E NERONE. L'oggetto di maggiore im-

portanza, che esisteva nella parte del colle Vaticano, compresa nella

regione ora considerata, era quel circo che si dice stabilito pri-

mieramente da Cajo Caligola negli orti che appartenevano a sua

madre Agrippina seniore, ma poi portato a compimento e mag-

giormente adornato da Nerone; come si pu conoscere da quanto

venne esposto da Tacito sui giuochi in esso esibiti dallo stesso im-

peratore, e da Plinio nel far menzione dellobcliseo fatto da Clau-

dio trasportare dall'Egitto per il medesimo circo; poich distinse

ripetutamente il circo medesimo con il nome di Cajo e di Nerone.

Per da osservare che il luogo, primieramente stabilito da Cali-

gola per esporre particolari giuochi, doveva essere formato a guisa

di sisto con un portico che si stendeva sino alla ripa del fiume,

come si trova accennato da Seneca. In seguito di quanto dichia-

rato sulla stessa opera, che si attribuisce particolarmente a Cajo

Caligola, vuoisi riconoscere nel medesimo circo ci che venne an-

noverato in principio dei cataloghi dei regionari con il nome Ga-

jano o Cajano; e questa corrispondenza di nome infatti trovasi ac-

cennata da Dione nell indicare il luogo, in cui si esercitavano gli

auriga della fazione Prasina proletta da Cajo Caligola, che fu detto

Cajano dal suo nome 3.Y. Furono inoltre discoperte, nelledificare

(33) Modo Caius (Alesar Califfo!aj udr imputiens f'uit di/J'e

rendete voluptatis, (piani inrjens crudeitas si ne dilutione poscebut , ut in Xysto

matcrnnrum hortorum, qui porticuin a ripa separat , inambulans quondam ci

illis rum matronis atque aliis scnatoribus ad lucernani decollarci. Seneca, Di

Ira. Lib. III. e. 18.' La stossa opera di Caligola vodesi ricordala da Svclonio
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la basilica Vaticana, diverse parti della triplice cinta delle mura, e

delle arcuazioni che sostenevano i sedili intorno al circo. Secondo

poi quanto si deduce da un manoscritto del Grimaldi, riportato

nella Roma sacra del Martinelli e ripetuto da varj altri scrittori,

si pretende stabilire che il circo fosse lungo palmi romani 720,

e largo colla triplice cinta palmi 400, e che la estremit curvilinea

fosse situata verso il principio della scala, che metteva nel portico

posto avanti alla primitiva basilica, ed i suoi lati giungessero sino

alla chiesa di s. Marta, ove si credevano essere situate le carceri.

con queste parole: Batuebat pugnatoriis armis, aurigabat exstructo plurifa-

riam circo, fin Caligola, e. 5&.) Da Plinio poi sull'obelisco fatto trasportare da

Caligola per lo stesso circo si riferiscono le seguenti notizie : Tertius Romac

in Vaticano Caii et Neronis principimi Circo. [Plinio, Nat. Hist. Lib. XXXVI.

e. 15.) E cos lo stesso Plinio parlando del grande abete, che serv di albero

alla nave che trasport il medesimo obelisco dall'Egitto, faceva conoscere es-

sere stato esso cretto nel circo Vaticano da Cajo Caligola : abics admirationis

praecipuae risa est in navi , quae ex Acgypto Caii principi iussu obcliscum

in Vaticano circo statutum. (Idem. Lib. XVI. e. 76y
' La iscrizione che fu rin-

venuta scolpita sul medesimo obelisco, ora eretto sulla piazza Vaticana, con

ferma la stessa notizia di Plinio*, perch dicesi eretto per cura di Caligola e

consacrato ad Augusto ed a Tiberio suoi predecessori :

DIVO . CAESAIU . DIVI . IVLI1 . F. AVGVSTO

TI. CAESAIU . DIVI . AVGVSTI . F. AVGVSTO

SACRVM.

Le notizie sui giuochi, esibiti da Nerone nello stesso circo Vaticano, sono

indicate particolarmente da Tacito (Annoi. Lib. XIV. e. li e Lib. XV. e. iti.)

E quegli esposti successivamente da Claudio sono accennali da Svetonio (in

Claudio, e. 2.J II nome poi di Cajano. o (ajano, che si appropriato al me-

desimo circo, si trova accennato da Dione avere avuto origine dalla predile-

zione che Caligola aveva per la fazione Prasina degli auriga: perch il luogo

ove essa si esercitava a correre erasi detto dal nome di lui Cajano: vyyp&q

yo tw rh'J bv-ou/iov. iv^uvovre, vm. Sta tvj?"
~ toO

yj.r',>y.</~o; ry r.pu.tsrjM

y.'/lo-jai-Ao Tzpoesy.ctTO. wt:" vm vvv zzi Tc/.'A'jv rr' kutoO t yj>>y.vj.
sv > re. p-

/ara r,iy.n. xt-jja'. (Dione. Lib. LIX. e. IL; La predilezione di Caligola per

la detta fazione Prasina pure da Svetonio contestata (in Caligola, e. So.

All'anzidetto nome Cajano vuoisi appropriare l'indicazione, imtivm imam.

che trovasi riferita nel mese di marzo del calendario ^ iennese.
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Ma il Fontana nella sua grande descrizione Vaticana con
pi vero-

simiglianza dimostr esser la parte curvilinea del circo posta verso

il monte e vicino alla chiesa di s. Marta, come usarono soventi di

fare
gli antichi in simili circostanze; e protrasse egli i lati del circo

sino in circa la met della piazza di s. Pietro, rendendo in tal modo

le proporzioni dell'edilzio pi uniformi a quelle degli altri circhi.

Una tale maggior lunghezza si trova pure approssimativamente ve-

rificare col prendere per punto stabile il luogo, in cui esisteva

1 obelisco, che doveva corrispondere evidentemente alla met della

spina, e dando, secondo le comuni pratiche, alla parte del circo,

che stava verso le carceri, un terzo circa di pi della parte che

era situata verso lestremit semicircolare, la quale si stabilisce

essere stata dove fu edificata la chiesa di s. Marta. Nella classe Vili

della spesso citata opera sugli Edifizj antichi dimostrata con mag-

gior precisione tutta la forma che venne data al medesimo circo

Vaticano di Cajo e di Nerone.

ORTI DI DOMIZIA. Nei cataloghi dei regionari, dopo della

notizia sul Vaticano, si annoverano gli orti di Domizia tra gli og-

getti di maggiore considerazione di questa regione. Ma da quale

Domizia avessero il nome i medesimi orti ancora non bene si pu

determinare, e varie opinioni si sono esposte in tale argomento;

n per concordare tali disparit credesi opportuno di tenerne di-

scorso in questa esposizione topografica. Quindi ci limiteremo ad

osservare che tali orti dovevano essere collocati nelle adiacenze

del luogo occupato dal mausoleo di Adriano; perch questo monu-

mento si conosce essere stato cretto negli orti di Domizia, come

successivamente si dimostra. Inoltre d'uopo indicare ancora che

tali orti, essendosi posseduti da Nerone dopo la morte di sua zia

Domizia, dalla (piale evidentemente ebbero I indicato nome, se-

condo la
pi approvata opinione, si soleva nei tempi posteriori in-

dicare con il nome di campo Neroniano tutto lo spazio piano, in cui

essi stavano collocati, che corrisponde a lato e di dietro al detto

mausoleo, ove ora sono i prati denominati di Castello.
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CIUCO DI ADRIANO. Neil' indicato campo Ncroniano si co-

nosce da Procopio avere esistito un circo assai vasto, nel (male

si solevano nei tempi vetusti esporre giuochi singolari, intorno al

quale erano state poscia edificate molte case; pcrcui stavano vie

anguste (36). E questa Tunica pi estesa notizia che si abbia su

tale circo. Per da quanto ho dimostrato doversi riconoscere in

una importante medaglia di Adriano, ho potuto stabilire che tale

circo fu costruito espressamente per i giuochi proprii esibiti per

la celebrazione dell anno 874 del natale di Roma. Da molti scavi,

impresi a fare nell'anno 1743, si rinvennero diverse reliquie del

medesimo circo, che furono ampiamente descritte dal Revillas in

una dissertazione da me pubblicata negli atti dell accademia romana

di archeologia; ed su tali ritrovamenti che ho potuto dimostrare,

nella classe Vili dellopera sugli edifizj antichi, la intera forma che

aveva il medesimo circo (37). Pertanto a scrvireuallo scopo di que-

sta esposizione topografica d'uopo osservare che se si potuto ap-

propriare il nome Cajano al circo anzidetto di Cajo e Nerone, ne di-

verrebbe di conseguenza che il nome Frigiano, esposto unitamente

(36) A-j3vc 3 KwvdTKVTivos zoili Ouvvou; irca^pevo; lv K&wvo; moLy pyi

Jsi'/jv "^av, -.ufSh tm rtkiifti U7rpSafowvou; zoo; Ivkvttov? et^ev, noiei zrjt.

rjTuStov uiycc ivrau-Ja v/. nuj.atox) iaztv. Iv &> 3rt o z
r
: t:Ew; povoua^ot Z'J. ~r.o-

zeoo-j ryctf/t^o'jzo.
no'k\v. zt cillv. ol nCkoit

v3pco-ot p-'yt
z szSiov zo-jzo oxouc/.zu.

sJciuavTC/. ym ktt' c/.Oto cttsvw-o;, ojs t etzs, -uvzv.yjjji roO j^wptou EuptSatvgt

iLMi. (Procopio, Guerra Gotica. Lib. II. e. 1.)

(37) La medaglia di Adriano, che fu appropriata tanto allo stabilimento

del suddetto circo, quanto alla via che transitava lungo di esso, porta im-

pressa la effigie dell'imperatore con l'epigrafe: imp. caesar . traian. iiadria-

nvs . avgvstvs:, e nel rovescio una figura muliebre sedente, tenendo nella

mano destra una ruota per simbolo della via suddetta, e nella sinistra una

meta per denotare il circo, e quindi la epigrafe che si supplita nella sua

integrit nel seguente modo: Ann. dccciaxiiii. wi.uli . \vxs . Proprii . cui-

censes . covstituti. [Sul circo edificato da Adriano ricino al suo Mausoleo per

la celebrazione del natale di /{orna dell'anno 87. l relazione sulla scoperta

del circo di Adriano fatta nei prati di Castello s. Angelo. Negli atti di IFAcca

denna liomaiia di Archeologia. Tom. X.
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in principio dei cataloghi dei regionari, si dovesse appropriare a

questo circo di Adriano; giacch opportunamente se ne troverehhe

corrispondere la eguale specie di edifizio e la vicinanza di luogo:

ma poi non si hanno autorevoli documenti per contestare la stessa

probabile opinione. Quando il detto nome Frigiano non sia stato a

noi giunto guasto dai trascrittori o dalle volgari tradizioni, in vece

di Eliano o di altro nome cognito, si dovr credere che esso abbia

avuto origine o dai giuochi Trojani, che pure Frigiani, potevano

denominarsi, e che si solevano esporre anche nei circhi, o dalle

vesti dette frigie che si portavano in quelle pompe dei giuochi cir-

censi, o per essere fatto il circo stesso a guisa di alcuno della

Frigia, come Adriano aveva posto in uso nella sua villa Tiburtina

imitando quanto di pi maraviglioso aveva veduto in tutto il mondo.

Non sembra poi molto probabile che il medesimo nome fosse de-

rivato dalla sede del culto Frigio, che si crede avere corrisposto

nelle stesse adiacenze, in seguito del ritrovamento di alcune iscri-

zioni relative ai ben noti sacrifizj dei tori Taurobolj; perch simili

iscrizioni si sono rinvenute in diversi altri luoghi; e d altronde non

alcun luogo sacro sembra essersi voluto accennare con tale nome,

ma solo un circo, come fu praticato collaltro simile nome Gajano.

PRATI QUINZII. Nelle stesse adiacenze, e precisamente tra

il suddetto circo ed il Tevere, dovevano essere collocati
gli

enun-

ciati prati s rinomali nella storia dei primi anni della repubblica

romana; perciocch, mentre da Livio si dicono avere corrisposto

nel Transtevere d incontro a quel luogo ove poscia stavano i Navali,

si dichiarano poi da Plinio essere stati collocali nel Vaticano .38 .

('.X' Spc.s unica imperli populi Romani, L. (Juinclius trans Tiberini can-

tra rum tpsum locum ubi nane bacalai sunt, quutuor piijerum colchat ai/rum,

(piar Piata (Juinctiae cocantur. Lido. lb. III. e. ~2i\. Aranti quatuor sua

jurjcra in \ attenua, qua e piata (J unicit appclluntur, Cincinnato ciator at-

tutii (liclalurant. Plinio, bat. Ilist. Lib. A \ III. e. \. Si hanno notizie siigli

stessi prati Oniii/j da Valerio Massimo Lib. IV. e. \. 7 e ila Aurelio Vittore

I), Viri* III aste. e. 17.
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E siccome per i Navali ricordati in tale notizia si deve intendere

solamente quel luogo che serviva di stazione alle navi che scorre-

mmo il fiume superiormente a Roma, come si dimostrato in line

della descrizione della regione nona relativamente ai Navali delti

perci superiori, che dovevano esistere in vicinanza dell'attuale

porto di Ilipetta e del mausoleo di Augusto; cos il luogo, occu-

pato dai suddetti prati, nella parte della regione Transtiberina,

ora considerata, doveva corrispondere nella posizione indicata tra

il lato orientale del mausoleo di Adriano ed il Tevere.

MAUSOLEO DI ADRIANO. Nei suddetti orti di Domizia

furono collocati da Antonino Pio le reliquie di Adriano morto a

Baja, come riferito da Capitolino; e tale deposito dovette farsi in

quel sepolcro che Io stesso Adriano crasi nel tempo del suo impero

fatto edificare vicino al Tevere unitamente al ponte distinto col

suo nome, come si dichiara da Sparziano, e come pure si contesta

da Dione aggiungendo che Adriano indusse a costruire tale opera

perch quello di Augusto era tutto pieno. E siccome per la gran-

dezza dellopera forse non pot compiersi interamente se non dallo

stesso Antonino Pio, che in esso aveva riposte le ceneri di Adriano:

cos trovasi il medesimo mausoleo annoverato da Capitolino tra le

opere dello stesso Antonino Pio (39). La forma di questo sontuoso

monumento ci venne in modo pi distinto dimostrata da Procopio,

come si prende ampiamente a considerare nella classe XIV del-

lopera sugli Edilzj antichi per dimostrarne la sua intera archi-

tettura. Pertanto credesi opportuno di accennare che nello stesso

l39> Sed Adriano apnd Baias mortun reliquias cius Romani pervexit

nuuclc ae reverenter atipie in liortis Domitiac collocavit. (Capitolino, in An-

tonino l'io. e. o. Ferii et sui nominiti pontem et ncpucritm iuxta Tiberini.

Sparziano, in Adriano, e. 19. YjzO.vc, S reo: c/.rm r r~> -ozzum -o; xr. yz-

yjov. re, Aix. !vtku5c. y/o z 'J.vr/j'/. vu'iny.Vjy.naxo. r y/.o toO Av/oOttg'j zr.i-

:Ar/,r,)TO. y.cf.'i. gvzet' oO; zv uxjz'. i-.ilr,. Dione. Lib. /-AVA. r. 23. Optra

min lune e.rtant lionate sipnlrriim Adriani. Capitolino, in Anto

ii'iio l'io. e. S.
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monumento si conservavano in opera sino allottavo secolo diverse

iscrizioni, che ci furono tramandate dall'anonimo scrittore Einsie-

dlense e che servono a dimostrare i nomi dei diversi principi che

furono in esso successivamente sepolti (40).

POME ELIO. Avanti ali anzidetto mausoleo di Adriano sus-

siste tuttora in gran parte conservato il ponte, che, secondo le au-

torit di Sparziano e di Dione, poc anzi citate, venne eretto dal

(40) La descrizione del mausoleo di Adriano riferita da Procopio nella

descrizione della guerra Gotica (Lib. I. e. 22 v Tra le memorie poi dell'ano-

nimo Einsicdlense, riferite dal Mabillon. trovansi riferite dal N. 56 al 66 le

seguenti iscrizioni che esistevano ancora nella sua epoca sul detto mausoleo.

Non vedesi per tra esse la iscrizione propria di Adriano denotante la edifi-

cazione del monumento stesso: ma da credere che sia stata la medesima di

quella che esisteva sul ponte Elio, costrutto di fronte al sepolcro, e che di

seguito si prende a considerare. Nel mausoleo poi. che nelle citate memorie

si dice in Adriani, si riferiscono esservi state le seguenti iscrizioni, le quali

si scrivono secondo l'ordine medesimo che vennero dall'anzidetto anonimo

esposte; perch con tale ordine da credere che dovevano sussistere, quan-

tunque non corrisponda all'ordine cronologico. Nella parte australe rimaneva

quella di Lucio Elio Aurelio Commodo che per disposizione di Pertinace si

conosce da Lampridio essere stato sepolto in questo mausoleo (in Commodo.

e. 17. E (mesta iscrizione riferita pure dal Griller alla Pag. CCLX1I.

coll'autorit del Panvinio:

LMl'EIATORI . CAES.YKI . I > 1 \ 1 . MARCI . ANTONINA M . 1*11 . (UUMANUI

SAI'.MATTCl . FIMO . DIVI . l'Il . NFl'OTI . DIVI . 1IAIMUAM . l'KONtl'OTI

DIVI . IHAIAM . l'AKTIllCI . Al'.NI.l'OlI . 1)1\1 . NE!'.\ Ah . ADNEl'Ol'l

I.UIO . AEMO . AVlihhlO . COMMIIDO . A\GVSTO . SAlOlATiCO

t.IKMAMCO . MAXIMO . l'.ll I ANMl.O . l'OMlllCI . MAXIMO . ITUIIV NI( I Al!

l'IlIFSIVr. XV11I. I.Ml'hliAT. Vili. COXSV1.1 . MI. l'Alili . l'A 1 HI Al.

Nello stesso luogo stava collocata quella di Lucio Aurelio Nero: imi'Kkaioui .

vi.. vili - i.. \\ u i io . a i no . avo. a km i:\ic. Min. ['Annue;, l'ovnnc. tiubn mc. coi.

n 1111. imi'. \. (os. in. e. e. Nella medesima parte del monumento sussisteva

quindi quella di L. Elio Lesa re figlio adottivo di Adriano. Onesta iscrizione.

come sussistente anche molto tempo dopo, fu riportata da molti scrittoli ed in

particolare dal Gru (ero alla Pag. GGLII1. N. 1 : i . \i no . cu s. m\ i . numi a ni .

m i. < <>-. ii. i. In altra parte del iiioniimenlo legge\ansi le seguenti, e tra

esse primieramente lineila dell imperatore Antonino Pio. Similmente questa

iscrizione, tra idi altri scrittori, e riferita dal Griller alla Pai.'. CCLV1I. N. 5 :

;;s



594 ROMA ANTICA.

medesimo Adriano unitamente al suddetto suo sepolcro. Tale edi-

ficazione contestata da una medaglia dello stesso Adriano, e dalla

iscrizione che sussisteva sul ponte medesimo sino all'ottavo secolo,

come venne attestato dall'anzidetto anonimo scrittore Einsiedlense,

nel qual tempo si denominava ponte di s. Pietro (41).

PONTE AURELIO. Soltanto all'enunciato ponte si possono

appropriare le reliquie delle pile che esistono nell'angolo che fa il

liume sotto all'ospedale di s. Spirito; perch chiaramente dimo-

strato che la porta, egualmente denominata Aurelia, della cinta

delle mura di Aureliano, che metteva nella via pure detta Aurelia,

venne trasportata nell'accesso del vicino ponte Elio dopo la rovina

IMP. CAESARI . T. AELIO . IIADRIANO . ANTONINO . AVO. PIO . PONTIF. MAXIM. TRIB.

pot. xxmi. imp. il. cos. ini. p. p. Succedeva poscia quella di Faustina seniore:

D1VAE . FAVSTINAE . AV'GVSTAE . IMP. CAES. T. AEL1I . 1IAD1UAM . ANTONINI . AVO.

imi . poNiiF. MAxiMi . trib. poi. un. cos. in. p. p. Di seguito venne trascritta

quella di Marco Aurelio Fulvio Antonino figlio di Antonino Pio: m. avre-

UVS . FVLVIVS . ANTON1NVS . FILIVS . IMP. CAESAR1S . T. AELII . HADRIANI . ANTO-

NINI . avo. pii . p. p. Poscia quella di Marco Galerio Aurelio Antonino altro

tiglio dello slesso Antonino Pio: m. galerivs . avrelivs . antoninvs . filivs .

IMP. CAESAR1S . T. AEI.ll . HAD1UANI . ANTONINI . WG, PII . P. P. Succedeva di ]K)

lucila (li Aurelia Fadilla figlia del medesimo Antonino Pio: avrelia . fa-

DI1.LA . FIL1A . IMI'. CAES. T. AELII . IIADRIAM . ANTONINI . AVGVSTI . PII . P. P. Ili

fine vennero trascritte le seguenti tre altre iscrizioni appartenenti ai tgli di

Marco Aurelio e di Faustina. E la prima di esse di Tito Aurelio Antonino:

I. AVRELIVS . ANTONINVS . M. AVREL1I . CAESAR1S . FILIVS . IMP. ANTONINI . avgv-

sti . imi . p. i. nepos. La seconda di Tito Elio Aurelio: r. aelivs . avremas .

M. AVRE1.II . CAESAR1S . ET . FAVSTINAE . AVG. FILIVS . IMP. ANTONINI . AVGVST1 . PII .

nepos. La terza poi di Domizia Faustina, che j>ure fu riferita dal Grutero

alla Pag. MCLXXII. N. 9: domiti* . favstina . m. avrei.ii . caesaris . iuta .

IMP. ANTONINI . AVGVSTI . IMI . P. P. NEPOS.

(il ) La medaglia, che porta nel rovescio la effigie del ponte di Adriano,

si distingue nel dritto colfepigrafe. uadrianvs . avo. cos. hi. i. i>. E la is<ii-

/.ione, inserita nella raccolta dell'anonimo Einsiedlense pubblicata dal Mabil

loti, e riferita al N. 3. col titolo in ponte sancii Pvtri, nel seguente modo:

IMP. (Al SAI', . DIVI . TRAIANI . l'ARTlllCI . FILIVS

l)i\l . NERV \1. . NEPOS . IRAIANVS . UADRIANVS . VVGVST\>

PONTIF. MAVIM. I llll'.N M( I \l . POTEST. NVIII. (OS. III. P. P. 11(11.
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lei ponte ora impreso a descrivere. E tale porta nella indicata

sostituzione prese il nome di s. Pietro, come vedesi da Procopio

attcstato (42). Sul medesimo ponte transitava la via Trionfale, che

si
gi accennata nel parlare del Campo marzio nella descrizione

della regione nona; percui lo stesso ponte veniva pure distinto

col nome Trionfale. Si conosce essersi anche denominato Vaticano

dal colle cos distinto che corrispondeva da vicino; e similmente

era detto Neroniano dalla vicinanza del Campo neroniano esistente

nelle adiacenze del mausoleo di Adriano. Quindi importante l'os-

servare che dalla continuazione della medesima via Trionfale, che

succedeva dopo di avere transitato il ponte stesso, si diramava nel

lato sinistro la via Aurelia e nel destro la Cornelia. La unione delle

medesime tre vie e contestata in particolare dal conoscere eh erano

esse insieme sottomesse ali amministrazione di uno stesso curatore,

come si deduce da diverse iscrizioni antiche (43).

