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MINIMA MEDIEVALIA

Abstract - Twelve contributions are included in the fourth edition of Minima medievalia, 
focused on artistic episodes whose developments are rooted directly in Byzantine lands or in 
sites deeply in- uenced by their culture. A series of liturgical proto-byzantine structures – main 
and secondary altars – from Asia Minor are examined in close connection with the liturgical 
praxis adopted in those regions (Diego Peirano). . e structural, documentary and critical 
features of the Baptistery of Santa Severina (Calabria) are analysed on the grounds of the 
unpublished reports of Paolo Orsi, a pioneer scholar of Southern Italy from Trento (Tancredi 
Bella). . e iconography of a fabric fragment kept in Rome receives a new interpretation, 
thanks to clari/ cations that also help to clarify the chronology (Silvia Pedone). A conspicuous 
corpus of mostly unpublished or marginally known fragments of liturgical furnishings from 
Saint Mary in Torcello, is collected and rigorously analysed for the / rst time, even in relation 
to the second presbytery fence, still present in the basilica (Diego Valenti). A reconstructive 
hypothesis is given for an extensively reworked capital from Grassaga, near San Donà di Piave, 
closely akin to the aforementioned objects as concern chronology and geographical location 
(Fabio Coden). Two essays concern a group of erroneously assessed or unpublished materials, 
stored in the deposit of the National Museum of Ravenna and in which the Eastern sources 
and the progressively predominant Latin style are intertwined (Paola Novara). . e problematic 
ceramic basins embedded in the façade of the church of Madonna della Stra’ in Bel/ ore, near 
Verona, are carefully explored in order to / gure out the contacts between the Byzantine and 
the Islamic world in the Mediterranean and its consequences on the regions of the Peninsula 
(Marica Menon). Subsequently, thanks to unpublished documents discovered in the archives 
of the Frick Collection, the four historiated columns belonging to the ciborium of Saint 
Mark in Venice, are re-examined with a highly critical approach which will reopen the debate 
about the controversial chronology of these very elaborated sculptures (Maria Aimé Villano). 
Two essays deal with an enkolpion from Rorai Piccolo (Pordenone) – likely of Russian origin, 
but with a clear Byzantine style – and concentrate both on the iconographic quality and the 
interpretation of the complicated ancient Cyrillic epigraphs, in order to de/ nitely dispel any 
doubt on the workshop responsible for the artefact (Fabio Coden and Alberto Alberti). . e 
last essay draws attention to the relationship between the equestrian representation of the 
Byzantine Emperor and that of certain Knight Saints depicted in some icons of the XIIIth 
century, through an in-depth analysis of several details which have escaped even the most 
meticulous critical studies so far (Andrea Babuin). 

Key words - Aachen; Achilleid; Achilles; Afendelli; Afoti (Karpathos), Basilica; Afrodisia, 
Cathedral; Agati, Sebastiano; Alacahisar; Altar table; Ancona, Saint Cyriacus; Andronikos IV 
Palaeologus; Aperlae; Argo, Museum; Asia Minor; Baldwin of Flanders; Bamberg; Bamberg; 
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Bargylia, Basilica A; Basileus; Bel/ ore (Verone); Bel/ ore, Madonna della Stra’; Berlin, Bode 
Museum; Bock, Franz; Bologna, Saint Victor; Borgo, architect; Budapest; Byzantine art; 
Byzantine fabric; Byzantine metallurgy; Byzantine miniature; Byzantine painting; Byzantine 
sculpture; Byzantium; Capitals; Caria; Carta, Rosario; Castellani, Augusto; Ceramic “San 
Bartolo” type; Ceramic basin; České Budějovice, Museum; Charlemagne; Charles Percy 
Parkhurst; Cherson; Chios; Clemens II, pope; Cnido, Basilica D; Cnido, Basilica of the 
Doric Portico; Collectionism; Constantinople, monastery of Chora; Constantinople, Saint 
Andrew in Krisei; Constantinople, Saint Sophia; Constantinople, . eotokos Pammakaristos; 
Constantinople; Coricio of Gaza; Corinth, Basilica of Lechaion; Cruci/ xion; Czermno; de 
Sanctis, Guglielmo; Didyma; Didymoteichon; Dresden, Kunstgewerbe Museum; Egypt; 
Enkolpion; Ephesus, basilica of Saint John; Epigraph; Erculei, Ra4 aele; Eutychius, patriarch 
of Constantinople; Fatimids; Gemile Adasi, Basilica II; Gemile Adasi, Basilica III; Gerar-
dus, archbishop of Ravenna; Gri5  ns; Hierapolis of Phrygia, Cathedral; Holy Land; Iasos, 
Basilica of the acropolis; Iasos, Basilica of the agora; Ibăşnesti; Ildebrando of Soana; Isaac II 
Angelos; Istanbul, Fethiye Camii; Istanbul, Koca Mustafa Paşa Camii; Istanbul; Jacob Bara-
daeus; Jaroslav I of Kiev; Jerusalem, Holy Sepulcher; John of Ephesus; John Skylitzes; John 
V Palaeologus; John VII Palaeologus; Justinian I; Kiev, Natsional’nyi Muzei Istorii Ukrainy; 
Kiev, Saint Sophia; Kiev; Koln, Saint Gereon; Korydalla, Cathedral; Kos, Basilica A; Kos, 
Basilica of Saint Gabriel; Kos, Western baths; Kovanlyk; Laodicea, Major basilica; Lesbos; 
Lesnovo, Monastery; London, British Museum; London, Victoria and Albert Museum; Lydia; 
Majolica pottery; Malfato, architect; Manisa; Mantua, Saint Leonard; Manuel II Palaeologus; 
Martin, John Rupert; Martino of Venice; Martinus Veneticus; Mastichari, Basilica; Mazzanti, 
Ferdinando; Michael Psellos; Modena, cathedral; Mount Athos, monastery of Esphigmenou; 
Nea Anchialos, basilica D; New York, Frick Collection; Nicopolis, Basilica B; Nonantola, 
Saint Sylvester; Novgorod; Odescalchi, Baldassarre Orsi, Paolo; Pavia, Saint Mary in Bethlem; 
Pectoral cross; Persia; Persian Gulf; Phrygia; Piacenza, Cathedral; Pomposa; Porcilana, road; 
Porcile, Saint Michael; Pordenone, Diocesan Museum of Religious Art; Presbytery slabs; 
pseudo Codinus; Ravenna, National Museum; Ravenna, Saint Apollinare Nuovo; Ravenna, 
Saint Cassian; Rhodes, Armitha; Rinaldi, Virginia; Rome, Museum of Industrial Arts; Rome, 
Palazzo Barberini; Rorai Piccolo of Porcia, Saint Agnes; Samarra; Samite; San Giulio d’Orta; 
Sansovino, Francesco; Santa Severina in Calabria; Sens; Silk fabric; Sinai; Siracusa, Archaeo-
logical Museum; Skopje, Markov Monastery; Spiny acanthus; Stilo; Syria; Tebaldus, Bishop 
of Verone; ! eotókos Odighitria; . essaloniki; Torcello, cathedral of Saint Mary; Torcello, 
Museum; Torcello, Saint Fosca; Treviso, Museum; Varese, Pogliaghi Foundation; Venice, 
Archaeological Museum; Venice, Saint Mark; Veroli; Verone, Museum of Castelvecchio; 
Washington, Dumbarton Oaks Museum; Xanthos, Cathedral.