(42) Aio r, )./a; Svo rr,; -o/eco; n/.c/.; vjQ/j.iizv.i ~oiz t&v ro/Euiwv Pu-

j
r
'jy.cji . t'v ti AOo^Atav (

:

h vOv lizoou to-J ~&-j X Rttoli 7tott"awv zotucpaiou,

;j~i r.o'J -'/r,7iO'J xs(|jtvou , Irrcvuao; imi
)

zc zr,-j iir.p
tgv ttotkjjv TijBotv.

Procopio, Guerra Gotica. Lib. I. e. 19./
1 Altre notizie sono dal medesimo

scrittore riferite sulla stessa porta Aurelia al cap. 22 e 28 del libro I, dalle

quali si conosce che essa metteva nel campo di Nerone che precisamente

corrispondeva nelle adiacenze del mausoleo di Adriano. Quindi che nel

novero dei ponti di Roma, estratto dal codice della biblioteca Magliabcc-

chiana, si annovera, dopo il ponte di Adriano, il ponte Neroniano.

(43) La pi importante delle suddette iscrizioni, che contestano l'unione

dell'amministrazione delle tre vie Aurelia. Cornelia e Trionfale sotto ad un

medesimo curatore, quella che dicesi esistente in Tivoli e pubblicata dallo

Smezio e dal Panvinio. e quindi dal (rutero alla Pag. CCCCLVII. N. 6:

(. PUPILIO . C. 1. yVIH. ( VHO
|

PEDONI . LOS. 111. \ IH . EJALON
|

SODALI . IIADH1A-

\ALI . I.I.GAIO
|

IMI". CAES. ANTONINI . AVO.
|

IMI . PROPII. (.ENMAN1AE . SVPE11 . 1.1 .

I.\
|

EIU.ITNS . IN . EA . TENOENTIS . t'.VIWTOH
|

OPEIl. IA ll.H.OU. PHAEE. AEHAH. SA-

IA" K
|

LA U VI OHI . VIVI'.. V % III. 1.1 \ I- . \ Il 1.1,1 S . Il
|

\()\ A E . (OHM LIVE . Il . I|\l\ M-

piiai.is Dallo stesso (rutero. alla Pag. CCCCLXV . N. o e (i. si riporta

dupplicata altra iscrizione che contesta la medesima unione di amministra-

zione: C. SAI.LIO . VI.IS1 VLNLIO . (.. V.
|

MPIl.MV MUt . I IA I.ONV.M
|

SODALI . AVOV-

-I MI . I\ IIIDK il
|

l'Ili . PH.IAVM Il M'V I IAM
|

I \ KATOHI . \ IAHV M . W UEI.IAI .
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VIA CORNELIA. Tra l'enunciate tre vie cominciando a con-

siderare quella che diramavasi a destra dopo il suddetto ponte e che

era denominata Cornelia, da osservare che devonsi ad essa attri-

buire le tracce di lastrico che furono scoperte nell anno 1743 lungo

il lato occidentale dell anzidetto circo di Adriano; poich si conosce

essersi la stessa via Cornelia precisamente dal medesimo luogo av-

vicinata al ponte Milvio. Ed in seguito a quanto ho dimostrato col-

lautorit della medaglia di Adriano, che fu coniata ad un tempo

per la costruzione di tale circo e per il ristabilimento di una via

in vicinanza di esso, si deve riconoscere in questa via la Cornelia

che fu stabilita dai tempi pi antichi; e prima della costruzione

del ponte Elio doveva avere accesso dallanzidetto ponte Aurelio.

Di essa si hanno, oltre le accennate notizie delle iscrizioni antiche,

diverse memorie negli atti dei ss. Martiri. Quindi da quelle indi-

cazioni sulla via tenuta dai pontefici nel medio evo nelle solennit

ecclesiastiche, pu dedursi che la porta Aurelia, trasferita sull ac-

cesso del ponte Elio e detto di s. Pietro, solevasi pure denominare

Cornelia dalla suddetta via che in quel tempo aveva 1 uscita (44).

corneuae . TRivMPHALis Nell'epilogo (lei cataloghi dei regionari, ve-

dendosi annoverata una via Gianicolense con l'Aurelia. sembra essersi voluto

distinguere la parte dell'Amelia vecchia dalla nuova; ma poi si annoverano

di seguito unite le vie Cornelia e Trionfale.

(44) Intrat per pontem (Aelium) et exit per porta) Collinam (Corneliam)

ante templum et castellimi Adriani : proficiscens ante obcliscum Neronis intrat

per porticum iuxta sepucrum Romuli. [Ordo Unni. Ann. 1 113. Mabillon, Mus.

Ital. Tom. II. Pacj. 143. La varia indicazione, appropriata alla porta stessa,

devesi attribuire non solo ai diversi lempj. ma pure ai due archi che esisle-

vano sul medesimo ponte Elio, come sono indicati dall'anonimo Einsiedlense

l'uno denominandolo in area s. Petri ,
in cui pone una iscrizione di Costan-

tino, e l'altro in ami intus Ramar-, ove pure pone ima iscrizione di Areadio.

Onorio e Teodosio, che riferita dal (rutero alla Pag. CCLXXXVII. N. I.

Cos'i l'uno di essi figurava qua! porla di s. Pietro, e l'altro come porta Amelia

o Cornelia secondo le due vie clic egualmente uscivano in tale tempo da essa.

Come la via Cornelia si avvicinasse al ponte Milvio indicato nei Mirabilia

con queste parole: via ('omelia per pontem Milrinm et exit in strutant.
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VIA TRIONFALE. In continuazione a lutto ci, che sulla

enunciata via fu esposto in fine della descrizione della regione

nona, necessario aggiungere quanto si pu dedurre dalla im-

portante iscrizione rinvenuta nellanno 1554 circa a met della

salila di monte Mario nella vigna Macarani; perch da essa non

solamente si contesta avere per tale luogo transitato la via Trion-

fale, ma pure avere corrisposto tra il secondo ed il terzo miglio

il clivo detto di Cinna nel luogo ove fu essa rinvenuta, il quale

precisamente si trova posto a met della via che in salita mette

sul monte anzidetto. Cos pu determinarsi avere il clivo antico

cominciato al secondo e terminato in circa al terzo miglio della

via antica (45). E siccome la stessa iscrizione si conosce essere

stata posta sotto 1 impero ed il consolato di Gallo e Volusiano,

cio in circa trenta anni avanti lo stabilimento della cinta delle

mura Aureliane. ed in conseguenza della porta Aurelia posta nella

(io) La sopradotta iscrizione-, la quale si trova riferita dal Grutero alla

Pag. MLKXXI. N\ 1. dicesi rinvenuta nell'anno 1554 sul monte Mario nella

vigna in allora di Vincenzo Macarani. Essa molla lunga, e perci si ripor

(ano soltanto le prime otto linee che palesano la suddetta chiara indicazione:

MON'YMENTVM . o\OT . EST . VIA . TRI YMPIIAI.E

INTER . MILLIARIYM . SECYNUY.M . ET . TERTIVM

1V.MTBVS . Ali . Milli . PARTE . LAEVA . IN . CLIVO

r.iNNAE . ci . esi . in . Anno . wheli . primiam

ITGTORIS . PONT1I1CYM . 0. (.. \. \. ET . APPELLA

M li . lEREMIANOin M . I\\l\ . MONYMENTVM

'I AYDI . ilVONDAM . PROCV'LI . Il . SI . QVI . ALI . AITINE

S . SVM . Il . I)\ \ . i,HIM(l\l . IAM.II . Il . POPVLVM

(Continuano altre venti lince che risgunrdnnu cose parziali di poco interessa-

mento per il nosfro scopo: ma per in esse dichiarata la epoca dello stabi-

limento dello stesso monumento nel tempo del governo di Gallo e \ ohisiano

e del loro consolato, che pu stabilirsi dall'anno 100-1 al 1006 di Koma, cio

dal "251 al ~2'i'\ dell'eia \olgare. e circa trenta prima che l'osse da Aure

liano costrutta la cinta intorno a Koma. e per conseguenza stabilita la pinta

Aurelia che dava 1 accesso alla medesima \ia : pernii serve lo slesso docu-

mento a (-(intestare che la via Trionfale aveva principio da una porta prati

ala nella cinta delle mura di Servin.
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medesima cinta prima nell'accesso del ponte Aurelio o Trionfale

e poscia in quello dell'Elio; cos ne viene di necessit che la via

anzidetta avesse il suo principio dalla porta, che stava nella parte

delle mura di Servio Tullio che corrispondeva tra l'Arce capito-

lina ed il Tevere. Ed infatti tra il luogo, in cui fu rinvenuta la

detta iscrizione, circa a met della salita di monte Mario, e quello

in cui si determinato dovere esistere la detta cinta delle mura

di Servio a capo del foro Olitorio, si trova corrispondere con rag-

guardevole precisione la misura dai due ai tre miglia indicata nella

medesima iscrizione, che pu determinarsi alla distanza media di

miglia due mezzo. E quando si considera che per luso, a cui era

particolarmente destinata la stessa via, non doveva essere conve-

niente di avere accesso alla citt dalla porta Carmentale conside-

rata d'infausto augurio dopo l'uscita dei trecento Fabii, si dovr

per necessit credere esservi stata nella suddetta cinta una porta,

che, dal nome della via medesima, doveva denominarsi Trionfale.

E questa la pi importante spiegazione che si possa dare su tale

molto controverso argomento. Per quanto concerne la prima parte

dell anzidetta via, che traversava tutto il Campo marzio sino al

ponte Aurelio o Trionfale, se ne tenuto discorso nella descrizione

della regione nona, alla quale apparteneva; quindi limitandoci ad

esaminare la parte della via stessa, che era compresa nella re-

gione ora considerata, torna opportuno il far menzione di quel

grande sepolcro fatto a guisa di piramide, come quello di Cajo

Cestio, ma di maggior grandezza, che stava a Iato della chiesa di

s. Maria detta Transpontina, e che fu fatto demolire sotto il pon-

tificato di Alessandro YI per dirizzare la via che mette alla basi-

lica Vaticana; perch esso si conosce avere precisamente corri-

sposto nella direzione della via Trionfale che dal ponte Aurelio

volgeva verso lanzidetto clivo di Cinna. Coli autorit di una no-

tizia, attribuita ad Acrone scoliaste di Orazio, fu creduto tale se-

polcro appartenere a Scipione Africano, che ebbe un monumento

distinto da quello proprio della sua famiglia esistente lungo la via
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Appia e descritto nella regione prima, come pure sepolcro distinto

ebbe Scipione Africano seniore nella sua villa di Literno secondo

l'autorit di Livio e di Strabonc. Ma se un tale sepolcro non ap-

parteneva a Scipione anzidetto, come vi ragione di dubitare per

la mancanza di pi autorevoli memorie, non possono neppure at-

tribuirsi le volgari tradizioni del medio evo che lo dicevano se-

polcro di Romolo; perche riferivasi tale notizia ad una delle mete

del circo di Cajo e di Nerone che si distingueva in allora col nome

di naumachia. N anche pu credersi essere il sepolcro di Marco

Aurelio; perch l'indicata sua struttura era pi propria dell epoca

repubblicana che dell imperiale, e d altronde si conosce da auto-

revoli memorie che lo stesso imperatore fu sepolto nel mausoleo

di Adriano (46).

VIA AURELI A. La enunciata via si trova distinta, nelle an-

tiche surriferite iscrizioni, in vecchia e nuova. Questa distinzione

si deve unicamente appropriare alla prima parte corrispondente

in vicinanza della citt; perch effettivamente due porte, denomi-

nate egualmente Aurelie. stavano aperte nella cinta delle mura

ilfi/ Cum Afri adversus Romanos denuo rebellarcnt, consulto oraculu,

responsum est, ut sepulcrum Scipioni furet , quod Carthaginem respiceret:

fune levati cineres eius sunt e Pyramidc in Vaticano constituta et humati in

sepulcro eius in porla Carthaginem respiciente. (Aerane, in Orazio, Epod.

Carni. IX. e. 25. Dello stesso monumento se ne hanno notizie pi distinte

dal Fulvio Antiq. irbis. Pag. LXXII) e dal Marliano (Urbis lioinae topogr.

Lib. VII. e. 12. K se ne conserva una effigie nelle porte lii bronzo del Vati-

cano unitamente a quella del mausoleo di Adriano e di altro sepolcro pira-

midale che non si conosce precisamente ove esistesse. La notizia sul sepolcro

di Romolo i*i riferita nell'antecedente nota
'

'. ed dichiarata nei Mirabilia

con queste parole: In naumachia est sepulcrum Rornuli , quod vocatur Meda

Mita ijuae fiat muro lapide tabulata.
'

Montfaucon, Diar. Italie. Pag.29.J
L'altra notizia relativa al sepolcro di Marco Aurelio, presa a considerare

particolarmente dal Nardini soli autorit di non sicuri documenti Rum. ani.

Lib. I. e. v Lib. III. e. 1 ']. Non ci furono poi conservate memorie abba-

stanza determinate per poter conoscere quali lusser le precise proporzioni

dello stesso monumento.
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Aureliano; luna sull'alto del Gianicolo, ove ora vicino si trova la

porta s. Pancrazio, e l'altra primieramente nell'accesso del ponte

Aurelio, e poscia dopo la rovina di questo ponte trasferita avanti

al ponte Elio. In quale tempo precisamente e da quale Aurelio

sia stata stabilita tanto la prima, quanto la seconda parte della

medesima via, non bene pu determinarsi, n anche a quale delle

stesse due parli si debba dare la priorit. Per, seguendo lordine

delle comuni vicende, si deve appropriare maggiore antichit a

quella che presentava meno agiatezza, che era quella che saliva

sull alto del Gianicolo. Ed infatti ad essa si possono attribuire pi

vetuste memorie: ma essa aveva solo principio sino dai tempi pi

antichi dalla porta anzidetta fuori dei limiti prescritti alla regione

ora considerata. Cos su di essa ci limiteremo ad osservare che

dalla stessa porta doveva uscire pure la via Gianicolense, annove-

rata nell'epilogo dei regionari, che vuoisi credere essere stata la

medesima della Vitellia accennata da Svetonio in principio della

vita di Yitellio per dimostrare l'antichit della stirpe di questo

imperatore; giacch dicesi avere cominciato dal Gianicolo e ter-

minato al mare. Prendendo poi a considerare la parte della via

Aurelia successivamente stabilita, da osservare che essa si dira-

mava dalla Trionfale a sinistra dopo il ponte anzidetto che de-

nominavasi pure Aurelio, e si stendeva nel piano lungo il lato

meridionale del circo di Cajo e di Nerone sino alla estremit su-

periore di esso; e poi saliva sul colle Vaticano seguendo landa-

menlo della via che sussiste dietro la chiesa di s. Marta sino alla

(iuta delle mura Leonine, ova esisteva una vecchia porta; ed in

line andava ad unirsi ali altra parte della via Aurelia dopo il Ira-

passo sull acquedotto Trajano. E importante il prendere a consi-

derare le notizie, che furono tramandato da Anastasio sul luogo,

in cui fu eretto il sepolcro del! apostolo s. Pietro; perch primie-

ramente in esse vodesi indicato essere egli stato sepolto lungo I -

via Aurelia noi tempio di Apollo in vicinanza del palazzo Nom-

inano nel Valicano e vicino ni territorio Trionfale; o quindi >i
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accenna clic il monte Vaticano, in cui si pose lo stesso sepolcro

in vicinanza del palazzo Neroniano, era detto Aureo, e che la ba-

silica, edificata di seguito da Costantino, fu posta ove stava il

tempio di Apollo (47). La importanza, che pu dedursi da queste

notizie, relativamente al nostro scopo, si palesa primieramente

dall'essere contestato il transito della via Aurclia per il medesimo

luogo; e quindi che esso trovavasi in vicinanza del territorio Trion-

fale; cio del luogo in cui da vicino passava la via egualmente de-

nominata Trionfale, come ancora che nel luogo stesso stava il

palazzo Neroniano con il tempio di Apollo. Laonde pu dalle me-

desime autorevoli notizie stabilirsi, che il luogo, in cui fu sepolto

l'apostolo s. Pietro, non doveva trovarsi decisamente lungo la via

Aurelia. ne entro i limiti prescritti al circo di Cajo e di Nerone;

perch questo circo continu a sussistere per molto tempo dopo

(47) Sepultus est via Amelia in tempio Apollinis, luxta locwn, ubi cru-

cifixus est, iuxtu palatiti) cronianum in Vaticano, iuxta territorium Trium-

phale. Anastasio, ni Ila vita di s. Pietro. Accepit corpus l. Patri apostoli,

et posuit juxla locum, ubi crucifxus est inter corpora sanctorum cpiscoporum

in tempio Apollinis in monti m Aurcum in Vaticano palatii Ncroniani. Idem,

nella vita di s. Cornelio. Itcm his temporibus fecit Augustus Constanti nus i.v

regatu Silvestri episcopi basilicam /irato Petra Apostolo in tempio Appollinis.

(Idem, nella vita di s. Silvestro. Il (empio <li Apollo, ricordati) nelle esposte

notizie, nel (piale Cu posto il sepolcro di s. Pietro e poscia eretta la chiesa di

s. Petronilla, come in particolare e dichiarato dai Mirabilia con queste pa-

role, infra palatium heronianum est templum Apollinis, quod dicitur sancta

Petronilla, ante epiod est basilica quae vocatur Vaticanum. [Montfaucon, Dtu-

rium Ita. Pag. 290 , non poteva corrispondere in quell'edilzio rotondo che

esisteva mi lato meridionale della basilica Vaticana in vicinanza del luogo in

cui fu rinvenuto il grande obelisco Vaticano: perch tale monumento \edesi

chiaramente essere sialo cretto sulla spina del circo, allorch gi era stalo il

medesimo circo occupato per gran parie dalla suddetta basilica cristiana:

ma bens nel lato opposto del circo ove solo poteva trovarsi il palazzo Nero

ninno che l'u eretto negli orli ili Nerone ed in quei di Domizia. ove stava il

rampo dello dal nome di lui Neroniano. Questa disposizione tu poi chiara-

mente da me dimostrata nel principio del primo volume della descrizione

della basilica Vaticana pubblicata per cura di Agostino V alenimi.
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lo stabilimento del medesimo sepolcro; ma bens nel lato setten-

trionale del circo suddetto, ove soltanto poteva trovarsi in vici-

nanza del cos detto territorio Trionfale e del palazzo Neroniano.

il quale doveva essere un edifizio differente da quello del circo e

stabilito per servire di delizia al medesimo imperatore negli orti

che esistevano verso il Campo neroniano posto tra lo stesso circo

e quello di Adriano.

VICI DELLA REGIONE. Alla regione Transtiberina, per la

sua grande estensione, si assegnano dai regionari sino a settantotto

vici con tutti i corrispondenti edifizj privati, ed in particolare

quattromille quattrocento e cinque isole con cento cinquanta case,

in modo da costituire per se stessa una ragguardevole citt. Per

soltanto di ventidue, del suddetto gran numero di vici, ci vennero

tramandati i nomi nella importante iscrizione della base capito-

lina dell imperatore Adriano. Il primo di essi distinto con il

nome del Censore, censoris, del quale, mentre se ne contesta la

sussistenza nella regione decimaquarta con una antica iscrizione

del maestro del medesimo vico posta per il ristabilimento dclledi-

cola fatto sotto 1 impero di Trajano, non si conosce poi in qual

parte della regione esisteva (48). Il secondo denominato gemini
,

senza pure avere alcuna notizia sul luogo in cui si trovava; e cos

del terzo detto rostratae, evidentemente da alcuna colonna ro-

strata che in esso doveva esistere. Parimenti nulla si conosce del

quarto detto longi o longe aqvilae; e similmente del quinto de-

nominato corrottamente statae siccannae. Con maggiore certezzaco

si pu determinare il sesto vico distinto con il nome qvadrati;

perch da una iscrizione, rinvenuta in Nemi e dedicata a Diana Nc-

morese ed a Vesta, si fa menzione di P. Cornelio Trolmo fornajo

(48) LAR1RVS . AVGVST1 . ET . GEMI . CAESARVM . IMP. CAI-SARI . DIVI . NER-

VAE . FI1.IO . NEUVA . TRAIANO PERMISSV . CASS1I . INTERAMNAN1 PIS1-

l'.ANl . l'RISCl . PRAETORIS . AKDHVIAM . REO. XJIII. VICI . CENSORIS . MAGISTRI .

\NM . CVI. VF.TVSTATE . DII.APSAM . IMPENSA . SV A . RESHTVI'IU N I

Muratori, Fmcrpt. Par/. CCCXV. N. o.
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romanense della stessa regione decimaquarla e curatore del detto

vico 49\ Nulla poi si conosce sui successivi altri due vici setti-

mo ed ottavo, denominati raciliam minoris e raciliaxi maioris.

(juando per non si convenga dedurne la provenienza da Kacilia

moglie di Quinzio Cincinnato, dal quale ebbero il nome i suddetti

[irati Quinzii. In tal caso si verrebbero a situare i medesimi due

vici in vicinanza dei prati Quinzj anzidetti; cio tra il lato orien-

tale del mausoleo di Adriano ed il Tevere: ma di una tale vaga

derivazione non si hanno valevoli documenti per contestarla con

pi sicurezza. Del nono vico, detto ianyclensis, se ne pu dal

suo nome solo determinare la situazione sull alto del Gianicolo.

Parimenti del decimo vico, distinto con il nome brvtiano, si pu

stabilire il suo collocamento in vicinanza del campo egualmente

detto Bruziano dai Bruzj destinati a servizio pubblico, come gi fu

osservato nella descrizione dello stesso campo. L undecimo, detto

larvm rvralivm, doveva evidentemente trovarsi fuori della cinta

delle antiche mura, ove soltanto pi opportunamente poteva es-

sere collocata 1 edicola dei Lari Rurali che ne aveva dato il nome.

Del duodecimo si dedusse il nome dalle tracce delle lettere su-

perstiti essersi detto della statua Valeriana, statvae valerianae,

che vedesi annoverata nei cataloghi dei regionari tra gli oggetti di

maggiore considerazione esistenti in questa regione; e quantunque

si sia rinvenuta sul Quirinale una iscrizione di certo Valerio Basso

coli indicazione di Diana Valeriana, che ripetutamente venne rife-

rita dal Grutero, pure non si pu precisare il luogo occupato dal

detto vico, che certamente doveva essere con tal nome distinto an-

teriormente alla detta iscrizione di Valerio Basso, e di alcuno dei

principi dell impero denominati Valerli. Per d uopo osservare

che nei cataloghi dei regionari vedesi annoverato un bagno distinto

(49) DIANAE . MMOHISI . VKSIU: . S\<l\M I'. <;OHMIl\S . IROI'III

M\S . PISTOIt . nOMANIINSIS . I\ . UH;, \llli. mi-M . (VI.. VICI . <,'\ UHUTl. . .

(rutrrn. Pay. XU. X. 7.
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con il nome di Diana, che potrebbe concordarsi con quello della

suddetta Diana Valeriana, se si potessero avere altre pi autore-

voli notizie. Sul decimoterzo vico, detto salvtaris, pu conoscersi

solamente che un vico egualmente denominalo Salutare si trova

annoverato nello stesso monumento come esistente nella regione

decima del Palatino. Nulla poi pu conoscersi sui successivi vici,

cio del decimoquarto denominato di Paolo, pavli; del decimo-

quinto detto sex. lvcei; del dechnosesto accennato qual semipub-

blico sdii o semi pvblici; del decimosettimo, detto patratilli

o pacratilli, secondo la varia interpretazione; del decimottavo

denominato laci restitvti da alcuna fonte ristabilita; del deci-

monono detto savfei; del vigesimo detto sergi, e del vigesimo-

primo denominato ploti. Neil ultimo vico poi, distinto con il titolo

tiberini, si volle credere che si fossero esposti quei giuochi detti

Piscatorii che, secondo Festo, si solevano celebrare dai pescatori

tiberini nel mese di giugno nel Transtevere, il cui prodotto si

portava poi nel vetusto foro Piscatorio, denominato Macello, che

stava in vicinanza dellarea di Vulcano e del foro Romano, come fu

indicato nella descrizione della regione ottava (50): ma forse con

pi convenienza pu credersi essere stato col suddetto nome indi-

cato da quella effigie di Tiberino, presso la quale si facevano riti

(50) Piscatorii Indi vocantur qui mense Junio tr<tns Tiberini furi solent

pr quaestu piscantium Piscatorii ludi vocantur qui quodannis

mense Junio trans Tiberini fieri solent a PR. libano pr jiiscatoribus Tibe-

rinis, quorum quaestus non in Macellimi perecnit , sed fere in arcani Volcan ,

eptod id genus pisciculorum vivorum datar ci Deo pr animis liumams. (Festo,

in Piscatorii ludi. Pag. 2t0 e 238.' Se nella notizia esposta da Ovidio sui

giuochi Tiberini, si devono intendere i suddetti giuochi, che celcbravansi

dai pescatori tiberini, si dovrebbe credere che essi t'ossero esposti in un'arca

pi ampia e meno abitata di quella che poteva occupare un vico qualunque,

poich si dicono celebrati in granane campo. (Fasti. Lib. VI. v. 237./ Ma su

li ci nulla di positivo pu determinarsi; quindi rimane pi probabile il

credere essersi il suddetto vico distinto con tal nome dall'effigie di Tiberino

che stava nell'isola Tiberina.
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sacri nel mese di deccmbre, tome vedesi accennato nel calendario

Amiternino coli indicazione tiberino in insvla; e per conseguenza

si deve stabilire il vico medesimo entro 1 isola Tiberina: d'onde

si deduce che essa era compresa effettivamente nella regione ora

considerata. Oltre ai surriferiti vici si deve aggiungere quello de-

nominato della Fortuna Forte coli autorit dell'antica iscrizione gi

presa a considerare nella descrizione del tempio consacrato alla

stessa dea, in cui vedesi fatta menzione del vie. fort. foutvn.
,

e per conseguenza doveva trovarsi fuori della vetusta cinta delle

mura nel luogo corrispondente lungo il Tevere, in cui stava eretto

il medesimo tempio. Si deve credere inoltre essersi evidentemente

distinto un altro vico col nome del capo di Gorgona, che vedesi

annoverato nei surriferiti cataloghi tra gli oggetti di maggior consi-

derazione esistenti in questa regione. E se si presta fede a quanto

si trova accennato nei Mirabilia, si dovrebbe stabilire un tale vico

sotto al Gianicolo; perch ivi si accenna la esistenza di un tempio

di Gorgona : ma su di ci nulla poi di pi autorevole pu deter-

minarsi. In line da credere che pure tra il grande numero dei

vici, assegnali a questa regione, ve ne fosse uno distinto con il

nome dell'Ercole coleo, sotto al quale si diceva essere riposto

mollo oro; perch un tale oggetto vedesi annoverato nei mede-

simi cataloghi senza per poter ci contestare con altri pi vetusti

documenti. A giungere poi al compimento dell indicato numero

dei settantotto vici, assegnali a questa regione, mancano a deter-

minarsi molti altri nomi, di cui, non avendosi veruna memoria,

si porr termine a (pianto si potuto stabilire di
pi importante

per la topografa della regione decimaquarta, e per conseguenza,

delle simili precedenti esposizioni, di tutta la intera esposizione

topografica delle quattordici legioni, per passare ad esibire alcuni

cenni sulla ricapitolazione delie cose particolarmente prese a con-

siderare nella medesima generale esposi/ione seguendo eziandio

pianto venne esposto nell'epilogo dei regionari aggiunto in line

ai parziali cataloghi delle regioni.
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EPILOGO

DELLE PI IMPORTANTI PERTINENZE

DELLE QUATTORDICI REGIONI

COMPONENTI LA CITTA DI ROMA

In line dei cataloghi dei regionari, presi patitamente a con-

siderare nelle parziali descrizioni delle quattordici regioni, si tro-

vano esposti alcuni epiloghi sulle principali pertinenze di quanto

venne annoverato nei medesimi cataloghi parziali, e ci tanto nel

Curiosimi quanto nella Notitia: ma trovando tali sommarli discor-

dare assai poco tra loro nelle medesime ricapitolazioni, si pren-

der solo ad esporre il primo di essi, e considerarne le particolarit

soltanto per ci che pu essere di qualche utilit onde conoscere

con maggiore precisione la grandezza e la distribuzione della citt

presa topograficamente ad illustrare.

BIBLIOTIIEGAE XXVIII. Per primo articolo nell'epilogo

dei regionari si prendono ad annoverare le biblioteche, che sono

dichiarate in numero di ventotto in tutta la citt. Nellindicato nu-

mero, dovendosi comprendere soltanto le biblioteche pubbliche,

come specificato nella Notizia, Bibliolhecae lotius Romanae Urbis

pubblicae XX Vili, per avvicinarsi al medesimo numero con le me-

morie, che ci sono state tramandate, di necessit considerare le

biblioteche greche distintamente dalle latine. Le prime biblioteche

pubbliche stabilite in Roma furono quelle esistenti neilatrio della

Libert, di cui si fece menzione nella descrizione della regione XIII,

ed erano divise in greca e latina, e similmente le Capitoline indi-

cale nella regione Vili. Poscia possono annoverarsi la grande bi-

blioteca Palatina egualmente ripartita, e quella della casa di Tibe-

rio, che furono tutte e due descritte nella regione X. Di seguilo

si annoveravano quelle di Ottavia, prese a considerare nella re-

gione l\. e quelle del (empio della Pace comprese nella regione IV.
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Succedevano poscia la greca e latina della basilica Ulpia indicate

nella regione Vili, e quella delle terme di Diocleziano considerata

nella regione VI. Ma con tutte le indicate biblioteche non si giunse

neppure alla met del numero anzidetto; quindi da credere o

che in esso fossero comprese diverse altre biblioteche, di cui non ci

sono giunte notizie che stavano o nelle altre terme o nei
principali

edifizj destinali ad uso pubblico; oppure fosse il medesimo numero

dedotto da quanto solevasi considerare nel tempo in cui furono sta-

biliti i suddetti cataloghi dei regionari, nei quali erano divenute pub-

bliche alcune private biblioteche, e si annoveravano per biblioteche

anche i semplici archivi, come pu dedursi dai Mirabilia a riguardo

della torre Cartularia che stava in vicinanza dell'arco di Tito
(1).

OBEUSCI VI. In circo Maximo duo, minor fiabe t pedes IXXX-
VII S, major habet pedes CXXIJ S. la Vaticano una alta pedes LXXV.

In Campo Martio una alta pedes LXXXII S. In Mausoleo Augusti duo,

alta sinyuli pedes XIII S. Gli obelischi sono quasi i soli monumenti

che ci furono conservati nella loro totale integrit; poich i due

del circo Massimo, di cui si fece menzione nella descrizione della

regione XI, sussistono l'uno nella piazza del Popolo e l'altro in

quella di s. Giovanni in Laterano. Quello del Vaticano, ricordalo

nella regione XIV, esiste nella grande piazza di s. Pietro. Quello

del Campo marzio, consideralo nella regione IX. vedesi eretto

nella piazza di Monte citorio. I due del mausoleo di Augusto, sono

eretti l'uno nella piazza posteriore della basilica Liberiana e 1 altro

nella piazza del Quirinale. Si devono poi aggiungere quei di minor

mole che pur si conservano in diversi luoghi della citt, come

quello che esisteva nel circo Sallustiano e che vedesi ora eretto

avanti la chiesa della Trinit dei monti; quello rinvenuto vicino al

tempio d Iside nella regione IX ed ora esistente nella piazza della

(1 ) finta <ueum Si
/ili

ni luci nutritili Iciupliitii lucalapi : ideo duttili fluir-

lulitititm
tjitiii futi ibi btbltollaca pttbltca; dr

qtitbits
\.\ \ III {neve in l'rhv.

Mirabilia, presso Moittfaiinm, Diar. Italie. Pan. 29.
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Minerva; I altro simile ritrovato nel luogo stesso ed cretto nella

piazza del Panteon; quello gi esistente sulla spina del circo di

llomulo luogo la via Appia, ed ora eretto nella piazza Navona;

quello del circo Variano ora innalzato sul Pincio, ed in fine quello

rinvenuto sul Campidoglio ed ora esistente nella villa gi Mattei

sul monte Celio (2).

PONTE S Vili. Aelias, Acmiliiis, Aurelius, Mulvius, Sublicius,

Fabricius, Cestius et Probi. Ai nomi degli otto ponti, che esiste-

vano sul Tevere, e che si sono particolarmente presi a considerare

nella descrizione della regione XIV, vengono dichiarati corrispon-

dere, secondo lo stesso ordine, i nomi moderni di ponte s. Angelo

all'Elio, di Rotto ali Emilio, di s. Spirilo all'Aurelio, di Molle

al Milvio, di Ripa grande al Sublicio, di Fabricio al Fabricio, di

Quattro Capi al Cestio, e di Sisto a quello di Probo. E conside-

randoli secondo lordine, con cui si trovano collocati lungo il corso

del fiume, vedesi la stessa corrispondenza di nomi contestata con

quanto si deduce dalle pi approvate lezioni dei cos detti Mirabilia

(2) I suddetti obelischi furono primieramente illustrati dal Zoega ,

Ih

origine et usti obeliscorum) , principalmente sulle varie notizie esposte da Pli-

nio, ed in particolare da Ammiano Marcellino che riport la traduzione greca

della iscrizione esistente nel grande obelisco del circo Massimo, ora eretto

nella piazza del Popolo, (piale era stala riferita da Ermapione (Lib. XVII.

e. LJ Ma poi ne diede pi ampie notizie il Rosolimi nella sua grande opera

sui Monumenti dell'Egitto e della Nubia, ed anche pi particolarmente il

P. Ungarelli che ne spieg dottamente tutte le iscrizioni geroglifiche secondo

il sistema dello Champollion flnterpretatio Obeliscorum irbis. Romac iH r

f2.J

Dalle quali interpretazioni apparisce che il Laleranense di Thutmes IV,

denominato Moeris da Erodoto, faraone della dinastia XVIII: il Flaminio,

o della piazza del popolo, di Ramses III, cio il celebre Scsostri. secondo lo

slesso storico, faraone della medesima insigne dinastia XVIII: e cos pure il

Mattonilo, ed anche il Compenso, o della piazza di Monte oitorio. di Psani-

initico I. faraone della dinastia XXVI: quello della piazza della Minerva di

llojh'ire,
o Aries. fai amie della medesima dinastia XX NI: quello di piazza

Navona si attribuisco all'imperatore Domiziano, e di quello del Pincio. detto

Itarbcriniano. se ne riconosce la pertinenza ali imperatore Adriano.
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e loro spiegazioni; poich il primo ponte detto Milvio, e s'indica

posto nella via Flaminia, come l'attuale ponte Molle nella parte

supcriore del fiume. Del secondo ponte, detto di Adriano, o Elio,

che segue lungo lo stesso corso, e che denominavasi nel medio evo

ponte di s. Pietro, abbastanza palese a tutti la sua corrispondenza

in quello detto ora s. Angelo. Il terzo il ponte Aurelio, detto pure

Neroniano dalla vicinanza del campo e delle altre pertinenze di Ne-

rone, ed anche denominato Rotto nel medio evo dallo stato in cui

era ridotto, si trova dichiarato essere quello che stava sotto lospc-

dale di s. Spirito in Sassia. Il quarto il Gianicolense, riconosciuto

col nome di Probo, o di Antonino, che esiste ancora nel luogo detto

Regola per derivazione di Arenula, con cui vedesi ricordato, ed ora

denominato Sisto. Il quinto il ponte Fabrizio, denominato nel

medio evo degli Ebrei, ed ora Quattro capi, che mette nell isola

Tiberina. Il sesto il ponte Cestio, o Graziano, che mette dall'isola

stessa nel Trastevere, e che soltanto si pu riconoscere per quello

detto di Valentiniano; perch esistono ancora le iscrizioni che con-

testano essere stato edificato da tale principe unitamente a Valente

e Graziano. Il settimo il ponte riconosciuto per 1 Emilio, deno-

minato nel medio evo Senatorio e di s. Maria, ed ora Rotto. L'ot-

tavo poi il Sublicio, di cui avanzano soltanto alcune reliquie di

pile a Ripa grande, e che, per essere stato evidentemente dopo la

caduta dell impero romano riedificato con pi stabile struttura da

Teodosio, si disse marmoreo ed anche di Teodosio (3).

(3; /// sunt pontes : Pons Milvius, Pons Adranus, Pons A ironia nus ,

Pons Antoni nus , Pons Fabricius , Pons (ralianus , Pons Senatoriali, Pons

marmoreus Teodosi et Pons Valentinianus. Mirabilia. Cod. Ottobon.j Pons

Milvius, tjui
est in via Flaminia, Pons Adrianus qui mine vocatur s. Pelri ,

Poits .Seronianus qui mine vocatur Pons Fraetus usuriti, Pons Antoninus qui

fuit in Annulli, Pons Fabrieius, Pons (ratianns, Pons Senatori & qui mine

dieitur s. Marine, Pons marmareus Tlieodosit a ripa liamea, et pons Vali nti-

niiuii.
y

Idi ni. Cod. Laun nt., Adrianus i. e. P. Set Petit rei Castrili rulqartti r

dieti P. JSirou. Pons raptus ad Scimi Spiritimi ni Sassia. P. Jantcularis pons

raptus ndqariter nominalus est in Arenala et Antomnus. P. l'alme, t. e. pons
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MONTES VII. Caclius, Aventinus, Tarpeius, Palatinus, Exqui-

linits, Vaticantis et Janiculensis. Secondo le pi vetuste memorie
gli

enunciati due ultimi monti della regione Transtiberina non si pos-

sono comprendere nei sette monti della citt; poich nella cinta

delle mura di Servio, che determinarono propriamente la citt,

(auto negli ultimi tempi dei re quanto in tutta l'epoca repubblicana

ed imperiale sino ad Aureliano, si comprendevano i monti Pala-

lino, Capitolino, Esquilino, Aventino, Celio, Quirinale e Viminale.

E considerando il Quirinale e Viminale aver formato un solo monte,

si deve credere essersi sostituito al detto ultimo colle il Gianicolo,

che pure venne compreso nella vetusta cinta della citt, come pu

dedursi da tutte le notizie che si hanno sullo stabilimento della in-

dicata antica cinta. Il Vaticano poi non fu mai compreso in alcuna

cinta antica di mura; percui nell'enunciato novero dei regionari,

sostituendo il Quirinale al Vaticano, si trova composto del Celio.

Aventino, Tarpeo, Palatino, Esquilino, Quirinale e Gianicolo. Per

quanto dagli antichi s'intendeva per Settimonzio era una composi-

zione di parziali monti e luoghi della citt, in cui si solevano ce-

lebrare i
sacrifizj con tal nome distinti; e come tali annovcravansi

il Palazzo, la Velia, il Fagutale, la Subura, il Germalo, l'Oppio ed

il Cispio, che erano ben differenti da quei monti che costituivano

la citt. E n poteva in particolare essere compreso il monte Aven-

tino in tale sacra limitazione; perch ben si conosce essersi solo

dal! imperatore Claudio racchiuso nel pomerio che solo serviva a

determinare gli stessi limiti della citt
(-4).

Judeorum a quodam L. Fabricio factus et ristauratus. V. (ratianus i. e. pons

Tullia vel Pulzellae nominatus. P. Senator. i. e. pons Scae Mariae vulgarker

nominatus. P. Sublicius t. e. pons in Aventino iuxta ripam Rimeriam ruplus est

et marniorcus et Moratti Coelis, ut in historiis patet. Idem. Anon. Magliub.

() La pi chiara spiegazione sul novero dei sette monti, che si coni

prendevano nella cinta delle mura, data da \ arrone con queste parole:

Ubi mine est /ionia, crai ohm Septimontium , nominatimi ab tot montibus,

qnos posteti nrhs ninna comprehendit. [Vairone, De l.nup .ut. Lib. V. e. il e
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CAMPI Vili. Viminalis, Agrippes, Marlin, Codctanus, Octavius.

Pecuarias, Lanatarius et Brutianus. Del primo degli enunciati campi,

detto Viminale, se ne tenuto discorso nella regione Y; del se-

condo, detto di Agrippa, nella regione YI; del terzo, detto Marzio,

nella regione IX; dal quarto, detto Codetano, come pure dell'ottavo,

detto Rruziano, nella regione XIY; e del settimo, detto Lanatario,

nella resone XII. Di quello, denominato di Ottavio, non si hanno

precise notizie, e forse sar stato annoverato in vece del Marziale

che stava nella regione II. Del Pecuario poi si hanno solo notizie

in diverse iscrizioni di alcuni negozianti che stavano in esso, ma

senza determinazione di luogo; ed anzi da alcune di esse sembra

potersi dedurre essere stato anche distinto con il nome di foro, e

confuso con il foro Suario (5).

FORI XI. Romanum magnimi, Caesaris, Augusti, Nervae, Tra-

iani, Ahenobarbi, Boarium, Pistorum, Gallonivi et Ruslicoritm. Il

primo degli enunciati fori, denominato Romano grande, fu ampia-

mente descritto nell esposizione della regione Vili, alla quale dava

il nome; e similmente quei di Cesare, di Augusto e di Trajano

Lib. VI. e. 2i. Ma poi precisamente non sono determinati i monti che si

dovevano comprendere sotto tale denominazione. Ed anzi da Festo. e dal suo

commentatore Paolo, si conosce clic i sacrifzj per la celebrazione della festi-

vit, detta Setlimonzio. si facevano nei luoghi detti Palazzo. Velia. Fagutale.

Suhura. dormalo, Oppio e Cispio: Septimontium appellatiti nt dicm festum,

(jund in septem (ocis faciebant sacrificium, Paatio, Velia, Fagutali, Subura,

Gennaio, Oppia et Cispio. (Paolo e Festo, in Septimontium ed in Sacrani.j

Alcune milizie sui medesimi sette monti, con variet per di nomi, si hanno

da (iovanni Lido, e da altri meno autorevoli scrittori. Sul motivo, che pro-

dusse la esclusione del monte Aventino dall'alea della citt determinata dal

pomerio, si veda Aulo (Icilio [Notti Attiche. Lib. XIII. e. \\.

(O) o. MAIU'.IVS . ITAI.K.VS . I)I.C\ RIA1.1S . MOOTIATOH . l'Olii . l'ECV AHI

Fabretti , Inscript. Patp KG. A. t'i7. Dal Muratori per la stessa iscrizione

si attribuisce al collegio dei Pccuati. dicendo il medesimo O. Marcio Italico

negoziante, cmiii.ii . cica \hioh\ m. Inscript. Pag. DXXVIII. A. 2. Dalla

iscrizione esposta dal Cimiero Pag. DCXIA'Il. A. (i e 7 , si conosce clic i

negozianti Pecuari stavano nel loro Suario.
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che appartenevano alla medesima regione unitamente al Boario di

seguito annoveralo. Per il foro di Nerva, dovendosi intendere il

Transitorio o Palladio, se ne dimostr la sua posizione nella de-

scrizione della regione IV, alla quale apparteneva. Del Pistorio se

ne tenne discorso nella descrizione della regione XIII. Nulla poi

pu conoscersi sui fori denominati di Enobarbo, dei Galli e dei

Rustici; e forse sono annoverati in vece dell Archemorio e del

Suario indicati nella regione IX; perch soltanto di questi fori si

hanno pi precise notizie; come altres di quello del tempio della

Pace, accennato nella regione IV, dell' Esquilino indicato nella re-

gione V, e del Palatino considerato nella regione X, che, quantun-

que non precisamente destinati agli usi proprii dei fori, pure ne

avevano il nome e la forma.

BASILICAE X. Mia, Ulpia, Pauli, Vestiiin, Ncptiinia, Mati-

dics, Marcianes, Vascolaria, Floscellaria, Constantintana. Delle prime

tre basiliche, indicate con i nomi Giulia, Ulpia e di Paolo Emilio,

se ne tenne lungo discorso nella descrizione della regione Vili, uni-

I amente a quelle denominate Sempronia, Porcia ed Opimia, che

non sono comprese nel suddetto novero; seppure non vuoisi inten-

dere per la Vcstilia la Opimia per esser stata stabilita nella Reggia di

Vesta, come fu dimostrato indetta descrizione; e similmente della

Vascolaria, cos denominata forse invece di Vascellaria che pu ap-

propriarsi airArgentana degli ultimi tempi dell impero. Di quelle

denominate di Nettuno, di Matidia e di Marciana, se ne tenne di-

scorso nella descrizione della regione IX. Della Costantiniana ne fu

contestala la corrispondenza nalla regione IV, unitamente a quella

di Paolo che stava nel mezzo della parte inferiore del foro Romano

compresa nella stessa regione. Della Floscellaria poi non si hanno

precise notizie seppure non si volle intendere quella di Licinio in-

dicala nella regione V: ma in nessun modo si somiglia il nome.