Riassunto - Dodici contributi compongono la quarta edizione di Minima medievalia, 
tutti inerenti episodi artistici maturati direttamente nelle terre bizantine o in qualche modo da 
queste profondamente in- uenzati. S’incontrano ri- essioni puntuali sulle strutture liturgiche, 
in special modo altari e tavole secondarie, dell’Asia Minore (Diego Peirano), sempre in stretta 
connessione con le prassi liturgiche adottate in quelle regioni. Il battistero di Santa Severina in 
Calabria è invece considerato nelle proprie valenze strutturali, documentarie e critiche (Tabcredi 
Bella), partendo dalle segnalazioni inedite del trentino Paolo Orsi, fra i pionieri degli studi 
sulle terre del meridione d’Italia. L’iconogra/ a di un tessuto poco considerato in sede critica, 
e conservato Roma, viene svelata grazie a numerosi confronti, che aiutano anche a de/ nire 
con maggiore precisione la sua più plausibile cronologia (Silvia Pedone). Un cospicuo corpus 
di frammenti di arredo liturgico di Santa Maria di Torcello, perlopiù inediti o marginalmente 
conosciuti, è riunito per la prima volta e valutato con rigore (Devis Valenti), anche in rapporto 
alla seconda recinzione presbiteriale, ancora presente in basilica. Strettamente a5  ne per ambito 
cronologico e geogra/ co è il capitello molto rimaneggiato di Grassaga, vicino a San Donà di 
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Piave, di cui viene fornita una ipotesi ricostruttiva (Fabio Coden). Due interventi riguardano 
invece materiali erroneamente valutati o inediti presenti nei depositi del Museo Nazionale di 
Ravenna (Paola Novara), nei quali si intrecciano gli stimoli orientali e il progressivo imporsi 
del linguaggio latino. Ai problematici bacini ceramici sul fronte della Madonna della Stra’ di 
Bel/ ore, nelle vicinanze di Verona, è dedicato un attento a4 ondo analitico (Marica Menon) che 
mette a fuoco i contatti fra il mondo bizantino e quello islamico nel bacino del Mediterraneo, 
con interessanti risvolti per le terre peninsulari. Un taglio eminentemente critico è o4 erto, 
invece, alle quattro colonne istoriate del ciborio di San Marco a Venezia (Maria Aimé Villano), 
attraverso le carte inedite rintracciate negli archivi statunitensi della Frick Collection, apporto 
questo destinato a riaprire la discussione sulla problematica cronologia di queste elaboratissime 
sculture. All’enkolpion di Rorai Piccolo, di più che probabile provenienza russa, ma di linguag-
gio chiaramente bizantino, vengono o4 erti due contributi (Fabio Coden e Alberto Alberti), 
incentrati sia sulle qualità iconogra/ che dell’oggetto, sia, e soprattutto, sull’interpretazione 
delle complicate epigra/  in antico cirillico, in grado di fugare de/ nitivamente i dubbi sulla 
maestranza che concepì questo oggetto. L’ultimo saggio punta l’attenzione sul rapporto fra la 
rappresentazione equestre dell’imperatore bizantino e quella analoga di alcuni santi cavalieri 
ritratti in icone del XIII secolo, attraverso la lenticolare valutazione di alcuni dettagli / no ad 
ora sfuggiti anche alla più attenta letteratura critica (Andrea Babuin).