THERMAE XI. Traiamo, Titianae, Commodianac, Antoninia-

nae, Syranac, Agrippianae, Alcxandrinac
, Diocletianae , Constati li-

ninnar. Serrrianae. A compiere I enuncialo numero di undici terme
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nell'epilogo della Notitia si annoverano le Decianae, delle quali pure

si hanno memorie. Quindi sull indicalo complessivo numero, osser-

veremo che le terme di Trajano e di Tito, primieramente accen-

nale nellesposto novero, sono state considerale nella regione Ili.

Le Gommodiane, di seguilo accennate, e le Severiane indicate in

ultimo, si sono comprese nella regione I. Le Antoninianc si com-

presero nella regione XII; le Suriane con le Deciane nella re-

gione XIII; le Agrippiane e le Alessandrine nella regione IX, e le

Diocleziano con le Costantiniane nella regione VI.

AQUAE XVIIII. Traiano, Annia, Attica, Marcia, Claudia, Her-

culea, Cerulea, Julia, Augustea, Appia, Alseatina, Ciminia, Aurelia,

Damnata, Virgo, Tepida, Sevcriana, Antoniana, Alcxandrina. Nel-

lesposto novero delle acque, condotte in Roma, si trovano essere

comprese le acque stesse che con diverse denominazioni erano pi

proprie delle parziali sorgenti che della loro distinta condottura;

percui sono portate al ragguardevole numero di diecinove, mentre

soltanto di quattordici si possono rinvenire autorevoli notizie di

essere state distintamente condotte in Roma. Ed un tale numero

di acquedotti si trova infatti ricordato da Procopio, che esisteva in

Roma anche sino al suo tempo, nellaccennare che essi furono tron-

cati da Vitigc per privare di acqua la citt (6).
Laonde cinque dei

suddetti nomi si devono considerare appartenenti alle accennate

varie denominazioni. Ed poi da osservare che mancano in tale

novero di essere ricordate le acque che si conoscono essere stale

con pi sicurezza condotte in Roma, come successivamente sono

accennate. Pertanto, siccome di nove delle prime acque, condotte

in Roma, cio sino all'impero di Nerva, ne fu trasmessa una precisa

descrizione da Frontino, dal (piale sono annoverale nel seguente

(ti] I'otjv. y=v vtw -v.^v.jjij'jt.
ui'jv z'j'j; o/tv'j; ~avT; .:w; or, xjoo^

'>: r,yx
r
}~.'J. ~-'~ r/",v r.'jirj i-j^isoi ni'ji. 'Vi'jr,; di o/j'o. xiicJ 'jx,iriv.'jxoi/.v. usv ro

-)r,o: v.'ji.j. iv -.-.l'u.J'yj i oi~7r,ui-jr,i toi.: t.'j.i.'j.i. Kvotwroi: ~i~oir,~c/-i. i; 'uno'j

ro'j -xw; v.'J.'. ''/JJ'/J'- o irr/.'jjTi: o/jt; soo w.j.-.&j i~~'>i r

j/'/juij''>
svtc.JX i.r.r.Vjin

) jyj-'j- i., /.>.. Prorotto, (ii'i ri 11 (otica. Lib. I. e. II).
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modo, Appia, Anione vecchia. Marcia, Tepula, Giulia. Vergine, Al-

sietina, ch'era la slessa dell'Augusta, Claudia, ed Aniene nuova 7
;

cos ne indicheremo con lordine stesso le parti dei loro condotti

che comprendevansi nelle regioni componenti la citt presa a consi-

derare. E primieramente si reputa opportuno d'indicare che nella

descrizione della regione V, per essersi quasi tutti
gli acquedotti

delle slesse acque riuniti nel luogo denominato la Speranza vecchia.

in essa compreso, se ne dimostr pi particolarmente la loro prima

introduzione nella citt. L'Appia, che era stata la prima condotta

in Roma nell'anno 442, veniva portata in vicinanza della Speranza

vecchia unitamente a quella aggiunta da Augusto e riunita nel luogo

detto le Gemelle, e di l condotta intorno al Celio e fatta passare

sulla porta Capena per portarla alle Saline in vicinanza della porta

Trigemina, ove cominciava la sua distribuzione, per servire alle re-

gioni 11, Vili, IX, XI, XII, XIII e XIV (8). La seconda era l'Aniene

vecchia, impresa a condursi nell'anno 481, la quale veniva portata

eziandio nel luogo detto la Speranza vecchia ed inoltrata sino alla

porta Esquilina, da dove veniva distribuita ad uso della citt nelle

(7) Nunc antan in Urbcm influunt aqua Appio, Anio vetus, Marcio,

Tepida, Julia, Virgo, Alsietina, quae eadem vocatur Augusta, Claudia, Amo
Novus. (Frontino, De Aquaeduct. e. i.J Ed ci;* 1 medesimo Frontini che. dopo

di avere annoverato le dette acque principali, si dimostrava la grandezza dei

loro acquedotti e la utilit nel tempo slesso, dicendo: Tot aquarum toni multis

necessariis molibus pyramides vidclicet otiosas, compare* aut inertia sed fana

celebrata opera Graecorum? [Idem, lbid. e. 16./ Siffatta grandezza delle indi-

cate utili opere romane dimostrata da Strabone nella surriferita descrizione.

(8) Ductus eius (Appiaej liabet longitudine} a capite usque ad Sainas,

ipu Incus est ad portoni Trigemina), passinoti XICXC; subterraneo rivo pas-

suiini XfCXXX; supra terroni substructione et arcualo opere pro.rinie portoni

(ape nani passinoli LX. Jung/tur vi od Spini Veterem in confiniti hortorum

Torquatianorum et Plauti noruin ramus Augustae, ah Augusto in supplemen

Inni eius additus, imposito cognomini' respondenti Gemellarum Incipit

distribu Appio imo Publica elico ad portam Trigemina))} Heliquae

quinarie. DCXC1X intra l'rbem dividebantur per regiones II, \ III, IX, XI.

XII, XIII, XIV, in niellili XX. Frontino, e. i e 79.
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regioni I, 111, TV, V, VI. VII. Vili. I\. XII, e XIV 9 . La terza era

l'acqua Mania, impresa a condursi in Roma nell'anno t>08, per

essere portata sino al Campidoglio in vece dell'Amene anzidetta

secondo il divisamene) del pretore Marcio Re. che fu prescelto dal

senato. Per sembra che non sia mai stata condotta sopraterra con

opere inarcate sino al detto termine; perch da Frontino si dice

che tale acqua, dopo di essere condotta unitamente alla Giulia e

Tepida sino al luogo detto Speranza vecchia ed alla porta Viminale,

si gettava dopo gli
orti Pallanziani nel rivo denominato Erculaneo;

quindi condotta intorno al Celio, ove non poteva servire ad alcun

uso per essere di livello inferiore, il suo acquedotto terminava

sopra la porta Capena. Laonde non pu credersi che mai si sia

dato intero effetto al divisamento di Marcio per condurre tale ac-

qua sino sul Campidoglio; giacche questo monte si elevava anti-

camente a maggior altezza del Celio, e n si conosce che mai ab-

biano esistito opere inarcate a traverso delle valli che circondano il

medesimo colle. D'altronde cognito che siili alto del Campidoglio,

dietro il grande tempio di Giove, esisteva una statua di Q. Marcio

Re. evidentemente fatta come vedesi rappresentata nelle medaglie

Iella gente Marcia colla indicazione aqva scritta tra
gli

archi di un

acquedotto. Era poi divisa tale acqua nelle regioni I, III, IV, V. VI,

VII, Vili. 1\. \ e XIV 10 . La (piarla era l'acqua Tepula. impresa

(
.)i Hectus cero duetus Anioni* Vcteris secundum Spem Vctcrcm venwus

intra portimi rqniinam , inulto* virus per Irbnn diducitur lei

queir quinariar M( 11, S. intra I rbrm diridebantur per ret/iones 1, 111, /! ,
I .

VI, VII, Viri, IX, MI. XIV, in castrila XXXV. Frontino, e. "21 , SO.

IO Scd utroque tiinporr ririsse ipatium Marni Haps, atque ita in (a

pitolium esse aipiam pi riluttimi Marna unti in pattuii sui post Imrtos

Palla ntianos in riruin, qui roratur Ilrrculanrus, driicit : is prr ( ai lumi da

etus, ipsius montia usibus nilii , ut inf'rrior, sidinunistrans, fi
ni tur supru por

tutu Cupcnam Hrliquae quinariar M\C\ III intra l rbrm dividcban-

tur per rif/ioues /, ///. IV, V, VI, VII, Vili, IX, X, XIV in castella LI.

Frontino. e, ~, 1 \\ e Sf . in . < \i-iroi io . pom . \i di m . i<>\ is . o. m. nasi . <.>.

\i\r,u . ni.is. IT.. Olicela notizia si vedo esposta in tini- ilei diploma militare
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a condursi in Roma nell'anno 027, la quale veniva portata sutili

stessi archi, ed al disopra del rivo dell acqua Marcia anzidetta, al

luogo denominato la Speranza vecchia ed alla porta Viminale, e

si distribuiva nelle regioni IV, V, VI e VII (11). La quinta era la

Giulia impresa a condursi nell'anno 719 da Augusto, alla quale si

diede il nome anzidetto da Giulio Cesare; e fu condotta in Roma

unitamente alla Tepula, ma con uno speco distinto. E siccome la

Tepula era
gi

stata posta sopra lo speco della Marcia sugli stessi

archi; cos le dette tre acque venivano portate in Roma unitamente

sino al luogo della Speranza vecchia ed alla porta Viminale, in

modo che lo speco della Giulia stava pi in alto, poscia succedeva

quello della Tepula, ed inferiormente quello della Marcia, come,

oltre 1 autorit di Frontino, dimostrato dal suo monumento prin-

cipale che esiste sulla porta Tiburtina. Una parte per dell acqua

Giulia, prima di essere condotta alla porta Viminale, dal luogo detto

la Speranza vecchia era portata al Celio con parziale acquedotto per

servire agli usi di tale colle; e la sua intera quantit si distribuiva

nelle regioni II, III, V, VI, Vili, X e XII (12). La sesta era quella

di Nerone, ultimamente rinvenuto a Gieselbrechting . e gi accennato cogli

altri, che si solevano affigere sul Campidoglio, nella descrizione del tempio

di Giove Capitolino riferita nella regione A III.

(11) Tepula concipitur via Latina inde rivo suo in Urbem per

ducebatur Unantur inde Julia, Marcia et Tepula: quorum Tepula,

quae intcrcepta, aicut supra demonstravimus , rivo Julioc accessi rat , mine a

piscina eiusdem Julioc modum accijiit ac proprio canali et nomine venit

Rcliquoc quinariae ((('XXXI intra Urbem dividebantur per regones IV, V,

VI, VII, in castella XIV. (Frontino, e. S, 19 e 82J

(12) Acquisitile aquae ab inventore nomen Julioc datum est, ita tamen

divisa crogotione, ut manerct Tepulac appellatio Summus in lus est

Julioc, inferior Tepulae, dande Marcia. Quae ad libroni eollis Viminolia con

i mietiin infra terroni clinica ad I niiinuleni usque portoni dei'cntunt. Un cursus

emergunt. Priua tamen para Julioc, ad Spini \ eternit excepto, costellia Coelu

inontis diffunditur Hcliquac quinariae IK\( II intra I rbem divide

baiiliic per regionea II, III, V, II, Vili, X, XII, ni castella XVII. Frontino,

r. !>, 11) S:5.
'

Sull'origine dell'acqua Giulia e della Crabra clic In lasciala
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denominata Vergine da una giovine donna che la ritrov, e fu con-

dotta in Roma da M. Agrippa nell'anno 727. Essa entrava nella citt

con un rivo sotterraneo che si conosce aver traversato sotto al colle

degli Orti, ora detto Pincio, e cominciava ad esser sostenuta da ar-

chi sopra terra in vicinanza degli orti Luculliani, che terminavano

nel Campo marzio lungo la fronte dei Septi, come gi si dimostralo

pi particolarmente nella descrizione della regione IX collappoggio

delle tante reliquie che ci rimangono del medesimo acquedotto, il

quale anticamente sommininistrava abbondante e salubre acqua alle

regioni VII, IX e XIV (13). Per la settima annoverala lacqua

Abietina, che fu impresa a condursi in Roma da Augusto in circa

nel medesimo tempo dell acqua Vergine, e si volle denominare pure

Augusta dal medesimo suo nome. Si attribuiva il motivo di avere

Augusto portato in Roma la stessa acqua dal lago Alsietino unica-

mente per servire alluso della sua naumachia; giacch essa era

reputata n grata n salubre, come gi fu dimostrato nella descri-

zione della regione XIV; per serviva ai comuni usi della regione

medesima, quando, per il risarcimento dei ponti, era impedito il

trapasso alle altre acque. Il suo livello, a motivo dell'indicato prin-

cipale suo servizio, era il
pi basso di quello delle altre acque con-

dotte; e per lo stesso motivo si distribuiva per intero fuori della

citt; giacche la naumachia di Augusto stava pure posta fuori del

braccio orientale della vetusta cinta delle mura transtiberine (14 .

da Augusto por uso dei Tusculani. ne sono siate date ampie dichiarazioni

nella mia opera sull'antico Tusculo.

(13i Arcua \irginm initiwn liabent sub liortis l.ucnlhaius , fimuntur ni

Campo Marito secumlum frontini Scptorum Ktliqmiv (pullu-

line IICCCIV mini Lrbcm tlicidcbantur per ne/ioncs \ Il , IX, XIV, in co-

tti Ila XVIII. Frontino, e. 10, 22 r 8.

(ti) Soct taiiicu esca in Transtiberina reijione, quotii'iis ponti s refciuu

tur et a citeriore ripa aquac cessimi, ex necessitate in subsiiliunt publicorum

salicntimn ilari Omnibus humilior Alsietma est, ipiae 7 ranst ibernine re

ijiont et maxime laceiitibus locis scrrit ilsictinae ipiinariac ( l ( X( Il

lare tota extra I ibi in consumitur. Frontino, e. 11, IN e X.'i.
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Lottava acqua, condotta a Roma, era quella denominata Claudia

dall'imperatore Claudio, che imprese ad eseguire l'opera nell'an-

no 789, e la port a compimento nell'anno 803. Nello stesso tempo
e dal medesimo imperatore fu portata in Roma 1 acqua denominata

Aniene nuova per distinguerla dall'altra gi per lavanti condotta; e

tutte e due furono sostenute in vicinanza della citt a molta altezza

sopra i medesimi archi in modo che lo speco dellAniene nuova

slava pi
in alto di quello della Claudia, come, oltre l'autorit di

Frontino, trovasi anche autorevolmente dimostrato dal monumento

principale delle stesse acque che esiste ben conservato sopra la

porta Maggiore e preso a dimostrare nella descrizione della re-

gione V. Gli archi di tali acque riunite avevano termine sullEsqui-

lino dopo gli
orti Pallanziani esistenti nella medesima regione. Una

parte per dell acqua Claudia dal luogo denominato la Speranza

vecchia veniva portata sopra gli
archi Neroniani sino sul Celio,

i quali terminavano in vicinanza del tempio di Claudio descritto

nella regione IT. La parziale quantit di acqua, trasportata con tale

mezzo, era distribuita sullo stesso monte Celio e sul Palatino ed

anche nella regione Transtiberina: ma poi tutta la quantit delle

medesime due acque, ch'era condotta entro la citt, si distribuiva

per tutte le quattordici regioni (lo). Alle indicate nove acque,

condotte in Roma sino al tempo di Frontino, si deve aggiungere

primieramente per la decima quella che ebbe il nome Trajana

dall'imperatore Trajano che imprese a condurla dal lago Sabatino

(lo) Anio Novus et Claudia a piscinis in altiores arcus recipiuntur, ita

ut superior sii Anio. Finiuntur arcus carimi post hnrtos Pallantianos, et inde

in usum Urbis fistulis diducuntur. Partem tamen sui Claudia prius in arcus,

(jui vocantur Neroniani, ad Spcm Vctvrcm transfert. li directi, per Coelium

umntem iu.rta tcmpluin Divi Claudii terminantur. Modum, quem acceperunt,

tiut circa ipsum moritevi Coelium, aut in Paatium Aventinumque et regionem

Franstiberinani dimittunt Reliquac utriusque quinariae IIIDCCCWD
intra Vrbem dividebantur per ree/ioncs Irbis XIV, in castella \( II. bron

tino. e. 20 e 86. J Con quest'acqua hanno termino le notizie esposte (In Fron-

tino Mille ncque condotte in Roma sino ni suo tempo.
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nel quinto suo consolato, cio ne 11 anno 863. come ria conoscetesi

precipuamente da una sua medaglia che porla impresso nel ro-

vescio il titolo dellacqua stessa, e come venne ultimamente con-

testato dal ritrovamento di una antica iscrizione che dichiara la

esecuzione di (ale opera di Trajano (16). Essa veniva portala nella

regione Transtiberina a maggiore altezza dell'Abietina, gi con-

dotta da Angusto, che aveva un livello inferiore a Inde le altre

acque condotte; e serviva per tale sua elevazione a muovere il

maggior numero delle mole a grano, che ivi esistevano per il man-

tenimento della popolazione di Roma, come fu indicato nella de-

scrizione della regione WX coli autorit di Procopio, e come pu

contestarsi dall uso che tuttora destinala 1 acqua Paola, che la

stessa della Trajana congiunta ali Alsietina. Per I undecima acqua.

portata a Roma, si suol considerare la Severiana che credesi es-

sere stata condotta da Settimio Severo circa ncll anno 056 eviden-

temente per uso delle sue terme che stavano nella regione J: ma

non si hanno autorevoli documenti per contestare la esecuzione di

tale opera, se non da quanto pu dedursi da una sua iscrizione re-

lativa al ristabilimento degli archi Cclimontani dellacqua Claudia,

che poterono servire in alcuna parte per portare tal sua acqua 17 .

(16) La anzidetta iscrizione fu rinvenuta nell'anno 1830 lungo il corso

dell'acquedotto dell'acqua Trajana. ora Paola, a circa dieci miglia distante

da Roma, ed cos espressa: imi', c.aesah . oi\ i

|

mi;\ ai: . i. \i it\ \
|

riuiAws .

\VO.
|

iai',M. DACICVS
|

PONT. MAX. IH. l'OT. XIII.
|

IMI'. VI. COS. V. 1'. I*.
|

AoVAM .

riUIANAM
|

l'ICVMA . SVA
|

IN . VHI1IM . I'i:il)\\lT
|

EMI'TIS . l.OCIS
|

l'I li . I.\ 1 1 1 \ 1).

i'. \\\. Fca, Miscellanea Filolofica. Tom. II. A. XIII.

i 17 La indicata iscrizione esisteva primieramente in vicinanza di s. dio

vanni Laterano. coin si asserisce dal Fabrctti. ed ivi infatti rimangono grandi

reliquie dei detti archi Celimontani : e poscia tu trasportata alla Regola, ove si

vide dal Mazoechi. e venni' riferita dal (irutero alla Pag. f.LWW 11. N. '.\.

In essa, dopo i titoli di Settimio Severo e di .Marco Antonino suo tiglio, si

dice : Aur.vs . coi limoni vnos . l'i v mi viuwi . v ri vsrvu . ni\i u'.-ns . n . con

isvptos . v . so io . sv \ . i'i( v ni v . i,i
-

1 1 1 v i li v m . Si sulla direzione del me

desimi) acquedotto, e precisamente nel trapasso di una via. che si dova

esistere lineo di Silano e Dolahella. preso a considerare nella regione II.
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Quindi si annovera per duodecima l'acqua denominata Antoniniana,

che si dovette condurre da M. Antonino Caracalla per uso delle sue

grandi terme che si sono descritte nella regione XII, nella quale

si comprendevano. La sola autorit, che si ha per contestare tale

opera, la notizia esposta nella iscrizione esistente sull'arco mag-

giore dell'acquedotto delle acque Giulia, Tepula e Marcia, esistente

sulla porta Tihurtina di s. Lorenzo, in cui, dopo 1 indicazione del

ristabilimento dell'acqua Marcia procurato dal medesimo impera-

tore, si dichiara essersi da lui aggiunto un fonte denominato Anto-

niniano (18). Le reliquie per dell'acquedotto, che portava lacqua

alle dette terme, vedesi non avere potuto derivarsi dal luogo in cui

esiste il detto monumento; percui, se per lacqua Antoniniana si

deve intendere quella dedotta dal suddetto fonte aggiunto all'acqua

Marcia, si dovr credere che la deviazione dell acquedotto, diretto

alle terme Anloniniane, si fosse effettuata da quello delle tre acquo

Giulia, Tepula e Marcia prima di giungere alla porta Tihurtina.

Con pi certezza si pu contestare la sussistenza della decimaterza

acqua, denominata Alessandrina; perch da Lampridio si dichiara

essersi da Alessandro Severo, tra le opere nuove da lui eseguite,

condotta lacqua che dal nome suo si diceva Alessandrina, e do-

veva servire per le terme da lui costrutte in vicinanza delle Nero-

niane che stavano nella regione IX (19). Questa acqua si conosce

essere stata nella sua origine la medesima di quella ora denomi-

nata Felice: ma condotta ad un livello assai inferiore, come lo di-

mostrano le diverse reliquie del suo acquedotto, che rimangono

in diversi luoghi della campagna. Per la decimaquarta poi si pu

(18) La suddetta iscrizione fu esposta per intero nella descrizione della

regione V. ed ora baster l'accennare (pianto riferito nell'ultima parte: m

SrirVTA . FORMA . AnnviSITO . ET1AM . FONTE . NOVO . AY10MMAMJ . IN . SACRAM .

VKKEM . SVAM . PERDV'CENDAM . CVRAV1T.

(19) Ipsc Alexander Sevcrusj nova multa constituit: in his thertnas no

minis sui iuxtaeas, quae Neronianac fucrunt, aqua inducici , quae Alexan

(Unni mine ilicitur. (Lampridio, in Alessandro Severo, e. 25./'
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considerare soltanto quella che denominavasi Giovia, dal nome che

si attribuiva a Diocleziano, il quale, tra le grandi opere da lui im-

prese ad eseguire, deve credersi che avesse aggiunta alcuna acqua

alla citt. Per non doveva essa servire per uso delle sue vaste

terme, di cui rimangono grandi reliquie sul Quirinale, ma bens

per altra parte delle regioni inferiori; perciocch nelle memorie

dell anonimo Einsiedlense si dimostra essere stato 1 acquedotto,

con tale nome distinto, posto lungo la via Appia in vicinanza della

chiesa di s. Sisto (20). Cos si sono potute determinare con la mag-

giore probabilit possibile tutte le quattordici acque ch'erano state

portate in Roma sino a tutto il tempo dell impero.

VIAE XXVIIII. Trajana, Appia, Latina, Lavicana, Preienesti-

na, Tiburtina, Numentana, Salaria, Flaminea, Aemilia, Clodia, Vale-

ria, Aurelio, Campana, Ostiensis, Portuensis, Janiculensis, Lauren-

tina, Ardeatina, Sctina, Tiberina, Quintia, Cassia, Gallica, Cornelia,

Triumphalis, Vatinaria, Asinaria, Ciminia. Togliendo dallenunciato

novero quelle vie che non potevano mai aver principio dalle porte

di Roma, come erano la prima detta Trajana dall'imperatore che

tre vie col suo nome aveva stabilite, e l'ultima detta Ciminia dal

ben noto monte Ciminio dell Etruria, e tra le intermedie la Emilia

che aveva principio solo dalle regioni assai discoste da Roma, la

Claudia che si diramava dalla Flaminia dopo il ponte Milvio, la

Valeria che cominciava da Tivoli, la Laurentina che si separava

dall'Ostiense dopo la basilica di s. Paolo, la Sctina dalla Latina

(20) Inde revertentes per etani Appiani ad evclesiam, ubi sanctus Syxtus

non suis diaeonibus decollatus est. Inde ad portata Appiani. Ibi forma Jopta

Jorio
(piai'

n ini de Marvin et eiirrit usque ad riponi. Alimi. lnsiedh ime,

presso Mobilimi, Analecla. A. 7'2. Si confesta (Mire la sussistenza della me-

desima acqua, detta .Invia, da Anastasio nel dire che Iti il suo acquedotto ri-

stabilito da Adriano 1. In fine si reputa opportuno d'indicare die dal Falirelfi

(De aipiis et Aipud. ) et. lioin. e dal Cassio (Orso delle Arque , si trovano

esposti'
le pi ampie notizie sui detti acquedotti. Nella classe X della spesso

citata opera siigli Kdili/j di llonia antica e dimostrata la costruzione dei prin

cipali acquedotti delle stesse acque.
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dopo lungo tratto, la Tiberina dalla Flaminia parimenti a qualche

distanza da Roma, e la Gallica che non bene si conosce, si ridu-

cono a venti le vie che avevano principio dalle porte della citt

tanto collocate nella pi vetusta cinta delle mura di Servio, quanto

in quella di Aureliano, annoverando per per due lAurelia, cio

I antica e la nuova, come vedesi distinta in tutte le notizie che si

hanno su tale via. Limitandoci ad indicare soltanto quelle parti di

tali vie che potevano in qualche modo partecipare delle quattordici

regioni della citt imprese a descrivere in questa esposizione topo-

gralca, e cominciando dall Appia che era considerata la principale,

si trova essa aver avuto principio dalla porta Capena della vetusta

(iuta, e poscia dall Appia aperta sulla direzione della medesima

via nella cinta delle mura Aureliane. Nello spazio della stessa via

Appia, compreso tra le dette due porte, si staccava a sinistra la via

Latina che usciva dalla porta, egualmente denominata, delle mura

Aureliane. Dalla piccola porta Metrovia, che succede alla Latina

nella cinta Aureliana, doveva uscire la via Ardeatina che aveva

evidentemente principio dalle porle Ferentina e Fontinale della

vetusta cinta; poich da Festo in particolare trovasi indicato che

fra il secondo e terzo miglio della stessa via esisteva quell'acqua

che serviva ad irrigare gli
orti posti inferiormente alla medesima

via tra la via Asinaria e la Latina
v21). E d altronde soltanto nel

luogo piano, che esiste fuori della slessa acqua, poteva scorrere

un'acqua di un livello abbastanza elevato da poter servire ali irri-

gazione di tali luoghi, come effettivamente era destinata 1 acqua

Marana che scorre nel luogo medesimo e che entra in Roma dalla

stessa porta. La via Asinaria. che ricordata nella suddetta notizia,

(21 ) Rctricibus cvm ait Caio in ea, quain scribsit, cum edisscrtavit Fulvi

.\nliiliiiris censurimi , sii/nifeat aquam co nomine, quac est supra viam Ai

dealinam Inter lapidati secundum et tertiunt, qua irrigantw Imiti infra nani

irdeatinam et Asinuruim asque ad Lati nani. Festo, in liitricdiiis. Nella

iscrizione sepolcrale, riferita dal (rutero alla Pa<j. MCXXXIX. N. 1"2. si

trova t'aita menzione della stessa via Ardeatina.
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usciva dalla porla egualmente denominala Asinaria che esiste nella

cinta Aureliana a lato della moderna porta di s. Giovanni. Tale

via doveva avere principio evidentemente dalla porla Celimontana

della cinta di Servio, ed essere stata in tal modo denominata da

alcun uomo distinto della gente Asinia che la ristabil. Succede-

vano di seguito le vie dette Labicana e Prcneslina dai luoghi a cui

esse mettevano, e che uscivano unite dalla vetusta porta Esquilina,

e si separavano a pochi passi prima degli archi maggiori dell'ac-

quedolto delle acque Claudia ed Aniene nuova a porla Maggiore,

entro i quali furono praticate, in corrispondenza della cinta Au-

reliana, le porte egualmente denominate Labicana e Prenestina.

Tanto dalla medesima vetusta porta Esquilina, quanto dalla Vimi-

nale esistente nel mezzo dell agere di Servio, aveva principio la via

Tiburtina che passava sotto 1 arco maggiore dell acquedotto delle

acque Marcia, Tepida e Giulia, nel quale fu stabilita, in corrispon-

denza della cinta Aureliana, la porta anticamente detta Tiburtina

ed ora di s. Lorenzo. Si soltanto dopo Tivoli che cominciava la

via Valeria che v edesi eziandio annoverata nel surriferito catalogo.

Se la via Patinaria. annoverata nello stesso catalogo, aveva prin-

cipio da alcuna porta di Roma, pu credersi essere stata la mede-

sima di quella via che usciva dalla suddetta porta Viminale, e che

si dirigeva rettamente nell angolo meridionale del Castro pretorio,

ove in corrispondenza della cinta Aureliana esisteva una porla che

ora chiusa; poich, vedendosi accennalo nel catalogo viennese

degl imperatori romani pubblicato dall Eccardo che Nerone fu uc-

ciso lungo la via Patinaria. si viene a concordare in certo modo

(pianto fu esposto da Svelonio sulla morte dello stesso imperatore,

che avvenne nella villa di l'aonte tra la via Nomentana e la Salaria.

Infatti dalla via. che usciva dall'anzidetta porla chiusa, traversando

la Salaria, si poteva benissimo giungere al (piatto miglio di tale via.

ove stava il fondo suburbano di Lanute; ed anzi si soltanto, se-

guendo tale via che si poteva passare pi
da vii ino al Castro anzi-

detto per essersi potuto sentire da Nerone nel suo passaggio (pianto
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diccvasi li lui dai militi in esso stanzionati, come da Svetonio

esposto (22). La via Nomentana usciva dalla vetusta porta Collina

situata nella estremit settentrionale dcllagerc di Servio, e succes-

sivamente dalla porta detta pure Nomentana della cinta di Aure-

liano che esiste a lato della porta Pia. Parimenti la via Salaria

usciva dalla stessa vetusta porta Collina, e di seguilo dalla Salara

della cinta Aureliana, che ancora serve al medesimo uso. Alla porta

Pinciana, che succede nella cinta Aureliana, si pu soltanto appro-

priare con maggior convenienza la via Quinzia annoverata nel sud-

detto catalogo; perche si conosce essersi essa congiunta alla Salaria

prima del trapasso dell Amene, la quale metteva nellalta Sabina,

come coli autorit di Dionisio si pu stabilire la corrispondenza

dell antica via Quinzia che dava la comunicazione da Rieti a Palazio.

Ed anche alcuna memoria della sussistenza di tale via si rinviene

in un'antica iscrizione: ma poi nulla di positivo pu determinarsi

sulla sua vera giacitura (23). Con pi sicurezza si conosce la giusta

posizione della via Flaminia; perche ben palese tanto il suo co-

minciamento dalla porta llatumena della vetusta cinta di Servio,

che stava ai piedi del Campidoglio, quanto la corrispondenza della

sua prima parte in quella via denominata Lata dalla sua ampiezza,

che si comprendeva nella regione VI, ed il suo trapasso nel mezzo

del Campo marzio e della porta Flaminia della cinta Aureliana ora

detta del Popolo, ed eziandio il suo proseguimento sino al ponte

Milvio, come fu gi dimostrato nella descrizione della regione IX.

(22) Et offerente Phaonte liberto suburbanum suum iittcr Salariala et

Nomentanam ciani circa quartum inilliarium audiit ex proxnnis

castris clumorem militimi, et sibi (ulcerali et Gnlba prospera ominantium.

Scetonio, in Nerone, e. iS.J Nero occisus ria Patinarla. (Catalogo dcgl im-

peratori Romani pubblicato dall'Eceardo, in Nerone.

(23) llc./a-r'.v u'j --J7Z
-fio; rote it/.oni izv.vioi; Kzisnzts 'Pektov, tz'/.sok

j iv.'Sjuj i ; 'j~.'i 'Ywjuioyj i~i v.v.'i. ~. lu Koivtmss 0'7o\i ~l.r,'j0'J. Dionisio. Llb. I.

e. l'i. Nella seguente iscrizione vedesi l'alta menzione della medesima \ i;i

Quinzia. ma senza indicazione di luo^o: \i;V.m n . mia. via uvimt. d. n.

Grufer. Po,,. (XX/X. X. .
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Da tale ponte aveva principio la via Clodia o Cassia, come pure

dalla Flaminia dopo alcun tratto si diramava la via Tiberina; e da

regioni assai pi discoste cominciava la via Emilia che vedcsi pure

annoverata nel suddetto catalogo. Dalle porte Carmentale, Trion-

fale e Flumentana, della parte delle vetuste mura di Servio posta

tra il Campidoglio ed il Tevere, aveva principio la via Retta o

Trionfale, che, dopo di avere traversato il Campo marzio, passava

il fiume sul ponte Aurelio o Trionfale esistente sotto 1 ospedale di

s. Spirito, e poscia si suddivideva in tre parti denominate distinta-

mente Cornelia, Trionfale ed Aurelia nuova, come fu dimostrato

nella descrizione della regione XIY. Dalla porta Aurelia, esistente

sull'alto del Gianicolo, avevano principio la via Aurelia antica e

la Gianicolcnse pure annoverata nel suddetto catalogo. Dalla porta

Piacolare, che si determinata sussistere nel lato meridionale della

vetusta cinta delle mura della regione Transtiberina, aveva princi-

pio la via Campana, come si dimostrato nella descrizione di tale

regione, e successivamente la via Portuense che faceva capo alla

porta egualmente denominata della cinta Aureliana. Trapassando

di nuovo il Tevere, s incontrava primieramente la porta Trigemina

della vetusta cinta, dalla quale, come pure dalla Lavernale della

medesima cinta, aveva principio la via Ostiense, che passava poscia

dalla porta egualmente denominata Ostiense ed ora di s. Paolo della

cinta Aureliana; ed dopo la basilica Ostiense che si diramava la

via Laurentina annoverata pure nel detto catalogo, che si trova

corrispondere a quella ora delta di Decimo dalla decima colonna

migliaria che fu da me ultimamente discoperta. Cos compiendosi

il giro intorno alla citt pu stabilirsi il seguente novero delle vie

che con pi sicurezza si possono determinare avere avuto capo

dalle porte aperte tanto nelle vetuste mura di Servio, quanto in

quelle di Aureliano: Appia, Latina, Ardeatina. Asinaria, Labicana,

Prenestina, Tiburtina, Patinarla. Nomeutana. Salaria. Quinzia,

Flaminia. Cornelia. Trionfale, Aurelia nuova, Aurelia antica. Gia-

nicolense. Campana. Portuense ed Ostiense.

ii)
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BREVIARIUM. Capitolici II, Circi II, Amphilhcatra II, Co-

lossi II, Columnae cochlides II, Macelli II, Theatra HI, Ludi III1,

Naumachiac V, Nymphea XV, Equi magni XXII, Dei aurei LXXX,
eburnei LXXIIII, Arci marmorei XXXVI, Portae XXXVII, Vici

CCCCXXIII, Aedes CCCCXXIII, Vicomagistri DCLXXII, Curatores

XXVIIII, Insulae per totani urbem XLV1, DCII, Domos MDCCXC,
Ilorrea CCXC, Balnea DCCCLVI, Lacos quod est putea MCCCLII,

Pistrina CCLIIII, Lupanariae XLVI, Latrinae publicac quod est si-

ccssos CXLIIII, Cohortes Vractoriae X, Vrbanae IIII, Vigilimi VII,

quorum cxcubitoria XIIII, Vexilla Communio, duo, Castra Equitum

Singulariorum, Peregrinorum, Ravennatium, Lccticariorum, Silica-

riorum, Misenantium, Tabellariorum, Victimariorum. Mensae oleariac

per totam urbem II, CCC. Con poca variet dell esposto sommario

del Curiosimi quello riferito in fine dei cataloghi della Notitia;

percui si tralascia di trascriverlo. Per si crede opportuno di ac-

cennare che da quanto vedesi registrato nei parziali cataloghi delle

quattordici regioni risultano somme che variano alcun poco dalle

surriferite; poich i vici trovansi essere 307 invece di 423; percui

di pi in questa parte si avvicina la somma di 324 registrata nella

Notizia, e cos pure per l'cgual numero delle edicole. I vicomagistri

si rinvengono sommare con poca variet G73 invece di 672; e cos

pure i curatori 29 invece di 28, le isole 44171 invece di 46602, le

case 1782 invece di 1790, i granari 335 invece di 290, le fontane

1272 invece di 1352 e le pistrine 258 invece di 254. 11 numero

totale dei perimetri di ciascuna regione, non registrato nel som-

mario, si trova essere di piedi 226938, cio intorno a miglia qua-

rantacinque. Quindi si reputa pure meritevole di considerazione

la hreve descrizione delle opere principali che esistevano in Moina

circa nellanno 540 dellera cristiana nel tempo dell impero di Giu-

stiniano, (piale venne esposta noli epoca medesima da Zaccaria e

pubblicata ultimamente dal cardinale Mai; perch mentre serve a

contestare quanto si vede inserito nei suddetti cataloghi, (limosit

ancora I aggiunzione degli ediiizj che fu falla dal tempo di Costantino
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sino al detto imperatore (2-j. Si hanno poi (Ih erse memorie sulle

stesse particolarit della citt antica, ma sono di minore auten-

ticit e tutte basate su vaghe tradizioni e spesso dedotte da quelle

ti ricordate; percui si tralasciano di prenderle in considerazione.

(24) De Urbis Itomac ornamerdis. Ornamentorum Romanae urbis hacc

brevis /ustoria est: in primis rerum copia atque tranquillitas, qua cius cives

fruuntur, permagna ac multiplex est. Dcliciae ciusdem et commoditates super-

bac atque magnificac, quales nimirum admirabilem urbem decent. Porro orna-

tuum cius praestantia (praeter ca quae in interioribus aedibus sunt, puta co-

lumnarum in atriis domesticis elegantiam ambitumque earum ut cxcclsitatem!

talis tantaque est, ut civitati quaquaversus admirabili prorsus congruat. Sunt

in ca apostolorum eccesiac XXIV. Basilicac duac magnificac, in quibus impc-

rator habitat, conveniuntquc corani co senatores quotidie. Yiae magnae atque

spatiosac CCCXXIV. Capitolia duo. Signa aurea Dcorum magna LXXX;
eburnea item Dcorum LXVf. Domus quadraginta sex mille sexcentac et tres.

Palatia MDCCLXXXXVII. Fontes aquam eructantcs MCCCLI1. Pistores

CCLXXIV, qui panem civibus suppeditant, praeter eos epa eundem panetti

vendentes urbem circumeunt. Sepucra VM, in quibus congesta sepeliuntur ca-

tturer. Bases magnae marmoreae XXXI. Signa aenea MMMDCCLXXXV,
impcratorum aliorutnque ducum. Similiter alia aenea XXV. Referentia Abra-

liamum, Saram, regesque de stirpe Davidis, quae Vcspasianos impcrutor Ro-

mani detulit, post deletam Hierosohjmatn, cum ciusdem urbis portis aliisque

monumentis. Colossi duo. Columnae cochlides duac. Circi duo. Theatra XXXI.

Aedificia obstetricibus destinata duo; parturicntibus antan, tptatuor. Amphi-

theatra XI. Equi aenei grandes atque magnifici XXII. Balinea DCCCCXXVI.

Arvilicon (Arcus? .v.^oi-ony., rostra? bibliothecac? obclisci? IV. Tinnii an-

kaphtrion [i-.wj nor/zui , liorrea? pistrtna? t&Yj wviwv yo^a, fora rerum

re ikiI iuni?; XIV. Plirenmapoli friiom-u, quadriglie? ignorai peregrini ae-

ris duo. Xtjsti XLV. Officinav aromatariac MMCCC. Curari s ( CLXXXXI.

Prope loca udis pubhcis destinata latrante CCLI\ . Amprochi [
:
J:

t
vj--j',i , vi-

giles? nzij'.i-.'j.ry/y. , vtcomagistri ?
'/op'/.-jaoi , aullcs? ob urbis aistodiuin

DCLXXIII, quos Inter praesident septau. Portile urbis XXXVII. Ambitus

urbis XXIMDCXXA \ I palai quae sunt quadraginta pussuiim unita. Lati-

tato cero ab orla ad accasimi imi -a passimi AH: a si pti nt rione ad un ridiali

imita passami* AHI. I Intani f'uU
lis Ih us prnspi alati in i nis fatai ani practcrttu

iiaioa in final, quamloquulaii urhs lune turarsi romani impirii decusest!

Zucliaria , passo Mai , Scriptorum \etirum noni colectio. loia. A. Prue/.

Pag. XIII < XIV
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CAMPIDOGLI II. CIRCHI II, ANFITEATRI II, COLOSSI II,

COLONNE COCLIDI II, MACELLI II, TEATRI III, LUDI UH,
NAUMACHIE V, NINFEI XV, STATUE EQUESTRI GRANDI

XXTI, NUMI AUREI LXXX, EBURNEI LXXTIIT, ARCHI MAR-

MOREI XXXVI. Seguendo lordine di quanto vedcsi esposto nel

surriferito sommario del Curiosum, da osservare the nei due

Campidogli, in esso primieramente annoverati, si devono inten-

dere il grande tempio di Giove, Giunone e Minerva, che stava sul

Campidoglio, e quello dedicato alle stesse divinit che esisteva sul

Quirinale. Coli indicazione dei due circhi sembra essersi voluto in-

dicare il circo Massimo ed il Flaminio, che erano i principali e che

davano il nome a due distinte regioni; giacch quei di Sallustio, di

Cajo e di Nerone, di Adriano, di Alessandro Severo denominato

volgarmente Agonale, di Eliogabalo, e di Massenzio o Romulo lungo

la via Appia, che sussistevano sino al tempo in cui furono ordinati

i suddetti cataloghi, pare che si siano voluti comprendere nel no-

vero delle naumachie che di seguito si accennano. Se l'anfiteatro di

Statilio Tauro, che stava nel Campo marzio non sussisteva pi negli

ultimi tempi dell impero, si dovr credere essersi voluto indicare

il Castrense per comporre unitamente al Flaviano il numero di due

antiteatri di seguito annoverati. Per i due colossi si devono inten-

dere quello di Apollo, che stava sul Palatino, e quello di Nerone

rappresentalo sotto l effgie del Sole, che stava in ultimo luogo tra

il tempio di Venere e Roma e I anfiteatro Flavio; giacch quello

della Luna, che era stato divisamento di Adriano d'innalzare nel

luogo stesso, non fu mai eretto; di molte altre statue colossali poi

si hanno memorie che stavano in Roma. Le due colonne coclidi, di

seguito annoverate, sono abbastanza dichiarate dalla loro sussistenza

in ([nelle di Trajano e di Marco Aurelio Antonino. Nei due macelli,

di seguito indicati, si sogliono intendere quello dello Grande che

stava sul Celio, e quello di Livia esistente sull Esquilino. I Ire teatri

sono a suflcenza dichiarali da diverse memorie essere siali quei

di Pompeo, di Balbo e di Marcello che stavano nella regione l\
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I quattro ludi dovevano essere quei che in egual numero si pre-

sero a eonsiderare nella regione II e che slavano sul Celio e sue

adiacenze. Nelle cinque naumachie, come gi fu indicato, oltre a

quella di Augusto, che stava nella regione XIV, deve credersi che

siano stati considerati i circhi di Cajo e Nerone, e di Adriano, che

pure si conoscono aver servilo alcune volte per i giuochi che erano

proprii delle naumachie. E siccome ii numero stesso di cinque nau-

machie venne attribuito solo alla regione Transtiberina anzidetta,

nella quale stavano posti i medesimi due circhi; cos a compiere

lo stesso ninner da credere che si siano considerati i due arse-

nali denominali Navali inferiori e superiori, che pure poterono ser-

vire per esporre giuochi navali come nelle naumachie. Tanto per i

quindici ninfei, quanto per le ventidue grandi statue equestri, e
gli

ottanta numi aurei e settantaquattro di avorio, di seguito annoverati,

nulla di preciso pu determinarsi; e d altronde non possono formare

argomento nelle nostre ricerche topografiche. Dei trentasei archi

marmorei, bench possa contestarsene la sussistenza solo dalla no-

tizia esposta da Svetonio a riguardo dei tanti archi eretti da Do-

miziano in modo che si soleva denotare, col doppio significato del

vocabolo greco di archi, e basta, [ter indicare il grande numero di

essi; pure soltanlo d quei, che si sono impresi a considerare nelle

descrizioni delle diverse regioni, se ne possono avere precise notizie

ed insieme non giungono alla met dell indicato numero.

PORTE XXXVII. Di maggiore interessamento per lo scopo

nostro la notizia sulle trentasette porte annoverate nel suddetto

sommario; poich, avendo riguardo al tempo in cui furono com-

posti i surriferiti cataloghi, (piando gi
era stata costruita la cinta

delle mura Aureliano, si deve credere che nel medesimo numero

si siano comprese tanto le porle che esistevano india pi vetusta

cinta delie mina di Servio, (pianto quello dell ullima che fu com-

pita da Aureliano. Ma prima d imprendere ad indicare quali fos-

sero nel loro complesso le porle che ((istituivano il suddetto nu-

mero, d uopo ricordare che da Plinio si attesta avere esistilo al
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suo tempo, corrispondente ali impero di Vespasiano, egual numero

di porte. La (piale precisa determinazione offre motivo a dubitare

se la notizia, esposta nel suddetto documento dei regionari, abbia

corrisposto ali effettivo numero delle porte, che esistevano negli

ultimi tempi dell impero, o se sia stala dedotta da tradizione su

quanto era proprio dei tempi anteriori, ed in particolare dell'epoca

anzidetta in cui Plinio raccolse le memorie sulla grandezza di Roma.

Pertanto, onde meglio conoscere il vero tra le varie tradizioni, e

d'uopo prendere in considerazione quanto fu esposto da Plinio sul

medesimo argomento, quantunque il modo, con cui ci ha traman-

dato la stessa notizia, abbia offerto varie spiegazioni. Egli scrisse che

Romolo aveva lasciato Roma con tre porte o al pi quattro, secondo

le varie tradizioni. Il limite del corpo della citt nell'anno 828, sotto

I impero di Vespasiano, costituiva un perimetro di tredici mille e

duecento passi che comprendeva sette monti. La citt si divideva

in quattordici regioni con duecento sessantacinque compiti dei Lari.