Parole chiave - Acanto spinoso; Achille; Achilleide; Afendelli; Afoti (Karpathos), basilica; 
Afrodisia, cattedrale; Agati, Sebastiano; Alacahisar; altare; Ancona, San Ciriaco; Andronico IV 
Paleologo; Aperlae; Aquisgrana; Argo, Museo; arte bizantina; Asia Minore; bacino ceramico; 
Baldovino di Fiandra; Bamberga; Bargylia, basilica A; Basileus; Bel/ ore (Verona), Madonna 
della Stra’; Berlino, Bode Museum; Bisanzio; Bock, Franz; Bologna, San Vittore; Borgo, 
architetto; Budapest; capitello a paniere; Caria; Carlo Magno; Carta, Rosario; Castellani, 
Augusto ceramica tipo “San Bartolo”; České Budějovice, Museo; Charles Percy Parkhurst; 
Cherson; Chio; Clemente II, papa; Cnido, basilica D; Cnido, basilica del Portico Dorico; 
collezionismo; Colonia, San Gereon; Colonia; Coricio di Gaza; Corinto, basilica di Lechaion; 
Costantinopoli, monastero di Chora; Costantinopoli, Sant’Andrea in Krisei; Costantinopoli, 
Santa So/ a; Costantinopoli, . eotokos Pammakaristos; croce pettorale; croci/ ssione; Czerm-
no; de Sanctis, Guglielmo; Didyma; Didymoteichon; Dresda, Kunstgewerbe Museum; Efeso, 
basilica di San Giovanni; encolpio; enkolpion; epigrafe; Erculei, Ra4 aele; Eutichio, patriarca di 
Costantinopoli; fatimidi; Frigia; Gemile Adasi, basilica II; Gemile Adasi, basilica III; Gerardo, 
arcivescovo di Ravenna; Gerusalemme, Santo Sepolcro; Giacomo Baradeo; Giovanni di Efeso; 
Giovanni Skylitzes; Giovanni V Paleologo; Giovanni VII Paleologo; Giustiniano I; Golfo 
Persico; grifoni; Hierapolis di Frigia, cattedrale; Iasos, basilica dell’acropoli; Iasos, basilica 
dell’agorà; Ibăşnesti; Ildebrando di Soana; Isacco II Angelo; Istanbul, Fethiye Camii; Istanbul, 
Koca Mustafa Paşa Camii; Jaroslav I di Kiev; Karpathos, basilica di Afoti; Karpathos; Kiev, 
Natsional’nyi Muzei Istorii Ukrainy; Kiev, Santa So/ a; Korydalla, cattedrale; Kos, basilica A 
delle terme; Kos, basilica di Gabriele; Kos, terme occidentali; Kovanlyk; Laodicea, basilica 
maggiore; Lesbo; Lesnovo, monastero; Lidia; Londra, British Museum; Londra, Victoria and 
Albert Museum; maiolica; Malfato, architetto; Manisa; Mantova, San Leonardo; Manuele II 
Paleologo; Martin, John Rupert; Martino di Venezia; Martinus Veneticus; Mastichari, basi-
lica; Mazzanti, Ferdinando; mensa d’altare; metallurgia bizantina; Michele Psello; miniatura 
bizantina; Modena, duomo; Monte Athos, monastero di Esphigmenou; Nea Anchialos, basilica 
D; New York, Frick Collection; Nicopoli, basilica B; Nonantola, San Silvestro; Novgorod; 
Odescalchi, Baldassarre; ore/ ceria bizantina; Orsi, Paolo; Palazzo Barberini; Pavia, Santa Maria 
in Bethlem; Persia; Piacenza, cattedrale; pittura bizantina; Pomposa; Porcilana, via; Porcile, 
San Michele; Pordenone, Museo Diocesano di Arte Sacra; pseudo Codino; Ravenna, Museo 
Nazionale; Ravenna, San Cassiano; Ravenna, Sant’Apollinare Nuovo; recinzione presbiteriale; 
Rinaldi, Virginia; Rodi, Armitha; Rodi; Roma, Museo delle Arti Industriali; Rorai Piccolo 
di Porcia, Sant’Agnese; Salonicco; Samarra; San Giulio d’Orta; Sansovino, Francesco; Santa 
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Severina in Calabria; sciamito; scultura bizantina; Sens; seta bizantina; Sinai; Siracusa, Museo 
Archeologico; Siria; Skopje, monastero di Markov; Stilo; Tebaldo, vescovo di Verona; Terra-
santa; tessuto bizantino; ! eotókos Odighitria; Torcello, Museo Provinciale; Torcello, Santa 
Fosca; Torcello, Santa Maria Assunta; Treviso, Museo Civico; Varese, Fondazione Pogliaghi; 
Venezia, Museo Archeologico; Venezia, San Marco; Veroli; Verona, Museo di Castelvecchio; 
Washington, Dumbarton Oaks Museum; Xanthos, cattedrale.

La quarta uscita della rubrica di segnalazioni Minima medievalia rivol-
gere l’attenzione in modo esclusivo all’estetica orientale, sia in relazione 
alle manifestazioni artistiche di più stretta aderenza con il nucleo di mag-
giore elaborazione del mondo bizantino, sia a quelle della periferia o, più 
genericamente, in- uenzate da quel linguaggio così caratteristico, seppure 
estremamente multiforme e variegato. Ne consegue che sono stati presi 
in considerazione ambiti cronologici e geogra/ ci assai diversi/ cati, con 
l’intento primo di o4 rire al lettore uno spaccato, invero per necessità assai 
contenuto, di quello che può essere concepita a ragione come una delle 
culture, per lunghissimo tempo, di riferimento di una zona assai ampia 
attorno al Mediterraneo. Non è un caso quindi che si presentino in questa 
sede i risultati di ricerche sempre innovative e originali che spaziano attra-
verso forme, tecniche ed esiti assai di4 erenti fra di loro e inquadrate in un 
arco cronologico che va dall’epoca protobizantina / no a quella comnena 
e paleologa.

Varietà, tra tradizione e innovazione, nelle TRAPEZAI di prima età 
bizantina (Asia Minore occidentale e isole prospicienti)
(Diego Peirano)

Durante il VI secolo, nelle aree dell’Asia Minore occidentale e nelle 
isole vicine si costruirono numerose chiese e monasteri, edi/ ci realizzati ex 
novo o ricavati entro complessi preesistenti, inclusi gli antichi templi. Una 
delle ragioni sembra risiedere nella persistenza, maggiore nelle campagne, 
degli antichi culti. Contro di questi si adoperarono vescovi locali e monaci, 
mono/ siti come Giacomo Baradeo e Giovanni di Efeso. Quest’ultimo, 
nell’anno 542 fu incaricato da Giustiniano di convertire i Gentili di Asia, 
Caria, Frigia e Lidia attraverso un’attività che sembra incentrata su dei 
monasteri di4 usi nel territorio, di cui lo stesso Giovanni ne ricorda dodi-
ci. Il missionario riuscì a convertire settantamila persone, furono inoltre 
costruite novantasei chiese, di cui cinquantacinque / nanziate dal tesoro; 
lo stesso imperatore sembra si facesse carico del vestito del battesimando e 
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del dono di una piccola somma in denaro (1). Quest’intensa attività edilizia 
dovette essere accompagnata dall’invio di maestranze, ma anche di marmi 
e di arredi. Questi ultimi poterono successivamente essere imitati dalle 
o5  cine che operavano sul territorio.

Sappiamo che queste iniziative interessarono anche le isole prospicienti: 
il vescovo mono/ sita di Chio si unì alla campagna del 542 (2); ma anche 
Rodi fu interessata da attività missionarie. Queste si attuavano – oltre che 
nelle nuove costruzioni – anche nella distruzione degli antichi santuari e 
nel taglio di alberi sacri (3). 