Lo stesso spazio aveva per misura corrente dal milliario, stabilito in

capo del foro Romano, sino a ciascuna porta, che erano in allora in

numero di trentasette e disposte in modo che dodici di esse dove-

vansi numerare una sol volta, e non comprendere le sette vetuste

ch'erano fuori doso, si aveva una estensione diretta di trentamille

settecento sessantacinque passi. AH estremit per delle case, con

i Castri prctorii, dal medesimo milliario per i vici di tutte le vie

la misura si stendeva poco pi
di settantamille passi (25). Le varie

(25) Urbcm Irrs portas habentem Ronntlus reliquit, et ut plurima* tra

dentibus credamus quatuor. Moenia eius collrgere ambitu Imperatoribus Cen-

soribusque Vespasiani*, anno conditav DCCCXXYII, passuum XIIIM CC.

Complcxa montes sepia, ipsa dividatur in regiones quatuordeeim, compita

Larum CCLXV. Eiusdcm spatium, mensura currentc a militano in capite

/{(imam fori statuto ad singulas portas, quac sunt hodic numero triginta se-

pieni, ita ut duodecim sanc numercntur practereanturque ex veteribus septem,

iptae esse desierunl, effecit passuum per diri etimi \X.\M Di CLX \ . Ad < ilei

ma vero tectorum rum Castris prailoriis ab eodem milliario per vico* omnium

viarum un nsuia rolligli panilo amplia* septuaginta nullia passuum. Plinio,
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opinioni esposte sulla spiegazione del numero delle porte, esistenti

nelle mura della citt nella indicata epoca, consistono principal-

mente o a credere errato dai copisti il numero che si legge nello

stesso documento; o a considerare per una sola le dodici porte che

si dovevano numerare una sol volta, quindi detraendone undici e

sette delle vecchie, ridurre il numero effettivo delle porte a die-

cinnove; o a credere le medesime dodici porte composte di un

solo fornice, mentre le altre ne avevano due e tre la Trigemina,

e portare cos il numero di trentasette fornici invece di porte; o

in fine ad appropriare le stesse dodici porte a quelle di egual nu-

mero che componevano le carceri del circo Massimo e che sono

annoverate nei cataloghi della regione XI, come si presero a con-

siderare nella descrizione di tale regione. Ma quando si osserva

che Plinio fece la indicata distinzione per determinare la misura,

che estisteva tra il milliario del foro Romano e le diverse porte,

conviene di necessit stabilire, che, mentre tutte le porte erano

insieme trentasette, non si dovevano per, per ottenere 1 indicato

scopo, n numerare le dodici che s incontravano lungo la stessa

via, o che avevano in comune 1 accesso, n le sette vecchie che

stavano fuori di uso nella cinta della citt di Romolo stabilita sul

Palatino ed in quella del Campidoglio con i respettivi collegamenti.

Laonde questa importante osservazione porta a stabilire che, per

alcune parziali ampliazioni fatte dal tempo di Servio, in cui fu co-

strutta la cinta delle mura che racchiudeva i sette monti, a venire

sino ali epoca di Vespasiano, come lo dimostra la maggiore esten-

sione delle mura prescritta da Plinio da quella che pu conoscersi

avere avuto nel suo stabilimento la detta vetusta cinta, si siano

aggiunte in dodici accessi alla citt altrettante porte pi in fuori

Nat. Hist. Lib. III. e. 9.) Il surriferito importante documento prest argo-

mento a diverse spiegazioni, che furono in particolare prese a dichiarare

dal Piale nella dissertazione a me slesso diretta ed esposta sulla grandezza

di Roma al tempo di Plinio. Ma la pi importante spiegazione quella anzi-

detta appropriala al vocabolo modini.
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delle vetuste conservando per il nome stesso delle prime; e cos

detraendo dall' indicato numero totale tanto le dodici dupplicate

quanto le esterne delle vecchie cinte, si riducono a dieciotto le

porte che davano accesso alla citt nella suddetta epoca. Infatti

nella cinta che racchiudeva i sette monti della citt, non compresa

la regione Transtiberina, prima dello stabilimento delle mura Au-

rcliane, non pi di dicciotto porte si possono numerare con le me-

morie che ci furono tramandate; cio, cominciando dalla estremila

settentrionale verso il Tevere, la Flumentana, la Trionfale, la

Carmcntalc, la Ratumena, la Sanquale, la Salutare, la Collina, la

Viminale, 1 Esquilina, la Querquctulana, la Celimontana, la Fon-

tinaie, la Capena, la Nevia, la Raudusculana, la Lavernale, la Na-

vale e la Trigemina. Aggiungendo poscia a queste dicciotto porte le

quattordici, che si conoscono avere esistito nella cinta delle mura

Aurcliane, cio Aurclia inferiore o Trionfale, Flaminia, Pinciana,

Salaria, Nomcntana, Tiburlina, Preneslina, Asinaria, Metrovia,

Latina, Appia, Ostiense, Portucnsc ed Aurelia supcriore o Giani-

colense, con le cinque porte minori annoverate nella descrizione

delle mura di Roma dell anonimo Einsiedlense, che si prende suc-

cessivamente a considerare, si avranno insieme le trentasette porte

che sono annoverate nel surriferito sommario dei regionari stabi-

lito in circa al tempo di Costantino, come eziandio contestato

nella descrizione di Zaccaria fatta nel tempo di Giustiniano. E sol-

tanto con tale spiegazione che si possono concordare con maggior

probabilit le varie opinioni esposte sul medesimo argomento.

MURA DELLA CITT. Quanto si riferito sulle porte ci

porta a far menzione della cinta delle mura, in cui esse stavano

collocate. Relativamente alla estensione e collocamento delle mura

di Servio Tullio, appartenendo tale determinazione a ricerche sulle

epoche anteriori a quella ora considerala, ci limiteremo ad os-

servare che la misura dei sessanta stadj prescritti al primitivo pe-

rimetro delle stesse vetuste mure, secondo quanto si deduce dal

confronto esibilo d;i Dionisio con le mura della citt di Atene, a
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cui (la Tucidide e dal suo antico scoliaste, si stabilisce una tale

estensione, si trova corrispondere a miglia sette e mezzo. Il peri-

metro delle mura di Roma, dovendo essere di alcun poco maggiore,

si deduce essere stato in conseguenza, da otto in nove miglia, come

infatti determinato dal giro appropriato alla stessa cinta. Quindi

per portarlo ai tredici mille e duecento passi, quanto prescritto

da Plinio al perimetro esistente al suo tempo, quando non si voglia

supporre alcun errore nei testi che si hanno di tale scrittore, si

dovrebbe per necessit credere che sia accaduto in tutto il lungo

tempo, che pass tra Servio e Vespasiano, alcun ragguardevole

dilatamento o (issato con mura o semplicemente col pomerio, che

si conosce essere stato spesso dilatato, ed in particolare da Siila.

Cesare, Augusto, Claudio, Nerone e Trajano. Ma ben palese che

Plinio impieg la voce moenia non gi per denotare alcun muro di

fortificazione, che in quel tempo di grande prosperit dell impero

non se ne aveva bisogno; ma soltanto per denotare il corpo gene-

rale della citt composta da fabbriche pubbliche e private, come

ne prestano autorit le spiegazioni date da Servio su tale voce; e

cos da credere che non alcun muro determinasse in allora il

perimetro della citt, ma il pomerio. Infatti alcuni di quei cippi,

che servivano a determinare i limiti delle stesse protrazioni del

pomerio, si asseriscono essere stati rinvenuti in luoghi assai di-

scosti da quegli appropriati alla (iuta delle mura di Servio (26).

(26) Meritano considerazione, tra le varie opinioni esposte, le osserva-

zioni fatte sulla varia interpretazione della voce trine niu, impiegata da Plinio

per denotare il limite dell'ampiezza della citt: perch [tuo ottenersi una im-

portante notizia colfappoggio particolarmente delle spiegazioni date da Ser

vio: moenia edera irbis detti ut arde* per dnmos ; moenia cium et

publica et privata dteuntur. Servio, in \ iriplm, Aeneid. L>b. II. v. 213 e 232

Seienduin auten moenia abusive dia omnia publica aedijeia. (Idem. Lib. A/.

v. 267./ Cd anche da pianto espose L. Floro sul muro di Anco Marzio: lite

moenia muro ampexus est. (Lib. I. e. \.) Cosi da \ itruvio parlando di Zama :

euius moenia rex Julia duplici maro sepali. (Lib. \ III. e. 1.' C quindi dallo

stesso Plinio parlando di Hahilonia: moenia uipttlac putide ut is alas. ISat



34 ROMA ANTICA.

E quando si considera che la estensione delle mura di Aureliano,

non compreso il Castro pretorio, trovasi con assai poca variet cor-

rispondere a poco pi
di tredici miglia, cio quanto venne prescritto

da Plinio al perimetro della citt al tempo di Vespasiano, se ne pos-

sono derivare le seguenti ben palesi conseguenze. Primieramente

Flist. Lib. VI. e. 30. j Si viene cosi a determinare che, coir indicato vocabolo,

si precisamente voluto da Plinio denotare soltanto il corpo della citt com-

posto da edifizj pubblici e privati, bencb non cinto da muro. Quindi si

reputa necessario di osservare ebe la notizia, sulla estensione delle mura

di Servio, esposta da Dionisio (Lib. IV. e. 13 e Lib. IX. e. 68.) E quella

delle mura di Atene da Tucidide (Lib. II. e. 13.) Le notizie poi sul vero

significato del pomerio e sui successivi dilatamenti, sono esposte da Varrone

(De Linrj. Lai. Lib. V. e. US), da Festo (in Porimerium), da Seneca (De

Brev. vitac. e. l), da Livio (Lib. I. e. ), da Plutarco (in Bomolo. e. 11^,

da Tacito (Ann. Lib. XII. e. 23), da Dione (Lib. LV. e. 6) e da Aulo Gellio

(Lib. XIII. e. l.) Merita considerazione tra le varie notizie sul Pomerio,

quella esposta da Dione relativamente alla curia annessa al portico di Ottavia-,

perdio la dice fuori del Pomerio al tempo di Augusto: { te t 'Oxtocovkov

tjv fovVcrj fiSpoim <?rx t ieo toO n<u[xijccou avr svat. (Dione. Lib. LV. e. 8.)

Tra i diversi cippi terminali, clic furono posti per prescrivere i limiti del

pomerio, merita considerazione quello rinvenuto a Campo di Fiori corri-

spondente nella regione IX, clic era interamente fuori dalle mura di Servio,

e si contiene in queste parole: ti. claydivs
|
musi . f. caisr

|
avo. germa-

NICVS
|
PONT. MAX. TRIB. POT.

|
Villi. IMP. XVI. COS. UH.

|
CENSOR . P. P.

|

AVCTIS .

POPVLI . ROMANI
|

F1NIBVS . POMERIVM
|
AMPLIAVIT . TERMINAVI!^. (GrutCTO.

Pag. CXCVI. N.
.) Quindi d'uopo osservare che dalle esposte notizie si

pu stabilire che non le mura determinavano i veri limiti della citt pre-

scritti con sacri riti, ma bens il pomerio: poich, mentre il colle Aventino

era stato sino dal tempo dei re circondato da mura, fu soltanto poi incluso

nel pomerio dall'imperatore Claudio, come dichiarato da Aulo (Icilio con

ci che aveva dedotto da autorevoli documenti: in quo scriptum erat Aventi-

num antea slatti diximus extra Pomoerium esclusimi; post auctore D. Claudio

reception et intra Pomocrii fincs obscrvatum. (Notti Attiche. Lib. XIII. e. l.)
Non era poi concesso a dilatare il pomerio altro primieramente a quei capi

della repubblica ebe avevano dilatato il dominio romano in Italia, e poscia

ai principi dell'Impero ebe avevano accresciuti i contini al dominio del po-

polo romano in qualunque altra lontana regione, come e dichiarato nella

surriferita iscrizione di Claudio.
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deve stabilirsi che la notizia, esposta da Plinio siili indicata esten-

sione della cinta stabilita intorno alla citt, deve approdarsi pi

ad una limitazione del pomerio che di qualunque specie di mura di

fortificazione; giacch, mentre si conoscono essere stati fatti alcuni

risarcimenti ed anche parziali rinno\ azioni alle mura di Servio, non

si trovano poi autorevoli memorie che determinano una s grande

ampliazione di mura da poterle considerare portate dagli otto ai

tredici miglia di perimetro; n poi nel tempo che i romani avevano

esteso il dominio in lontanissime regioni, si poteva aver bisogno

di costruire mura di fortificazione intorno le abitazioni della citt.

Quindi, se per una parte pu credersi che fossero stale aggiunte

porte nei limiti del pomerio sulla direzione di quelle che stavano

collocate nelle mura di Servio, onde meglio spiegare quanto venne

esposto da Plinio nel numero delle porte esistenti al suo tempo,

come fu dimostrato; per altra parte poi deve supporsi essere stala

la indicazione di Plinio sulla cinta delle mura, che prescriveva il

limile della citt al suo tempo, evidentemente esposta invece del

pomerio. Poscia convien stabilire che la cinta delle mura, impresa

ad edificare da Aureliano per mettere la citt al riparo delle incur-

sioni dei popoli del settentrione che gi avevano cominciato ad in-

vadere 1 Italia sotto Gallieno, doveva essere contenuta in circa nei

limiti determinati dal suddetto pomerio; giacch il suo perimetro

si trova corrispondere nella stessa estensione. E se si aggiunge il

Castro pretorio, che fu racchiuso in tale cinta, si viene a portare

il perimetro a poco meno di quindici miglia. Quindi da credere

che nella notizia, esposta da Yopisco sullo stabilimento della stessa

cinta di Aureliano, sia (orso errore nella prescrizione del numero

di (impianta miglia invece di quindici; poich impossibile sup-

porre la sussistenza di una cinta di tanta estensione, che, quantun-

que portata a compimento solo da Probo, tome In dichiarato da

Zosimo, pure non poteva mai essere eseguita in tale breve tempo,

e n rimangono tracce verune in luoghi pi
discosti da quegli oc-

cupati dalle mura superstiti.
K d altronde non sembra che con
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1 indicato numero di cinquanta mille si sia voluto indicare un com-

plesso di piedi invece di passi; giacch avrebbe portato solo la

estensione di dieci miglia, che di circa cinque miglia inferiore a

quanto pu prescriversi alle mura superstiti. Per importante

osservare, che, mentre il perimetro prescritto alle mura, doveva

contenersi nella suddetta estensione, quello poi del pomerio, che

si asserisce essere stato pure protratto successivamente da Aure-

liano, doveva dilatarsi in maggiore ampiezza, e particolarmente

nelle regioni I, IX e XIV; poich il tempio di Marte, posto fuori

della cinta Aureliana, era compreso nel catalogo della regione I;

gran parte del Campo marzio maggiore si estendeva fuori della

porta Flaminia della stessa cinta nella regione IX; il tempio della

Fortuna Forte e tutto il Vaticano, che comprendevansi nelle perti-

nenze della regione XIV, stavano pure fuori della cinta Transtibe-

rina di Aureliano; percui il perimetro della citt, determinalo dal

pomerio, poteva stendersi anche oltre ai venti miglia (27). Le stesse

mura, in seguito dei ristabilimenti fatti da Onorio con i consigli di

Silicone, come si deduce dalle iscrizioni che esistevano sulla porta

(27) His actis, quum viderct posse fieri ut aliquid tale iterimi quale sub

Gallieno evenerat proveniret , adhibito Consilio senatus, muros Urbis liomac

dilatava. Nec tamen pomoerio addidit ex tempore, sed postea. Pomoerio an-

tan nemini principum licei addere nisi ci qui agri barbarici aliqua parte Ro-

manam rempublicam locupletavcrit. Addidit autem Augustus, addidit Traia-

nus , addidit ISero, sub quo Pontus Polemoniacus et alpcs Cottiae Romano

nomini tributae Muros Urbis Romac sic ampliava ut quinquaginta

(quindecim) propc milita murorum eius ambitus tcneant. fVopisco, in Aure-

liano, e. 21 e 39.' lite muro Urbem cinx.it. Catalogo viennese degl'imperatori

romani edito dall'Eccardo, in Aureliano.] Ac ne unquam, eptae per Gallicnum

icenerant , acciderent; muris Urbem quam validissimis laxiore ambitu cir-

cumsepsit. 'Sesto Aurelio Vittore, De Caesaribus. e. 36.] E rosi da Eutropio

Lib. IX. e. 9,', da Orosio (Lib. VII. e. 23j e da Cassiodoro Clironic, in

Aureliano, e. 29] Da Zosimo poi si attribuisce il compimento delle mura di

Aureliano a Probo, con queste parole: -vjyjZT, i totz h 'Vu>ur, -pnoo-j urti

/'TTO: ryjr;y, y ,yj \rxjryj
-

fj-j 'X r

)yjr,-J l'i A0(v7j). VOLI TUV -'lr/j'j)0 C SiCTt) S'JOVTO: 1 1 O.^OV

70 zt/Jj:. Lib. I. C. 9./
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Portucnse e sulla Prcnestina (28), si dovettero accrescere princi-

palmente per la fortificazione fatta intorno al mausoleo di Adriano

e ad alcuna parte del Vaticano, di qualche altro miglio; poich nei

primi anni della guerra gotica si asserisce da Olimpiodoro essere

state misurate le mura di Roma da Aminone geometra, e si trova-

rono stendere venti e un miglio 29^. E quando tale misura si sia

fatta con tanta diligenza da svolgerla intorno ogni sinuosit ed alle

torri, come da credere che abbia operato il suddetto geometra,

si trover precisamente stendersi dai sedici ai diecisette miglia,

cio quanto effettivamente si pu ora determinare. Quindi da tali

considerazioni pu giudicarsi per pienamente erronea la misura

del perimetro delle stesse mura, riferita nella anzidetta descrizione

di Zaccaria; perch si porta a 210636* piedi che si ragguagliava

a 0000 passi, cio quaranta miglia. Ed anche pi insussistente si

trova essere la misura della latitudine della citt da oriente in oc-

cidente in 12000 passi, cio dodici miglia, e da settentrione al

meridio di 13000 passi, cio tredici miglia, mentre nel vero non

pi
di tre in quattro miglia si trovano corrispondere luna e l'altra

estensione. In fine importante (osservare che pu trovarsi un

(28) L;i seguente iscrizione, che esisteva sulla porta Prcnestina. ora di-

smessa, trovasi esser stata simile a quella della porta Portucnse distrutta sotto

Urbano Vili, come e riferita dal Marliano e dal < Irider alla Pag. ELXV.
N. 1 : S. I'. O. U.

|

IM1M'. CAI. III). \\. IN\ ICriSSIMIS . l'KIMll'ir.. AR< \DIU . 1.1 .

IIONOl'ilO . \ II.IOIUIS. AC . TR1\ MI AlOlIli, MAH 1

. Ui.l,.
|

Ol. INSI A VHAIO.s . \ Ulti .

\i:n.iN\r . mvhos . l'Oiirvs . al . i\i;r,i;s . ioimis . iymi-asis . um.iur.. i.\ . s\c-

I.I.MIOM-: . V. (..
|

\C . IM.VSTR1S . CO.M. II . MAO. \lHIVSo. MICI CIAK . SUI Hill. -

MS . Al) . l'I.KI'l.I \ 1 i VTKM . NOMINI.- . 1 Oli \ M
|

S1.M\ l.A( HV . l.ONSMI \ Il
|

( \ li Wll. .

il., ni \ i nomo . i.om.i ma\o . \ . ( . i'hai i
;

. \ r.ins . n. v m. o. i:oi;\ m. Da Claiuliano

si accenna lo stesso ristaliiliuiento delle mura di Koina l'atto da Onorio, nel

celebrare il suo sesto consolato, ai versi o~2!) e seguenti. Ed in tale risluhili-

menlo e lieti palese, da (pianto sussiste, clic non si fecero n ajiiriunzioni ne

riduzioni alla cinta precedentemente stabilita ila Aureliano.

y./.i'j'jj I 'j\ * ji ~'(,j ...oTi.yv /.>.-' j.j't, . ./ ,'jJ(,j . . ',u, /:*'. o . v/'/,i //'. j'j ixit'j'j

u*-.ri.-j. \/v, /..,:,'./.. t.. Olii],:-*!'.,-, //.-..>(.
/'..;/'. H'U su. i>uth <;:{.
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plausibile motivo alla determinazione di s eccessiva estensione.

nell attribuirla non al perimetro proprio delle mura che circonda-

vano la citt, ma alla somma di tutti i parziali perimetri delle quat-

tordici regioni; giacche precisamente si trovano insieme stendersi

a piedi 22G938, cio a miglia quarantacinque, come fu preceden-

temente esposto. Ed anche importante L'osservare che tale esten-

sione si avvicina ai cinquanta miglia appropriati da Vopisco alla

cinta di Aureliano ed ai quaranta miglia indicati nella descrizione di

Zaccaria. Una assai circostanziata descrizione della medesima cinta

di mura, quale conservavasi nell'ottavo secolo, venne riferita dal-

lanonimo Einsiedlcnse, in modo da rendere palese il numero delle

torri, dei propugnacoli, delle piccole porte, dei nccessarii, delle

finestre maggiori e minori, che esistevano in tutto il loro perimetro

cominciando dalla porta Aurelia, in allora delta di s. Pietro, e ter-

minando colla fortificazione fatta intorno al mausoleo di Adriano;

ed da un tale documento che si possono determinare con pi

precisione le porte che esistevano nelle stesse mura, come si sono

indicate nell'esposto novero (30).

(30) A porta sancti Pctri cum ipsa porta usque ad portarti Flamineam ,

turres XVI, propugnando, DCC, LXXXll, posternas HI, necessariac UH,

fenestrae maiorcs forinsccus CVH, m'norcs LXYI. A porta Flammea cum

ipsa ]iorta usque ad portam Pincianam clausam, turres XX Villi, propugna-

cula DCXLIIIl, necess. HI, fenest. maiorcs forins. LXXV, minorcs CXVII. A

porla Pineiuna chiusa cum ipsa porta usque ad portoni Solarium, turres XXII,

propugnatila CCXL VI, necess. XVII, fenest. major, forins. CC, minorvs CLX.

A porta Salaria cum ipsa porta usque ad Numentanam turres X, propugnacu-

lti CXC Villi, necess. II, fenest. maior. forins. LXXI, minores LXV. A porta

Numentanam cum ipsa porta usque ad Tiburtinani, turres LVII, propugnacula

DCCCVl, nec. Il, fenest. major, forins. CCXllll. min. CC. A porta Tiburtina

cum ipsa porta usque ad Praencstinam, turres X Villi, propugnacula cum

porta Praeneslina CCCll, necess. I, fen. maior. forins. LXXX, minor. (AHI.