Per quanto riguarda l’organizzazione interna delle basiliche e l’uso degli 
arredi, si osserva come – nel corso del secolo – sembrino crescere in impor-
tanza nella liturgia l’ingresso del pane eucaristico e la sua preparazione (4); 
queste esigenze, a partire da soluzioni alquanto diversi/ cate, porteranno alla 
de/ nizione di ambienti di servizio a / anco dell’abside (5). Nelle aree citate, 
tra i vari arredi conservati, si vuole qui far conoscere alcune delle mense 
che fornivano le basiliche del tempo, tanto altari che tavole secondarie, e 
formulare alcune ipotesi circa il loro uso. 

Le tavole secondarie

Indagando gli assetti interni alla cattedrale di Hierapolis di Frigia (6) 
ebbi modo di osservare come, sulla faccia superiore del gradino delimitante 
il presbiterio, si conservassero tracce di due cancelletti, uno sull’asse della 
navata, uno verso l’ambulacro meridionale. Invece, sul lato nord, semina-
scosto sotto un crollo, in luogo del cancelletto era visibile un incavo circo-
lare (diametro 0,16 m) lavorato a martellina, sicuro indizio della presenza, 
almeno nella prima fase della recinzione, di un tavolo monopode di piccole 
dimensioni. Quello che rendeva unici questi assetti era che, a un’asimme-
tria della recinzione presbiteriale corrispondeva un’asimmetria degli assetti 
interni, con le sole navate sud e centrale divise da transenne, mentre era 
possibile il passaggio tra quest’ultima e la navata nord. Per capire questa 
disposizione particolare occorre considerare come la terminazione della 

 (1) Nau 1897, p. 482. 
(  2) Deligiannakis 2015, p. 197. Vd. anche: Frend 1972, pp. 285 e ss.; Brooks 

1926, pp. 161-162.  
(  3) Ruggieri 2013, pp. 45-49; Nau 1897, p. 482. 
(  4) Negli anni Settanta del secolo abbiamo la testimonianza del patriarca di Costanti-

nopoli Eutichio che deplorava l’acclamazione – da parte dei fedeli – all’ingresso in chiesa 
del pane non ancora consacrato. Taft 1978, pp. 84-85. 

(  5) Su questi aspetti: Matthews 1971, pp. 105-107. 
(  6) Peirano 2012b, pp. 591-600. 
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navata settentrionale fosse inizialmente aperta, e l’ambulacro si presentasse 
tanto come accesso dall’esterno, quanto come collegamento verso la scala 
alle gallerie (7). Pertanto, appare plausibile come la mensa si con/ gurasse 
quale tavola per le o4 erte dei fedeli, eucaristiche o meno (8), dove lasciare 
l’oblazione prima di prendere posto negli spazi riservati, più che una tavola 
destinata alla comunione. Queste ultime sono pure attestate nei pressi della 
recinzione del presbiterio, ma verso la navata (9).

La necessità di conservare le o4 erte dei fedeli si può ravvisare in un’altra 
inusuale sistemazione. Nella basilica II di Gemile Adasi la terminazione 
orientale dell’edi/ cio si appoggiava a un banco roccioso. Al fondo della 
navata nord, dalla quale vi era l’accesso principale, correva dietro l’abside 
un passaggio scavato in parte nella roccia (Fig. 1), che terminava in una 
tavola triangolare, probabile luogo di deposito delle o4 erte (10).

Nella basilica di Mastichari a Kos, al fondo della navata nord, trovava 
posto una base in muratura con lati di 0,90 e 0,94 m con un’altezza di 0,80 
m, che, nella faccia superiore, aveva un incavo rettangolare di 0,23 x 0,34 
m e un’altezza di 0,18 m, riconosciuto da Orlandos come un enkainion, un 
deposito di reliquie. Base e reliquiario dovevano essere coperti da una mensa 
sigmoide di tipo «clôturée» di dimensioni di 1,29 x 1,34 m, altezza del bordo 
di 0,15 m e spessore di 0,045 m, ritrovata frammentaria nella chiesa (11). 

La presenza del deposito di reliquie fa pensare che la tavola di Mastichari si 
con/ guri come un altare secondario più che come una tavola di prothesis (12), 
altare secondo Orlandos aggiunto a costruzione avvenuta (13). È possibile 
che la sezione terminale est della navata sia stata inizialmente pensata come 
compartimentata o che comunque che la modi/ ca sia intervenuta nel 
completamento dell’edi/ cio. Lo suggerisce la sopraelevazione di 0,35 m
dei pavimenti a cui corrisponde non solo la diversa decorazione dei mosaici 
ma anche la presenza di un sedile che risvolta brevemente verso la navata in 
forma di muretto (14) (Fig. 2); ciò avrebbe reso di5  cile l’accesso dei fedeli 

(  7) Peirano c.s. 
(  8) Sono pure attestate tavole destinate a o4 erte per il vescovo o per il clero. Kour-

koutidou Nikolaidou & Marki 1995, p. 954. 
(  9) In area greca vd. a Corinto la basilica di Lechaion; sono meno chiari i casi di 

Nicopoli (basilica B) e Nea Anchialos (basilica D). Sulla prima: Pallas 1977, p. 168. 
Per le altre: Chalkia 1991, pp. 78-79, con ulteriori esempi di area giordano-palestinese. 

(  10) Masuda 1995, pp. 62, 64. Originale appare anche l’uso delle due nicchie scavate 
sui due lati del synthronon, con ogni probabilità destinate a contenere oggetti di culto. 

(  11) Orlandos 1966, p. 33. 
(  12) Per Chalkia invece si tratterebbe di una tavola per le o4 erte. Chalkia 1991, pp. 

82-83 e nota 106. 
(  13) Orlandos 1966, p. 33. 
(  14) Pallas 1977, p. 231. 
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Fig. 1 - Gemile Adasi, chiesa II, la terminazione orientale del tempio con alla sinistra il pas-
saggio che corre dietro l’abside (foto Diego Peirano).

Fig. 2 - Mastichari, basilica, ricostruzione della presbiterio con l’altare secondario al fondo 
della navata nord (disegno di Diego Peirano).
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alla tavola, il che avvalora l’ipotesi dell’altare secondario. Per Pallas l’altare 
avrebbe potuto raccogliere gli avanzi dell’eucaristia (15); tuttavia il problema 
rimane aperto. La necessità di spazi provvisti di tavole si ravvisa in questo 
stesso VI secolo nella basilica di Afoti a Karpathos, dove fu ricavato, anche 
qui nella navata nord, un prothesis (16).

Gli altari

Nel periodo preso in considerazione si assiste a un progressivo isolamento 
dell’altare e, allo stesso tempo, a una sua monumentalizzazione: nella chiu-
sura del presbiterio si sostituiscono alle barriere basse delle colonne portanti 
epistili (17), e lo stesso è spesso sormontato da un ciborio (18). Va osservato 
come questi divisori, mentre costituivano una barriera / sica, conservavano 
anche una certa permeabilità visiva, essendo chiusi solo inferiormente da 
transenne, che diventavano con sempre maggiore frequenza traforate (19). Per 
quanto attiene alla forma, i frammenti di altari o di tavole secondarie mostrano 
l’uso esclusivo del tipo tradizionale sostenuto da cinque a sei pilastrini (20). 

(  15) Ivi, p. 232. 
(  16) Kollias 1975, p. 685; Pallas 1979-1980, p. 53.  
(  17) Tra altri, nelle aree considerate, a Efeso nella basilica di San Giovanni, a Hierapolis 

nella cattedrale e nella basilica maggiore della vicina Laodicea, ad Afrodisia, a Iasos nella 
basilica dell’agorà e a Bargylia nella basilica A; nelle isole: a Lesbo ad Afendelli, a Kos nelle 
terme occidentali e nelle basiliche di San Gabriele, Santo Stefano e Mastichari. Su queste, 
rispettivamente: Thiel 2005, pp. 63-64; Peirano c.s.; Simsek 2015, / gg. 33, 44; Hebert 
2000, pl. 22; Peirano 2011, p. 11; Falla Castelfranchi 2005, p. 429; Orlandos 1954, 
p. 527, / g. 492. Per le basiliche di Kos: Mazzilli 2015, pp. 300-301, con bibliogra/ a. 
Più di5  cile è il discorso per Didyma dove sono stati trovati dei frammenti di colonnette 
terminanti in capitellini o capitellini isolati che Peschlow riconduceva tanto a recinzioni, 
come ad altari o cibori (Peschlow 1975, p. 224).  

(  18) Sono attestati dalla sopravvivenza di basi, colonnine o archi a Efeso nel San 
Giovanni, a Didyma, ad Aphrodisia nella cattedrale, a Iasos nella basilica dell’acropoli, 
a Cnido nella basilica del Portico Dorico, a Gemile Adasi nella basilica III, a Xanthos 
nella cattedrale, ad Alacahisar. Nelle isole ad Armitha di Rodi, a Kos nella basilica di Ga-
briele, di Stefano e in quella di Mastichari. Vd., rispettivamente: Thiel 2005, pp. 63-64; 
Knackfuss 1941, p. 30; Hebert 2000, pl. 22; Peirano 2012a, pp. 25-32; Love 1970, 
p. 153; Research Group 1998, p. 9; Sodini 1989, / g. 6; Doğan 2003, pp. 186-198; 
Sodini 2009, p. 9; Kalopissi-Verti 1991, p. 237. 

(  19) Attestate a Hierapolis, Iasos, Didyma, Gemile Adasi, Aperlae, Myra. Su queste: 
Peirano c.s.; Peirano 2011, pp. 13-14; Peschlow 1975, pp. 253-254, taf. 52; Research 
group 1998, / g. 18. Sugli ultimi due esempi: Alpaslan 2001, pp. 191, 193 e / gg. 5-6. 

(  20) Sei a Iasos (basilica dell’acropoli); cinque a Cnido (basilica E), Didyma (basilica 
nel tempio di Apollo), Kos (basilica A delle terme), Gemile Adasi (chiesa III). Su questi, 
rispettivamente: Sotira 2016, pp. 23-27; Love 1973, p. 417, / g. 3; Knackfuss 1941, 
p. 34; Marsili 2015, pp. 223, 227 e immagini collegate, Research Group 1998, p. 9. 
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Nel presbiterio rialzato della basilica D di Cnido uno scalino univa il 
pavimento del synthronon con la piattaforma del ciborio. Ciò indicherebbe 
la volontà di ritagliare un’ulteriore gerarchizzazione rispetto al recinto del 
santuario, così che l’altare risultasse sopraelevato di un gradino rispetto al 
presbiterio e di due rispetto alla navata. Si cercava probabilmente in questo 
modo di rendere esclusivo il rapporto tra il celebrante e l’altare anche nei 
confronti di altri presbiteri presenti.

L’altare era monumentalizzato non solo attraverso l’isolamento o in-
capsulandolo entro elaborate transenne a giorno o sormontandolo con un 
ciborio, ma anche realizzandolo con materiali preziosi. Infatti, sappiamo 
dalle fonti che le più alte autorità facevano realizzare altari di prestigio in 
metalli preziosi per le chiese maggiori dell’impero (21). A partire dall’età 
costantiniana attestazioni di altari aurei provengono prevalentemente dalla 
capitale (22), mentre nei centri di pellegrinaggio e nelle cattedrali provinciali 
sembra prevalere l’argento (23). Nel VI secolo Coricio di Gaza ricordava nella 
città, nella chiesa dedicata a San Sergio (24), un altare argenteo mentre, nel 
558-559, nell’imminenza di un assedio alla capitale, Giustiniano ordinò 
che i cibori e le tavole d’argento, arredi si direbbe comuni alle chiese della 
regione, fossero portati dentro le mura (25).

A dispetto delle attestazioni l’unico esemplare di questi arredi è il fram-
mentario rivestimento d’altare in argento con lato di 1,16 m e altezza di 
0,05 m con iscrizione a rilievo, conservato nel Dumbarton Oaks Museum 
di Washington (Fig. 3).

Esso faceva parte di un insieme di oggetti in argento includente anche 
suppellettili liturgiche, polykandela, delle colonnette e un capitello, sicuramen-
te proveniente dalla Licia, rimane dubbio se fosse pertinente all’ambito mo-
nastico come suggerito da Kitzinger (26), o alla locale cattedrale di Korydalla 
come ipotizava Hellenskemper (27), oppure che avesse provenienze diverse (28).