A porta Praenestina usque ad Asinariam, turres XX \ I, propugnacula Dilli,

me. VI, fenest. major, forins. CLXX, minor. CL. .1 porta Asinaria usque ad

Melrociam, turres XX, propugnacula CCCXLII, necess. UH, fenest. major, fo-

rili*. ('XXX, min. CLXXX. A porta Metrovia usque ad Latinam, turres XX,
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VICI CCCCXXIII, EDICOLE CCCCXXIII, VICO-MAGI-

STRI DCLXXII, CURATORI XXVIIII, ISOLE XLVI. DCII,

CASE MDCCXC, GRANARI CCXC, BAGNI DCCCLVI, FON-

TANE MCCCLII, PISTRINE CCLIIII, LUPANARI! XLVI, LA-

TRINE CXLIIIL Gli enunciati articoli, essendo relativi unicamente

alle abitazioni ed agli usi della popolazione della citt, meritano

una particolare considerazione per il loro immenso numero che

insieme costituivano; giacch offrono essi un pi sicuro mezzo per

determinare il numero della popolazione medesima. Imperocch

se si considerano i vici corrispondere ai nostri quartieri, ed esser

composti di molte abitazioni con strade diverse, edicole e proprii

magistrati, come sono dichiarati in molte memorie antiche (31),

propugnacua CCXCHI, nec. XVII, fai. major, forins. C, minor. CLXXXIII.

A porta Latina usque ad Appiani, turres XII, propugnacua CLXXUII , ac-

cess. VI, fai. major, forins. LXXX, minor. LXXXV. A porta Appia usque

ad Osticnsvin, turres XL Villi, propugnacua DCXI, nec. XXIIII, fai. major,

forins. (((XXX, minor CCLXXXIHI. A porta Ostiense usque ad Tiberini,

turres XXXV, propugnacua DCCXXXI1I, nec. XVII, fenest. maior. forin-

secus CXXXXIII , minor. CCXI. A fluminc Tiberi usque ad portam Portai-

seni, turres UH, propugnacua DUI, fenest. major, forins. X, minor. XV.

A porta Portensi usque ad Aureliam turres XX\ UH, propugnacua CCCC ,

necess. l, fenest. major, forins. CXXXVII, min. (LXIII. A porta Amelia

usque ad Tiberini turres XXIIII, propugnacua CCCXXVII, access. XI, fe-

nest. major, forins. CLX, minor CXXXI. A flumine Tiberi usque ad portam

saactt Petti, turres \ II/I
, propugnacua CCCCLXXX\ IIII, fenest. major.

forins. XXI, minor. III, posternae II.

poni v s. i'i: ir i i\ AnniAM-o:

Sunt turres VI, propugnacua CLXIIII, fenest. maior. forinsccus XIIII, mi-

nor. XVI/II. Sunt simul turres CCCLXXXIII, Propugnacua VII. XX. !><>

sternac \ I, necess. Ci I, fai. major, forins. II. L\ \ I. (Anonimo tinsi edlense,

presso Mabillon, Analccta. Pag. 'UHi.j

(31 i Sul modo, con cui erano composti i vici, ne sono esposte notizie in

particolare da Feslo Guest. Lih. A 1/. e. "22. V. su tutti i nomi che si cono-

scono essere stali appropriati ai vici di [toma se ne tenne discorso in line

delle descrizioni di o^ni regione, alle quali appartenevano, come pure sulle

edicole che slavano collocale in ciascun vico. Sui \ icomagisti i e curatoli,

clic avevano l'amministrazione dei vici, molte notizie si hanno negli scritti
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non poter contenere meno di circa cinque mille persone, si trover

nel numero dei 423 vici doversi comprendere una popolazione non

inferiore a due millioni, nonostante che nel sommare i numeri dei

medesimi vici, che sono parzialmente annoverati nei cataloghi delle

quattordici regioni attribuiti al Curiosum, non corrispondano a s

gran quantit ed avvicinansi di pi al numero di 321 registrato

nel sommario della Notizia. Con alquanto pi di precisione pu

ottenersi il medesimo risultamento prendendo a considerare il nu-

mero delle isole e delle case; poich per isole s intendevano dagli

antichi solo quei complessi di abitazioni circondati da strade senza

veruna area scoperta nel mezzo, come venne in particolare dichia-

rato da Festo; e per case quelle fabbriche pure isolate che conte-

nevano atrii e peristilii a norma delle prescrizioni solite a mettersi

in pratica dai romani, e quali sono descritte da Vitruvio, come

s di case che di isole se ne rinvengono molti esempj nei preziosi

frammenti della pianta antica di Roma presa spesso a considerare

nelle precedenti descrizioni. Quindi se a ciascuna isola si appro-

priano ragguagliatamentc cinquanta persone, ed alle case trenta,

si trover nel numero surriferito di 46002 isole e 1790 case, una

popolazione di 2, 383800. Ed inoltre per dimostrare la moltitu-

dine delle abitazioni che stavano stabilite entro la citt, e d'uopo

osservare che per la ristrettezza dello spazio, assegnato nelle quat-

tordici regioni alle fabbriche stesse di abitazione, solevansi queste

innalzare a molta altezza con pi piani; percui fu necessario di

dogli antichi e nelle iscrizioni, che. non appartenendo e non essendo pro-

priamente relative alla topografia della citt, si tralasciano dal prenderle a

considerare. E baster su tale oggetto osservare che dal numero di G7"2 vi-

comagistri, che sono assegnali a tutta la citt, si deve credere che ve ne

l'ossero circa due per ogni vico*, mentre soltanto per ogni dodici vici era

deputato un curatole per esserne assegnati soltanto 29 in tutta la citt. L'or-

dinamento di tali magistrati fu stabilito da Augusto allorch divise la citt

in quattordici regioni ed in vici, come venne rilento da S\elonio in modo

pi distinto In Aaf/nsto. e. 30 v Ed altre notizie sul medesimo argomento si

ori '.in ,i considerare verso il line della Prefazione.
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prescrivere con leggi che non si potessero alzare le fabbriche pri-

vate primieramente pi
di settanta piedi, come fu da Augusto pre-

scritto, e poscia soli sessanta, come fu determinato da Trajano.

Per con tale prescrizione si poteva ottenere di far sempre abi-

tazioni di quattro piani che spesso ancora furono superati (32).

Quindi per sempre pi contestare la sussistenza di una tale popo-

lazione da osservare che in supplemento a tutte quelle fabbriche,

che non potevano contenere l'assegnato numero d'individui, eranvi

tutte quelle del suburbano che erano moltissime ed assai vaste,

e particolarmente quelle che stavano nelle ville dei pi ricchi cit-

tadini. Tutte siffatte fabbriche costituivano tanti suburbani che fa-

cevano apparire una citt che si stendeva ali infinito, come giusta-

mente faceva osservare Dionisio ncll indicare come trovavasi nel

principio dell impero la cinta delle mura di Servio Tullio coperta

(32) La legge di Augusto sulla proibizione di non alzare le fabbriche

private pi di settanta piedi ricordata da Strabone (Lib. V. e. 3. 1.) E da

\ itruvio si prescrive doversi l'are in esse mura di pietre per occupare meno

spazio con costruzioni poco solide (Lib. II. e. 8.
'

E circa lo stesso dichia-

rato da Plinio (Nat. Jlist. Lib. XXXV. e. 173./ Da Sesto Aurelio Vittore si

fa menzione della legge pubblicata da Trajano per proibirti che le case non

l'ossero alzate pi di sessanta piedi (Epit. e. 13.; Ma poi si dimostrano es-

sere state in generale le case di Roma elevate a molta altezza nelle memorie

tramandate da Seneca Controvers. Lib. IL e. 19', da Tacito (Ann. Lib. XV.

e 43;, da Plinio Xat. llist. Lib. III. e. o e da Giovenale (Satira III. r. 269 .

Ed in particolare da Tertulliano si dimostra l'isola Echide essersi alzata a

tanta altezza da parere giungere a contenere i numi sul suo letto Cantra Va-

Icntinianos. e. 7. V per tale grande elevazione fu giudicata meritevole di

considerazione da comprendersi nei cataloghi della regione IX. nella (piale

issa esisteva. Tra le varie notizie, che si hanno sulla distribuzione della citt,

inerita considerazione quella esposta da Tacito su quanto si lece da Nerone

dopo il grande incendio: ntrriuii I ibis ipmc donimi siijh rrnmt non ut post

(alhca infintila nulla tlistintiioiii
1 me jiassini iridar, sci! dinirnsis nvorwn

oi'dinibiis il latis riarunt sjialiis coliibi/tat/nc tutlifiaoruin altitudine tic jintc-

f'rctis (irris iitlidistinc jioiticibns i/ikii' j)
unti ni insiilnriiin /irotitji

rint. Invito,

[unni. Lib. XV. e. 3 e Sritonio, in tinnir, r. Hi. Quindi da tale prescri-

zione si ebbero case con inasin' nobilt edilicale.
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dalle fabbriche successivamente aggiunte (33). Cos le abitazioni si

dovevano stendere in tutta quella ampia regione che ora si suole

denominare Agro romano, nel quale infatti si trovano moltissime

reliquie di grandi fabbriche antiche. Ed a confermare la suindi-

cata quantit di popolazione corrisponde quanto pu dedursi dal

ragguardevole numero di 290 granari, o magazzeni diversi (34),

(33) AXk y

forti) umx-jru. t nifi rv n/.cj oxoptsva yuwx. ,
r.oTk. ovret xa

vk-j'jjrj. , yupv y.cd v.Tziyj.nzot. ,
"/ai

pctirc/. no'j.zuici; i~kSov<jtv
~oyiipi<x. yi--Scu'

y.'j. il piv t; Ty- t? pSv, t p.ye,So; l6Tav j3o'j).r;c7Ta rr,; "Pwujj;, rc/a-

v?<3'ai T2 va-y/aa'Srjsexcu ,
xa o^ i?et

(3[3y.tov d/jpeiov oov, w Sixyjaizui ,

u^Ot 7to0 7rpo(3atVOU<7K "fi 7:)>; Eri 7l).tC (TT
,

Z7. 7t5sv
/J.TV.1 p/jXSTt elvat

-'/.ii- oi>z(>) auvuyavTKi t& ctsi ri yjpy.^ y.ty. s; a^etpov Izpyjzunopvrj; Tteoj-

v~o):ojii:j zos 5swpivo; -y.p^-a^. (Dionisio. Lib. IV. e. S.J Si questa la

pi importante notizia che si abbia sulla indeterminata vastit della citt

di Homa; perch essendo essa rimasta, nell'epoca presa a considerare, senza

essere circoscritta da limiti stabili, le abitazioni venivano protratte in tutta

la regione che circondava la citt pi vetusta.

(34) Col titolo Horrea s'intendevano denotare non solamente i granari

propriamente detti, ma eziandio i grandi magazzeni di altri generi, come

in particolare dichiarato da Lampridio dicendo a riguardo di Alessandro

Severo: Horrea in omnibus regionibus jmblica fccit, ad quae conferrcnt bona

ii , qui privatas custodias non liaberent. [Lampridio, in Alessandro Severo.

e. 3S.J E nel numero anzidetto di 290 magazzeni, appropriato a bitta la citt

si dovevano comprendere evidentemente solo quei che erano destinati ad

uso pubblico, dei quali se ne trova fatta menzione a riguardo di Augusto

nell'iscrizione Ancirana (Tav. HI. Un. Oj, da S\ ctonio fin Calie/ola. e. 26) e

da Ammiano Marcellino (Lib. XIX. e. iO.J E siccome moltissimi si son presi

a considerare nelle descrizioni delle regioni, ed in particolare nella XIII, ove

molti dei medesimi Magazzeni, destinati a senirc di deposito del grano, esi-

stevano
5
cosi pu essere contestata la sussistenza dell" indicato numero senza

altra dichiarazione. Ma poi ben si conosce che ve ne erano molli di privato

uso, come in particolare trovami indicati in una iscrizione gi esistente nel

pavimento della chiesa di s. Martino ai Monti: in . ms . iiorkeis . pjuvatis

Alla tutela dei medesimi Horrea si ponevano Genii e Dei Lari, come in-

dicato in diverse iscrizioni, ed in particolare; in quelle esposte dal Grufer

sugli Horrea Seiana e Pupiuna (Pag. CIX. X. (> e (LXXIY. X. 15' ed

anche dal Muratori sugli Horrea Leonianorum e Poslumictd Pag- IXX \ IL

X. s , ( MXH. X. 9.i
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quello degli 850 bagni, che erano differenti dalle terme, quello

di 1352 laghi o fontane (35), e particolarmente quello di 254 pi-

strinc, cio ampii stabilimenti per la fabbricazione del pane e per

la macinazione della corrispondente quantit di grano, come era

quello che apparteneva a quel M. Vergilio Eurisace, che si costru

un nobile sepolcro in vicinanza della porta Prenestina ultimamente

discoperto e descritto nella regione V. N in tale numero di fab-

briche dovevano esser compresi i venditori del pane che giravano

per la citt, come indicato nella notizia di Zaccaria, e n anche

i molini a grano mossi dall acqua Trajana che stavano nella re-

gione XIV. Quindi relativamente alla stessa quantit di mezzi per

la fabbricazione del pane, onde vieppi contestare il numero anzi-

detto della popolazione di Roma, opportuno il prendere in con-

siderazione quella notizia esposta da Sesto Aurelio Vittore sui venti

millioni di moggia di grano che al tempo di Augusto si traevano

(35) Tanto nell" indicato numero di 856 bagni, (manto in quello di 13o2

laghi, si deve credere che fossero sempre quei ch'erano destinati ad uso pub-

blico. Poich soltanto da Agrippa si conosce che furono, allorch condusse in

Iloma l'acqua Vergine, in miglior modo ordinati settecento laghi o fontane,

delle quali ccntocinque con acqua saliente, e centotrenta castelli, adornati

tutti con molte statue e colonne, e l'atti di nuovo centosettanta bagni, che poi

erano in infinito numero accresciuti, come detto da Plinio: Agrippa cero in

acdilitatc sua, adiccta Virgilio aqaa, caderis corrivatis atque emendatis Incus

septingentos fecit, practerca salientes centum quinque: castella centum triginta,

compiuta ctiam cidtu magnifica: operibus iis sigtia treccnta aerea a ut marmo-

rea imposuit, columnas ex marmare quadringentas, raque omnia annuo spatio.

Addiicit ipse in aedilitatis suae commemoratione, et ludos mule sexaginta die-

bus factos, et gratuita praebta bulinai centum septuagintu, quac nunc Homae

ad in/initum auxere numerimi. Plinio, A///, list. Lib. \\\ \ l. e. ~2\. Anche

merita considerazione la notizia esposta da Lampridio sui bagni stabiliti in

ogni regione da Alessandro Severo: perche dicousi in molto numero: lalnca

omnibus reqmnibns addidit , (pine finte non iiuherent: mini hodieque multa ih-

cimine AL. ramili. Lampridio, in Alessandro Si eira. e. .'18. Tra i medesimi

bagni, che stasano nelledisei.se regioni di Iloma. non venivano compresi

quei die erano posti entro le tenne, che si sono separatamente descritte, e

che costituivano un complesso da non potersi facilmente determinare.
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annualmente dall'Egitto per il mantenimento della popolazione di

Roma; perch, conoscendosi da altre memorie che tale quantit

di grano bastava solo per quattro mesi dell'anno, ne viene di con-

seguenza che vi volevano per l'intero anno sessanta millioni di

moggia (36). E siccome si possono ragguagliare volervi ventiquattro

moggia dell'antica misura romana a comporre un rubbio della mo-

derna misura, pure di Roma, che si reputa esser sufficente al man-

tenimento di ogni individuo per un anno; cos facendo corrispon-

dere 1 indicato numero di sessanta millioni di moggia a due millioni

e mezzo di rubbii
,
ne deriva la conseguenza che in egual numero

doveva sussistere la popolazione della citt, come con poca variet

si determinata dalle osservazioni anzidette fatte sul numero delle

fabbriche privale. A tale quantit di popolazione corrispondevano

gli edifizj
destinati a pubblico uso, ed in particolare le terme, i

teatri ed i circhi, fra i quali merita considerazione il Massimo che

si conosce aver contenuto sino duecento ottantacinque mille spet-

tatori. Laonde se si deve credere impropria alla popolazione di

Roma la determinazione di 4,163000, rinvenuta nel primo censi-

mento fatto da Augusto unitamente ad Agrippa, e nel secondo fatto

sotto i consoli G. Gensorino e C. Asinio di 1,120000, e nel terzo

(36) Iluius tempore fanno 722/ ex Acgypto Urbi annua ducentics cen-

tcna millia frumenti inferebantur. (Sesto Aurelio Vittore, Epit. e. 1. E dallo

scritto appropriato ad Egesippo relativamente al grano, che si trasportava

in Roma dall'Egitto nella stessa epoca Augustana, si vede indicato: cuius

tamen nova gratta et naturalis fecunditas Romanis militai ut quatuor men-

sibus dominos aat. (Lib. II. e. 9.) A queste notizie si aggiunge ancora per

confermare la (piantila suddetta del grano consumato dalla popolazione di

Roma, quanto si deduce da Sparziano in line della vita di Settimio Severo,

con cui si dichiara essersi lascialo da tale imperatore un livello di sette anni

per distribuire al popolo di Roma seltanlacinque nulle moggia di grano al

giorno: cio all'anno due millioni e settecento moggia, che. sud' indicato

rapporto, corrispondono ad un millione cento \enti mille rubbii suliieenti

per egual numero eli persone senili e miserabili che soltanto potevano par

Iceipare di una tale distribuzione di gratuito sussidio, e che l'orse corrispou

deva neppure alla met della popolazione di Roma.
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sullo i consoli L. Pompeo e S. Appuleio ili 4,197000, come di-

chiarato noli iscrizione Ancirana. e cos pure quello di 6,944000.

che si rinvenne nel lustro fatto da Claudio nella qualit di censore

unitamente a L. Vitellio nell'anno 801 di Roma, come attestato

da Tacito; perch siffatte notizie sul censimento di Roma devono

attribuirsi a tutti i cittadini romani eh erano sparsi nelle citt del-

1 Italia, che in tal epoca avevano ottenuto di far parte della citta-

dinanza di Roma, esclusi i servi, gli stranieri, i fanciulli e le donne,

come si dichiara dai pi accurati studiosi di siffatte materie (37).

Si trover poi giusto di stabilire che la stessa popolazione, distri-

buita nelle quattordici regioni di Roma, si fosse contenuta nell'ac-

cennato numero di circa due millioni e mezzo, e le sue abitazioni

si fossero estese, in tutto il tempo dell impero romano, non so-

lamente nell area prescritta dalle mura di Aureliano, che si pos-

sono determinare avere avuto un perimetro di quindici miglia; ma

(37) I.YSTRVM . L'OST . AN'NYM . ALTERYM . ET . QYADRAGENSIMYM . FECI . QYO .

evstro . civivm . romanorym . censa . svvi . capita . qvadragiens . centvm .

MILITA . El . SEXAGINTA . TUIA . MII.LIA . AI.TERY.M . CONSVLARI . CVM . IMPERIO .

I .\STPi\ M . SOIAS . IEC.I . C. CENSORINO . ET . C. ASIMO . COS. QVO . EVSTRO . CESSA .

SYNT . CIVIVM . ROMANORYM . CAPITA . OYADRAGIEN'S . CENTVM . MILITA . ET . I)V-

CENTA . TRICINTA . TUIA . MIl.I.IA . TERTIVM . CONSVLARI . CVM . IMPERIO . LVSTKVM .

CONLEGA . TU',. CAESARE . I'ECI . SEN. POMPITI) . ET . SIA. APPYI.EIO . COS. QYO . LY-

SI'RO . CENSA . S\ NT . CI\ IV M . ROMANORV M . CAVITA M . QV ADRAG1ENS . CENTYM . MIE

ITA .11. NONACINTA . El . SEVTEM . MII.LIA. IsCl'Z. Altrir(VH.. Tllll. II. Iti). 2. 9.
'

Condidit luslrum quo censa suiti civium .XIX mitrila , et XLIV milita. (Ta-

riti), Ami. Lib. XI. r. }). ihs eoss. Asalicus et Covnvlius descriptio limitar

farla rst et inventa anni riciuin Itomanorum 'sexaginta novelli centena milita

ri XLIV. Cassiodmo, Clironir. in I. Crsare. S per la variet di lezioni, che

presentano tanto i detti documenti (pianto altri simili, e s per le varie inter

prelazioni che si diedero ad es<i . ne emersero diverse opinioni sulla deter

mina/ione di tale argomento: ma dai pi eruditi si conviene di alfriluiirc il

lustro, solito a farsi in tempo dell" impero, non ai soli cittadini di Kotna. ma

licns a lutti col. ini che potevano avere l'onore di essere ascritti alla citta

dinanza romana. In fitti, togliendo dalla popolazione che pu comportare

l'Italia, tutti coloro che nuli potevano essere compresi nel novero dei citta

diui. si trova essere giusto l'accennato numero.
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eziandio al di Cuori della medesima cinta tanto lungo la via Appia

nella regione I, ove stava il tempio di Marte, (manto lungo la via

Flaminia nella regione IX, ove si protraeva il Campo marzio, e

lungo la via Campana, ove stava il tempio della Fortuna Forte

con tutto il colle Vaticano, compreso nella regione XIV, in modo da

costituire un perimetro generale di circa venti e un miglio, e con-

siderato in parziale per ogni limitazione delle quattordici regioni

circa miglia quarantacincpie, come fu detcrminato dalle precedenti

osservazioni. Ed inoltre si deve considerare che a tale immenso

spazio abitalo si aggiungeva l'altro anche pi esteso del suburbano

anzidetto; ed essi insieme costituivano una citt che figurava esten-

dersi ali infinito, come venne poc anzi accennato colf autorit di

Dionisio. In fatti trovansi reliquie di molle e vastissime fabbriche

di abitazione a ragguardevole distanza dai limiti prescritti alla citt,

ed in particolare lungo la via Appia, ove in circa al terzo miglio

esisteva un circo con alcuni tempj e diverse fabbriche comuni, che

costituivano una vera aggiunta alla citt. Simili edifizj
si conoscono

avere esistito in circa alla stessa distanza tanto lungo la via Latina,

quanto la Prencstina e la Nomcntana; ed in particolare lungo a

Flaminia in vicinanza del ponte Milvio, ove erano nobili fabbriche

di delizia, che consideravansi partecipare del Campo marzio. Verso

il mare le fabbriche si protraevano a molta distanza dall una e dal-

l'altra parte del Tevere lungo le vie Ostiense e Portuense, in modo

da costituire un suburbano continuato per due in tre miglia. Cos

tutti g indicati luoghi suburbani, mentre presentavano I indicato

aspetto di una citt protratta ali infinito, somministravano poi ampio

mezzo da collocare l'anzidetta immensa popolazione. Laonde pren-

dendo a considerare siffatte indeterminate limitazioni, si rendono

inutili tutte quelle osservazioni che si sogliono fare sullo spazio

compreso nella cinta delle mura per dimostrare eh esso non poteva

mai esser capace di contenere un grande numero di abitazioni. N

per il motivo slesso valgono le osservazioni fatte sulle arce occupale

dagli edifizj pubblici per diminuire il luogo per le fabbriche private
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COORTI PRETORIANE X, URBANE IV, DEI VIGILI VII.