La lamina d’argento doveva rivestire una tavola in legno. È stato osser-
vato come il prestigio di quest’arredo sia indicato anche dall’uso di chiodi 
d’argento per / ssare i bordi iscritti all’altare (29).

(  21) Hemminghaus & Zanini 1991, pp. 436-444. 
(  22) Per la prima Santa So/ a: Migne 1859, coll. 1593-1596; per la ricostruzione 

giustinianea Fobelli 2005, pp. 156-159. 
(  23) Un altare d’oro e d’argento è attestato nel Santo Sepolcro: Migne 1847, coll. 

333-334.  
(  24) Bogdanovich 2017, p. 210.  
(  25) De Boor 1883, a.m. 6051. 
(  26) Kitzinger 1974, p. 7. 
(  27) Hellenkemper 1992, pp. 65-70. 
(  28) Ševčenko 1992, pp. 49-50. 
(  29) Bühl 2008, pp. 90-92. 
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Fig. 3 - Rivestimento d’altare in argento di provenienza licia (© Dumbarton Oaks, Byzantine 
Collection, Washington DC).

In ogni caso il rivestimento costituisce la testimonianza più vivida della 
di4 usione nel VI secolo di arredi di prestigio anche in ambito provinciale, 
arredi promossi da evergeti locali di diverso rango (30), che vengono ricordati 
nelle iscrizioni, in questo caso a sbalzo (31).

Nel periodo e nelle aree considerate le trasformazioni riguardanti l’al-
tare e le tavole secondarie sembrano avere come comune denominatore il 
tentativo di drammatizzare la liturgia eucaristica. In tale prospettiva vanno 
viste la realizzazione ex novo degli spazi esistenti per depositare le o4 erte 
e la loro trasformazione. Da là i presbiteri si muovevano verso l’altare in-
contrando una prima monumentale cornice nei cancelli lavorati a giorno 
che racchiudevano il presbiterio e un secondo coronamento nel ciborio 
che spesso sormontava l’altare. Quest’ultimo, che poteva essere rivestito di 
lamine argentee, costituiva sia il fuoco visivo di questi ingegnosi apparati, 
sia il centro e il culmine del rituale eucaristico con la preparazione delle 
sacre specie. 

(  30) Su questi aspetti: Ševčenko 1992, p. 46. 
(  31) Si richiamano nell’iscrizione il vescovo Paregoros, Nicola e Severo di cui non 

si ricorda il ruolo, e Appiano, un lettore, probabilmente parente del presule. Ševčenko 
1992, p. 46.  
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Per il battistero di Santa Severina in Calabria: un disegno inedito 
da un taccuino di Paolo Orsi (Tancredi Bella)

Il taccuino 82 di Paolo Orsi, datato 1911, contiene un suggestivo dise-
gno, / nora inedito, dell’interno del cosiddetto battistero di Santa Severina 
in Calabria (32), quell’edi/ cio «rotondo con otto colonne marmoree che 
non solo è prenormanno, ma di epoca non determinabile» (33), come ne 
scriveva all’epoca di primo acchito (Fig. 1). 

Nel giugno di quell’anno Orsi (Rovereto, 1859-1935) visitava infatti per 
la prima volta Santa Severina, «piccolo villaggio appollaiato su di un colle» (34) 
oggi in provincia di Crotone, durante gli anni iniziali dell’incarico di direttore 
della allora appena costituita Regia Soprintendenza agli scavi e musei di Reggio 
Calabria (35), assunto nel 1907, quando era già soprintendente a Siracusa con 
giurisdizione su tutta la Sicilia orientale. I suoi quaderni di lavoro relativi al 
mandato in Calabria, conservati al Museo Archeologico regionale Paolo Orsi 
di Siracusa e poco studiati, contengono – come gli altri – appunti e descrizioni 
di ispezioni e scavi, non privi di osservazioni puntuali su città e monumenti, 
sull’ardua logistica di quella terra e sugli spostamenti spesso accidentati, oltre 
a numerosi schizzi di edi/ ci in planimetria, sezione e talvolta prospettiva, 
sovente comprendenti gli apparati plastici: documentazione gra/ ca, questa, 
realizzata da lui stesso e in gran parte dai suoi collaboratori siciliani, fra i quali 
l’architetto Sebastiano Agati e il disegnatore Rosario Carta (36), poi parzial-
mente con- uita – insieme alle note scritte, spesso interpolate o variate – nei 

(  32) Polo Regionale di Siracusa per i siti e i musei archeologici - Museo Archeologico 
Regionale Paolo Orsi, d’ora in avanti PRS-MARPO, Taccuini di Paolo Orsi, taccuino 
82, 1911, p. 52. Ringrazio i professori Claudia Guastella (Università di Catania) e Fabio 
Coden (Università di Verona), nonché le dottoresse Angela Maria Manenti (Museo Archeologico 
Regionale Paolo Orsi di Siracusa) e Giulia Arcidiacono (Università di Catania). Si pubblica 
il disegno per concessione della Regione Siciliana - Assessorato Regionale ai Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana, con l’avvertenza del divieto di riproduzione o duplicazione con qualsiasi 
mezzo e modo.  

(  33) Ivi, taccuino 81, 1911, p. 191. Su Orsi si vedano quanto meno: Agnello 1925; 
Arias 1976, pp. 15-30; Palermo 1992; Paoletti 2005; Maurici 2010. Sull’attività di 
Orsi in Calabria rinvio a: Cappelli 1935; Lattanzi 2010, pp. 98-99 per quel che concerne 
la Calabria bizantina; Bella 2018. Sull’ispezione di Orsi a Santa Severina vd. Turano 
1985, p. 26, e Cuteri 2007. 

(  34) PRS-MARPO, Taccuini di Paolo Orsi, taccuino 81, 1911, p. 184. 
(  35) Mandato che terminò nel 1924, quando l’istituzione divenne Regia Soprintenden-

za per le Antichità e l’Arte del Bruzio e la Lucania: si veda Cardosa, Ponticello 2014. 
(  36) Cfr. Orsi 1929, p. 206. Una recente mostra è stata dedicata a Rosario Carta: 

Memorie su Carta. Documentazione archeologica di un disegnatore del secolo scorso (Siracusa, 
16 maggio 2017 - 16 giugno 2017), a cura dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali. 
Sulla valenza dei taccuini di Orsi rinvio alla ri- essioni di La Rosa 1991, p. 42. 
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Fig. 1 - PRS-MARPO, Taccuini di Paolo Orsi, taccuino 82, 1911, p. 52, gra/ te su carta: 
battistero di Santa Severina, interno.
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piccoli contributi su singoli monumenti o su interi siti, che Orsi andava via 
via pubblicando negli anni (quello su Santa Severina è del 1912), molti dei 
quali raccolti successivamente nel celebre volume del 1929 (37).

Il taccuino 81 (1911) descrive con minuzia il suo primo approdo all’a-
bitato: «la regione collinosa sale oltre verso elevazioni collinose ondulate 
e dal / anco di valli a tratti bellissime partite di bosco; il tutto ammantato 
di bella ed a tratti intensa verzura. Soprattutto querce» (38). L’indagine a 
Santa Severina comincia dalla chiesa dell’Addolorata, l’antica cattedrale, che 
seduce Orsi soprattutto per le superstiti porzioni medievali in opera: «anche 
qui noto l’impiego su larga scala di magni/ ci mattonacci greci; quale era 
la miniera archeologica? Si parla di una necropoli nel luogo di S. Severina, 
ma archeologicamente nulla la prova» (39). A seguire è la volta dell’attigua 
struttura a pianta centrale, il presunto battistero di San Giovanni, dove gli 
è interdetto l’ingresso in quanto veniva frattanto dal parroco utilizzato a 
stallatico. 

Durante una nuova ricognizione negli stessi giorni Orsi riesce / nalmen-
te ad accedere all’interno: ne dà referto proprio il taccuino 82, nel quale è 
rappresentato a gra/ te lo scorcio prospettico in esame, con buona probabi-
lità da rimettere alla mano di Carta (40). Il disegno non venne certamente 
accluso fra quelli pubblicati, mentre plausibilmente servì alla stesura della 

(  37) Cfr. Orsi 1912; Orsi 1929: per comodità si farà d’ora in avanti riferimento a 
questa seconda edizione, peraltro in tutto uguale alla prima. 

(  38) PRS-MARPO, Taccuini di Paolo Orsi, taccuino 81, 1911, p. 184. 
(  39) Ivi, p. 189. «Uno dei molti mattonacci greci [...] impiegati nella Vecchia Catte-

drale» misurava «0,47 di larghezza x 0,32 di profondità x 0,09 di altezza»: cfr. Ivi, taccuino 
82, 1911, p. 42; Orsi 1929, pp. 201-203. Sul recente rinvenimento di laterizi romani 
nelle pareti delle strutture verticali e della cupola rinvio a Corrado 2012, pp. 151-152. 
Sulla cattedrale vecchia di Santa Severina si vedano almeno: Bozzoni 1974, pp. 169-171; 
Minuto 1998, pp. 47-48; Corrado 2012; Vlaovič 2015. Sempre a Santa Severina, 
della chiesetta di Santa Lucia Orsi mette in rilievo la persistenza di un’«abside grandetta e 
/ nestra con ovale strombata all’esterno» nonché il fregio sotto gronda con laterizi accostati 
di taglio, obliquamente a triangolo; «anche qui – esclama – messi in opera mattonacci 
antichi, pezzi di tegole bordate, e persino frammenti di marmo. Dov’è la miniera?!»: 
PRS-MARPO, Taccuini di Paolo Orsi, taccuino 81, 1911, p. 195, ma senza disegni; al 
riguardo cfr. Minuto 1998, pp. 54-56. L’indagine di Orsi concerne anche le chiesa di 
Santa Maria del Pozzo e di Santa Filomena, i cui restauri vennero iniziati nel 1927: cfr. 
Lojacono 1935 e Lavermicocca 1978, pp. 314-315. 

(  40) Nelle stesse pagine infatti Orsi annota: «col Carta lavoriamo 3½ ore a mettere 
giù la pianta della Vecchia cattedrale»: PRS-MARPO, Taccuini di Paolo Orsi, taccuino 
82, 1911, p. 25; attesta così di essersi giovato per quel sopralluogo della collaborazione 
del disegnatore siciliano, al quale dunque sembra più opportuno assegnare lo schizzo, 
anche se contestualmente era operativo Agati, cui certamente Orsi riferisce altri disegni 
di dettaglio: cfr. Ivi, p. 49. 
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sezione longitudinale a stampa dell’intero organismo architettonico (41). In 
quel sopralluogo l’edi/ cio centrico gli appare più nitidamente eccezionale: 
«rarissima costruzione a cupola a spicchi, sorretta da otto colonne antiche 
in por/ di e marmi ed una sola in fabbrica. Le ognidistanze sono irregola-
rissime. Le corde e la saette degli archi del pari, tanto che si hanno archi 
gobbi di / anco e sformati, diseguali di modulo» (42) – appunta – mentre 
non manca di notare che «il diametro del corridoio fra colonne e muro è 
costante in 1,29» (43) metri. Descriveva così, attraverso corti enunciati, quel 
so/ sticato impianto a doppio involucro, con quattro bracci che si innestano 
su un corpo cilindrico, coperto da cupola ombrelliforme con otto spicchi 
di4 ormi, esternamente nascosta da un tiburio ottagonale e da un corto 
volume, anch’esso cilindrico, privo di aperture.