AVENTI XIV VEDETTE, VESSILLI COMUNI II, CASTRI DEI

CAVALIERI SINGOLARI, DEI PEREGRINI, DEI RAVENNATI.

DEI LETTIGARII, DEI SILICARII, DEI MISENATI, DEI TA-

BELLARII E DEI VITTIMARI E MENSE OLEARIE IL CCC.

Tutti i surriferiti articoli, ad eccezione dell ultimo, si trovano es-

sere relativi a corporazioni diverse. Le dieci coorti pretoriane do-

vevano avere alloggio nel Castro pretorio preso a descrivere nella

regione VI. alla quale apparteneva. Nulla si conosce sugli alloggia-

menti delle quattro coorti Urbane di seguito annoverate. Ma sulle

stazioni delle sette coorti dei Vigili importanti notizie ci sono state

tramandate, che furono prese a considerare nelle descrizioni delle

regioni, nelle quali erano stabilite. Ed e poi di molta importanza

la notizia esposta nel surriferito sommario; perch da essa vedesi

chiaramente dimostrato che le sette coorti avevano quattordici ve-

dette, cio tanti luoghi di sorveglianza quante erano le regioni

delle citt. Mentre venne dichiarato dai cataloghi dei regionari e

da alcune antiche iscrizioni in quali regioni aveva stazione ciascuna

delle sette coorti, non trovatisi poi in nessun mudo indicate le re-

gioni che venivano particolarmente sorvegliate dalle diverse coorli.

Ma osservando che tale riparto di servizio doveva avere per base

la vicinanza e maggiore facilit di comunicazione tra le regioni,

si pu con molta probabilit stabilire la seguente corrispondenza

di servizio. La coorte I, avendo la stazione nella regione VII, do-

veva sorvegliare pure la IX. La coorte II, colla regione V, in cui

aveva la stazione, faceva il servizio nella III. La coorte III, avendo

la stazione nella regione VI, doveva protrarre il servizio nella IV

La coorte IV, dalla regione XII, in cui stanzionava, estendeva la

sorveglianza nella XI. La coorte V dalla regione I, in cui aveva da-

zione, protraeva il servizio nella II. La coorte VI. lenendo la sia/ione

nella regione Nili, faceva il servizio pure nella X. E la conile \ 1 1

dalla regione XIV. in cui aveva la stazione, protraeva il servizi)

nella XIII. Tra le notizie che si hanno sul medesimo utilissimo



648 ROMA ANTICA.

stabilimento, per lo scopo nostro, merita considerazione solo quella

esposta da Dione, con cui si denotava avere le coorti dei Vigili

avuto le stazioni principalmente sulle mura; cio su quella cinta

di Servio che era nel tempo dell'impero stata racchiusa entro la

pi gran parte della citt; ed essere stati aggregati allo stesso ser-

vizio i militi delle coorti Urbane (38). Sugli enunciati castri poi

non si possono per lo stesso scopo nostro, prendere in considera-

zione altre notizie, oltre quelle che furono esposte nelle descrizioni

delle regioni, alle quali appartenevano. E cos pure relativamente

alle altre varie pertinenze che si sono attribuite alle stesse regioni

della citt. Laonde porremo fine a questa indicazione topografica

col conchiudere che con essa offerta la pi probabile dimostra-

zione di quanto concerne la capitale del vasto impero romano in

corrispondenza dell'epoca imperiale, che si potuta dedurre non

solamente dalle molte memorie tramandateci dagli antichi scrittori,

ma pure dalle pi accurate ricerche fatte nelle reliquie superstiti

della sua vetusta grandezza.

(38) 'Emt.ori re hi
T'p yo-jM to'jtw ~o).). ri;; nltu; rruoi

oizySty.py^ v.-j'p'xz

7Z
BqllvJjkpryj; l~;u.yjn 77 OQC t'J.Z ITZIY.VJ'V.V.C, aUT VJJ~.Z'CV.TO Y.U. lini Y.V..,

VJ 01 Vy/.T0"i).Z6? O'JTOi O-0'J 71VS.
TTpTVO'J

CiVJX Ix Tlv KK.lvSkobV sri uvov,

X)m -/.ed z/. twv u/loyj GTpy.zvjufjor.. v.y.i ~i'.yrt -t ev
xif

r.oi.n yjtvat v.v uinS-j

-j toO
Jyjfzoffto'j ^gpo'Jfft. (Dione. Lib. LV. e. 2G.y Quasi tutte le iscrizioni.

relative alle sette coorti dei Vigili, si sono prese ad illustrare in modo pi

ampio dal Kellermann fVigilum Uomanorum, Lntvrcula dno Coch montana.

K sull'onere Vigiliario ne tenne discorso il Biondi nella illustrazione del

cippo terminale della via Campana ultimamente discoperto e preso a consi

derare in principio della descrizione della regione XIV.

i i x i:
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Acquedotti (lolle quattordici acque Arco di Domiziano, i 36.

condotte in Roma. Par/. Gli. di Druso. 64.

Acquedotto dell'acqua Claudia ed Fabiano. 127.

Anione Nuova. 163. di Gallieno. 152.

dell'acqua Marcia, Tepida e Gi- di Graziano. Valentiniano e Teo

Ila. 168. dosio. 411.

dell* Anione Vecchia e dell'Ap- di Lcntulo. 504.

pia. 170. di L. Vero e Marco Aurelio. 220.

dell'acqua Vergine. 395. di Nerone. 298.

Acque diverse condotto in Roma. 01 3. Nuovo. 219.

Alloggiamenti Diversi. Oli. Quadrifronte. 337.

dogli Albani. 80. di Scipione. 295.

dei Littigari. 586. di Settimio Severo nel l'oro Roma

dei Misenati. 109. no. 271.

dei Peregrini col tempio di Giovo di Settimio Severo nel l'oro Roa-

Roduoo. 78. rio. 337.

dei Ravennati. 582. di Tiberio nel l'oro Romano. 271.

Anfiteatro Castrense. 170. di Tiberio presso il teatro di Pom-

Flavio detto il Colosseo. 95. peo. 373.

di Statilio Tauro, ilo. di Tito. 122.

Antro di Caco. 501. Area Capitolina. 290.

del Ciclope. 91. Palatina. 172.

Ara (lidia Paco e della Fortuna He- Radicaria. 519.

duce. 436. Sellimiana o Coriaria. 573.

Arce Capitolina. 3 II) - di Vulcano. 128.

Gianicolonse. 55. Vrmilustro. 530.

Ando Diversi. 629. Asilo. 309.

Cclimontani di Nerone. 77. Atrio della Libert vicino al toro Ho-

di L. Vero e di Trajano. 6i. mano. 2i7.

Arco di Claudio. 219. - della Liberta sull'Aventino. ,

:

}3)i

di Costantino. iN.'i. ili Minerva. 2i.

di Dolabella ;i Silano. '.Mi Vii^uraloriu. i7<>.
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Ragni di varia specie in generale. 639.

di Ampelide e Priscilianl. 570.

di Dafne. 1 il.

Palatini. 481.

di Paolo. 191.

di Torquato ed altri della regio-

ne I. 66.

Basiliche diverse. 612.

di Costantino. 124.

Giulia. 316.

Liciniana. 153.

Marciana. 398.

di Matidia. 398.

di Paolo nella regione IV. 128.

di Paolo Emilio nel foro Roma-

no. 246.

Sempronia. 315.

Ulpia nel foro Trajano. 258.

Ribliuteca Palatina. 470.

Ulpia del foro Trajano. 261.

Riblioteche diverse. 606.

Roseo della dea Furina. 571.

Rusto Cesareo. 424.

Campidoglio. 299.

Campidoglio vecchio. 187.

Campi diversi. 61 1.

di Agrippa. 215.

Rruziano. 567.

Codctano. 565.

Esquilino. 176.

Fontinale. 85.

Lanatario. 523.

Marziale. 8.

Marzio Maggiore. 412.

Marzio Minore. 38 .

Viminale sotto l'agore. 152.

Capo di Africa. 91 .

ANTICA.

Carcere Mamertino. 287.

Casa di Augusto. 173.

di Brutto Presente. 113.

di Caligola protratta al foro. 323.

di Caligola sul Palatino. 78.

di Cilone. 523.

dei Cornifieii. 522.

di Domiziano. 481.

di Filippo. 87.

dei Laterani. 85.

di M. Aurelio. 85.

di Mamurra e dei Tetrici. 89.

di Nerone sul Palatino. '80.

di Nerone detta Transitoria ed Au-

rea. 99.

di Pompeo. 137.

Privata di Adriano. 522.

Privata di Trajano. 533.

di Romolo. 458.

Tiberiana. -575.

Vitelliana. 8i.

Case in generale. 639.

di Scauro, di Clodio, di Cicerone e

di Cattilo sul Palatino. 465.

Diverse della regione Transtibe-

rina. 572.

Diverse del vico Patrizio. 1 \~.

Castello dell'acqua Giulia. 1 56.

di differenti acque. 171.

Castro Pretorio. 195.

Celiolo e Sacello di Diana. 86.

Cento gradi della rupe Tarpea. 313.

Circbi diversi. 628.

Circo di Adriano. 590.

Agonale e di Alessandro Seve

ro. 392.

di ("aio e di Nerone. 5H7.
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Circo Flaminio. 300. Ponto di Ganimede. 225.

di Flora. 182. Fonte e tempio delle Camene, 55.

Massimo. 189. e tempio di Mercurio. 52.

Sallustiano. 198. di Orfeo. 151.

Variano o di Eliogabalo. 1 78. dei quattro Seari. 310.

Clivo della Vittoria. 107. Servilia. 315.

del Delfino. 521. Fori diversi. 01 1.

Cloaca Massima. 339. Foro Archemorio. 208.

Colonna Antonina. 119. di Augusto. 252.

di Foca. 329. Boario. 335.

Coclidc di Marco Aurelio. 117. di Cesare. 218.

Coclidc di Trajano. 201. Esquilino o Macello Lixiano. 153.

Rostrata di C. Duilio. 28(1. Olitoli. >. 318.

Colosso di Nerone. 120. della Pace. 132.

Comizio. 233. Palatino. 172.

Coriaria Settimiana. 573. l'istorio. 515.

Conserva di acqua detta le Sette sa- Romano grande. 228.

le. 102. Suario. 209.

Conserva di acqua e Ninfeo di Dio- di Trajano. 257.

cleziano. 202. Transitorio o di Domiziano. 128.

Cripta di Balbo. 307. Frammenti dell'antica pianta di Ho

Curia Giulia nel foro Romano. 231. ma. 25.

Calabra sul Campidoglio. 312. Genio del Popolo Romano. 280.

di Pompeo nel circo Flaminio. 371. Giardini di Adone. 182.

Diribitorio. 217. Giani della parte inferiore del foro

Divisione della citt in quattordici re- Komano. 239.

gioni. 1 1. della parte media dui forostesso.2i 1.

Dodici porte. 100. Granari diversi. 039.

Doliolo. 558. Lolliani.GalbianieCandelari. 550.

Fdicole di Ope e Cerere. 31 ':. Grandezza della citt. 033.

Edilizio delle Tense. 299. Grccostasi. 237.

Elefante Erborano. 312. Idea generale della citta. 13.

Epilogo. 000. Fola Tiberina. 575.

Equimelio. 335. Isole diverse dei \ici. 039.

Ercole Sillano. 102. Lago di Agrippa. 389.

Fabbriche del loro Trajano. 205. - del Pastore. 1 13.

Fiume Aimone. OC. Fallii diversi. 039
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Lavacro di Agrippa. 204.

Ludi Dacico, Gallico e Maturino. 73.

Ludi diversi. 6*28.

Ludo Magno. 10H.

Lupercale. 460.

Macello alto o foro Cupedine. 1 23.

Grande. 82.

Liviano. 153.

Magazzeni Agrippiani e Germanicia-

ni. 341.

Mansioni dei Salii. 476.

Mausoleo di Adriano. 592.

di Augusto. 422.

Meta sudante. 119.

Mica Aurea. 90.

Milliario Aureo. 275.

Minerva Medica. 160.

Minuzj frumentari. 365.

Mulini a grano. 580.

Monti di Roma. 610.

Monumenti lungo la via Appia. 67.

Monumenti Mariani. 426.

Mura primitive. 30.

di Servio Tullio. 32. 634.

di Aureliano. 39. 635.

Mutatorio di Cesare. 55.

Navali Inferiori. 543.

Superiori. 149.

Naumachia di Augusto. 567.

Naumachie diverso. 629.

Ninfeo di Alessandro Severo. 156.

di Claudio con portico. 108.

di Diocleziano. 202.

di Giove, o bagni pubblici. 221.

Obelischi. 607.

Meo. 394.

Orologio Solare ili Augusto. i20.

ANTICA.

Orti Argiani. 208.

di Cesare. 564.

di Domizia. 589.

dei Domizj. 432.

Epafrodiziani. 171.

di Gela. 585.

Liciniani. 160.

di Lucullo. 433.

di Mecenate. 97.

Pallanziani. 172.

Sallustiani. 201.

Torquaziani. 1 72.

Variani. 1 78.

Panteon di Agrippa. 386.

Piscina Pubblica. 516.

Ponte Aurelio. 594.

Cestio o Graziano. 575.

Elio. 593.

Emilio. 558.

Fabricio. 577.

Gianicolense o di Probo. 583.

Sublicio. 556.

Ponti diversi sul Tevere. 608.

Popolazione di Roma. 640.

Porla Capcna. 50.

Mugonia. 453.

Pandana. 294.

Trigemina. 503.

Porte delle mura primitive. 31.

delle mura di Servio. 33. 629.

delle mura di Aureliano. 40. 632.

Portico Absidato. 125.

Capitolino o Tabulano. 289.

di Cento colonne. 373.

di Costantino. 21 \.

Corintio di Cu. Ottavio. 375.

dei dodici Dei Consenti. 289.



INDI C E. i i.i ;

Portico Emilio coirEmporio. 541. Koma Quadrata. 458.

di Europa. 409. Rostri Giulii. 240.

Fabario. 541. Proprii del l'oro. 270.

di Gordiano e di Gallieno. 438. Sacello d'Iside Patrizia. 1 5 5.

ili Filippo. 338. Saline. 503.

di Livia. 110. Scala di Caco. 458.

Margaritario. 341. Scuola di Cassio. 338.

del Mclcagro o del Buono Even- dei Questori e Capulatori. 113.

to. 508. Xanta. 288.

Milliarense. 200. Senacolo del tempio della Concor-

Minucio Nuovo frumentario. 305. dia. 238.

Minucio vetusto. 354. Segreteria del Senato. 269.

di Nettuno o degli Argonauti. 400. Sepolcri della gente Furia e Mani

di Ottavia. 33G. Ha. G2.

di Pompeo. 3(58. Sepolcro degli Arunzi. 159.

di Quirino. 203. di Bibulo. 218.

dei Septi. 401. della gente Claudia. 21S.

Vipsianio. 215. dei Domizj. 431.

Prati Quinzj. 591. di Cajo Cestio. 5 59.

Puteale di Libone. 236. di M. Vergilio Eurisace. 105.

Regia e Casa del Ile dei sacrifizj. 127. lungo la via Prenestina. 1 5S.

Regia di Numa ed atrio di Vesta. 322. di Scipione Africano. 598.

Regione I. Porta Capena. 49. degli Scipioni. 00.

II. Monte Celio. 72. li Siila. 425.

III. Iside e Serapide. 93. vicino alla porta Latina. 02.

IV. Tempio della Pace Ilo. Comune. 63.

V. Esquilie. 142. Septi. 3!)!.

VI. Alta Semita. 181. Sessorio. 175.

VII. Via Lata. 207. Settizonio Esquilino. 106.

Vili. Finn Romano. 227. di Settimio Severo. 83.

IX. Circo Flaminio. 3i5. Scile case dei Parli. 51 K.

X. Palazzo. 531. Simulacro delle tre Panile. 270.

XI. Circo Massimi. 5K8. Sommo Coragio. 112.

XII. Piscina Pubblica. 515. Spoliario. Sanano ed Armamenia

XIII. Aventino. 52!). rio. 89.

XIV. Tran.sle\ere. 553. Stadio pei le Fipiiiie. 513,

Regioni insieme considerate, 050, Stadj di Doiiii/.iaun 221
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Statua equestre di Domiziano. 327.

Sta/ioni dello quattro Fazioni. 362.

dei Municipi. 242.

Sterquilino. 294.

Subura. 137.

Tabulano. 289.

Teatro di Balbo. 367.

di Marcello. 352.

di Pompeo. 368.

Tempio di Apollo Palatino. 171.

di Apollo vicino al teatro di Mar-

cello. 353.

di Antonino e Faustina. 126.

di Marco Aurelio. 417.

di Augusto. 162.

di Bellona. 363.

dellabuonaDea sull'Aventino. 539.

della buona Dea Soltosassona. 521 .

delle Camene. 51.

di Castore e Polluce. 319.

di Cerere e Proserpina. 498.

di Cesare. 210.

di Claudio. 73.

della Concordia nel l'oro. 282.

della Concordia sull'Arce. 313.

di Diana Comune. 531.

di Diana nel vico Patrizio. 117.

dei Divi. 138.

di Ercole Custode. 366.

di Ercole nel foro Boario. 338.

- di Ercole Musagete. 358.

di Ercole Vincitore sul Celio. 87.

di Ercole Vincitore al circo Mas-

simo. 502.

di Eseulapio. 578.

di Fauno. 579.

ilei dio Fillio. 190

ANTICA.

Tempio di Flora sul Quirinale. 18:?.

di Flora al circo Massimo. 199.

della Fortuna sul Campidoglio. 293.

della Fortuna e Matuta nel loro

Boario. 338.

della Fortuna Dubbia. 552.

della Fortuna Forte. 561.

della Fortuna Mammosa. 519.

della Fortuna Pubblica. 186.

della Fortuna Virile. 505.

della (lente Flavia. 197.

di Giano nel l'oro Bomano. 268.

di Giano edificato da Duilio. 353.

di Giove Capitolino. 299.

di Giove e di Lavcrna. 135.

di Giove nell'Isola Tiberina. 579.

di Giove Custode. 309.

di Giove nel portico di Ottavia. 356.

di Giove Propugnatore. 169.

di Giove Statore. 151.

di Giove Tonante. 292.

di Giove A imineo. 205.

di GioveVinci toro sul Pala tino. 476.

della Giovent. 506.

di Giunone Lucina. 119.

di Giunone Moneta. 310.

di Giunone nel portico di Otta

via. 356.

di Giunone Begina. 535.

di Cinturila. 397.

di Iside Atenodoria. 519.

di Iside vicino ai Septi. 403.

di Iside e Serapide. 94.

della Libert con atrio. 536.

- della Madre .Mattila dello volgar

mente di \ ola. 5(13.

- di Marte uri Canino marzio. 385
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Tempio di Marte Estramuranco. 56.

di .Marte Ultore nel foro di Au-

gusto. 253.

di Mefite. 1 17.

di Mercurio con l'onte. 52.

di Mercurio al circo Massimo. 500.

di Minerva sull'Aventino. 532.

di Minerva Campcnse. 405.

di Minerva Calcidica. 40 i.

di Minerva Capita. 88.

di Minerva nel foro Romano. 2- i.

di Minerva Medica. 160.

di Nettuno. 406.

della Pace. 131.

di Pallade nel foro Transitorio. 130.

dei Dei Penati sulla Velia. 461.

di Portunno. 508.

di Quirino. 185.

di Remo. 1 26.

della Salute. 186.

di Saturno. 276.

di Serapide con le dieci Taber-

ne. 191.

di Serapide al circo Flaminio. 403.

di Silvano. 201.

del Sole. 210.

della Speranza Nuova. 223.

della Speranza Vecchia. 107.

della Tcllurc. 133.

della Tempesta e di Minerva. 61.

di Trajano. 26.3.

ili Vejove Ira i due boschi. 300.

di \ cucir nel fol'o di Cesare. 219.

di A ciiete Ericina e Salhislia-

na. 1D'.>.

ni \ ciiere e Koina. 121.

- di \ dine e Stimili. ilio. .')07.

ICE. 055

Tempio di Vesta vicino al foro Roma-

no. 320.

di Vesta sul Palatino. 475.

di Vespasiano. 279.

Tempj di Cibcle, di Racco e della Gio-

vent. 471.

di Castore e Polluce, di Vulcano e

di Nettuno al circo Flaminio. 362.

di Giunone Regina, di Diana e

della Fortuna Equestre al teatro

di Pompeo. 376.

delle tre Fortune. 193.

dell'Onore e della Virt. 53.

della Piet, di Giunone Sospita e

della Speranza nel foro Olito-

rio. 319.

del Sole e della Luna al circo Mas-

simo. 499.

Terme in generale. 612.

Tenne di Agrippa. 387.

Antoniniane. 547.

Commodiane. 65.

di Costantino. 188.

Deciane. 535.

Diocleziane. 192.

di s. Elena. 171.

di Filippo. 109.

di Nerone. 390.

di Novato. 1 'i'i.

Olimpiadi. 1 iti.

Severiane. 65.

Suriane. '>:).].

di Tito. 101.

di Trajano. 103.

Tigillo Sonino. 130.

\ alienili. 587.

Velabio Mav.-ii.rr. 510.



(lfi ROMA

Vestibolo del Palazzo. 468.

Via Aurelia. 599.

Cornelia. 596.

Flaminia. 439.

Lata. 218.

Nuova vicino al l'oro Romano. 330.

Nuova vicino alle terme Antoni-

niane. 525.

Sacra. 116.

Trionfale. 441. 597.

Vie principali della citt. 621.

Vici della Regione I. 70.

della Regione II. 91.

della Regione III. 114.

della Regione IV. 139.

della Regione V. 179.

della Regione VI. 206.

della Regione VII. 225.

della Regione Vili. 343.

della Regione IX. 448.

della Regione X. 486.

ANTICA.

Vici della Regione XI. 512.

della Regione XII. 525.

della Regione XIII. 551.

della Regione XIV. 602.

Vici in generale. 639.

Vico della Fortuna Scia. 139.

Instelano ed Auguracolo. 196.

di Porta Collina. 195.

Jugario. 334.

Scellerato e Vibio. 139.

Sandalario. 1 39.

Tusco. 332.

Vivaio delle Fiere. 177.

Vigili loro stabilimento. 646.

Coorte I. 224.

Coorte II. 173.

Coorte III. 205.

Coorte IV. 524.

Coorte V. 81.

Coorte VI. 343.

Coorte VII. 581.

IMPRIMATI R
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