Più l’osservazione si spinge al dettaglio più all’archeologo roveretano 
l’edi/ cio si mostra «campo di buone scoperte», quelle sfuggite in precedenza 
– commenta sarcastico nelle pagine a stampa – ai «pochi studiosi che in fretta 
visitarono il battistero» (44) prima di lui. Fra i capitelli, in «parte bizantini 
e pochi greci» (45), ne distingue uno di reimpiego, che gli appare dorico di 
IV-III secolo, e si interroga sulla provenienza: ve n’erano altri «così coperti di 
intonaco che si impone un lavoro di potente stonacatura, perché quasi tutti 
sono decorati di rarissime sculture in cavo o in rilievo». L’angusto ambulacro 
perimetrale, di cui nel disegno è restituita con pregnante verosimiglianza la 
semioscurità, data dall’alternanza dei pieni e dei vuoti, e per/ no i segni delle 
ombre portate degli archi contro il perimetrale, con tratti solcati di gra/ te, gli 
sembra insolito per la copertura con volte a botte ellittiche mentre «spicchi 
cavi a conchiglia» (46) armano la cupola; nota altresì l’espediente di travi 
monolitiche in calcarenite con funzione connettiva, ubicate fra i capitelli e 
il muro, rintracciabili nel disegno: «alcuni di questi tiranti formano con la 
loro testata il capitello, altri ne sono distanti» – precisa – pubblicando però 
solo immagini di dettaglio di questa soluzione a mensole compaginanti 
con complementare funzione di pulvino (Fig. 2), anticipate da schizzi di 
particolari, presenti nello stesso quaderno (47). «In alto nel ventaglio della 

(  41) Cfr. Orsi 1929, p. 194, / g. 135. 
(  42) PRS-MARPO, Taccuini di Paolo Orsi, taccuino 82, 1911, p. 40. 
(  43) Ivi, p. 48. 
(  44) Orsi 1929, pp. 207-208. 
(  45) PRS-MARPO, Taccuini di Paolo Orsi, taccuino 82, 1911, p. 40. 
(  46) Ivi, p. 49. Nella pubblicazione de/ nisce nondimeno rozza la «cupola a spicchi, o se 

piaccia meglio ad ombrello aperto»: Orsi 1929, p. 206. Recenti analisi hanno accertato la 
presenza di vasi acustici, disposti verticalmente sulla super/ cie cilindrica in corrispondenza 
di una delle / nestre del tamburo: cfr. Cuteri 2009, p. 757. 

(  47) PRS-MARPO, Taccuini di Paolo Orsi, taccuino 82, 1911, p. 47. Al riguardo cfr. 
Cuteri 2003, p. 106, e Cuteri, Hyeraci 2012, p. 145. 
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Fig. 2 - Santa Severina, battistero, sezione dell’ambulacro (da Orsi 1929).
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Fig. 3 - Santa Severina, battistero, interno (© Giulia Arcidiacono).

cupola si vede impiastricciata una transenna di chiesa a trafori» (48), indicata 
nel disegno per quanto incerta nel tratto gra/ co: qualche pagina più avanti, 
infatti, so4 ermandosi sul pristino sistema di illuminazione interna, già in 

(  48) PRS-MARPO, Taccuini di Paolo Orsi, taccuino 82, 1911, p. 41. 
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parte compromesso, allude nuovamente alla «griglietta a trafori» ancora in 
loco ad est, «ma non si capisce quanto sia nascosta e obliterata dai cementi 
ed intonachi dei vari secoli a noi prossimi» (49).

Il 14 giugno scrive nuovamente nel taccuino: «mi chiudo dentro 
nel battistero e comincio a studiare. Le colonne sono otto; ma una in 
fabbrica, le altre in por/ do e graniti orientali», dunque di spoglio (50). 
Il sopralluogo si protrae e Orsi raccoglie notizie, misure e quote con 
strumentazione e ad occhio (51). E così gli si mostrano immediatamente 
problematici alcuni dei nodi ancora oggi in parte irrisolti (Fig. 3): il 
dislivello di circa m 1,20 fra i piani interno ed esterno; la cronologia, 
se «del 9° o 11° secolo perché sorgeva in alto; era forse qui la cattedrale 
bizantina» (52), e la connessa destinazione; l’ubicazione dell’originario 
fonte battesimale, non ritrovata nelle posteriori campagne d’indagine, e 
quindi di dubbia esistenza; il nesso fra il battistero – sempre che tale sia 
stato – e la cattedrale, perché il primo è – come asserisce nella pubbli-
cazione – annesso alla seconda a nord, «ma non organicamente ad essa 
unito» (53), dunque forse in origine isolato e poi manipolato; e in/ ne il 
tamburo ottagonale e la «cupoletta cilindrica di chiusura, corrispondente 
all’ombrello aperto terminale dell’interno» (54). Nell’indagine Orsi si 
appoggiava inevitabilmente alla sparuta bibliogra/ a allora disponibile, 
aggiungendo nel caso speci/ co «una quantità di misure alla pianta e 
sezione dello Jordan che credo desunta dalla Schulz, e che gioverà per 
retti/ che» (55), al / ne di produrre una più attendibile planimetria (Fig. 
4); una prassi, questa, che anche per l’indagine su Santa Severina è ancor 
oggi di fondamentale importanza, come ha di recente ricordato Cuteri (56).
Istantanei anche i risvolti operativi dell’intervento di Orsi: «il restauro del 
battistero sarà abbastanza semplice; ma più arduo compito sarà / ssare i 

(  49) Ivi, p. 49. Cfr. Orsi 1929, p. 210. 
(  50) PRS-MARPO, Taccuini di Paolo Orsi, taccuino 82, 1911, p. 46; la colonna in 

muratura scomparve coi restauri degli anni Trenta del secolo scorso. 
(  51) Cfr. Ivi, p. 53. 
(  52) Ivi, p. 50. 
(  53) Orsi 1929, p. 206; si veda anche p. 212. 
(  54) PRS-MARPO, Taccuini di Paolo Orsi, taccuino 82, 1911, p. 51. Nessun riferimen-

to, invece, ai pochi frammenti di pittura murale d’età medievale e di inizi d’età moderna 
sugli intonaci di / nitura all’interno, nei bracci di nord-est e nord-ovest: al riguardo cfr. 
Venditti 1967, p. 960, nota 40. 

(  55) PRS-MARPO, Taccuini di Paolo Orsi, taccuino 82, 1911, p. 56; cfr. Orsi 1929, 
p. 193, / g. 134, e p. 206. La planimetria erronea è di Jordan 1889, pp. 322-323; cfr. 
anche Schulz 1860, p. 351; segnalazioni in Diehl 1890 e in Bertaux 1904, p. 69, nota 
9, che tuttavia non prende posizione sulla datazione. 

(  56) Cfr. Cuteri 2007, p. 31. 
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Fig. 4 - Santa Severina, battistero, planimetria (da Orsi 1929).

rapporti fra battistero del 9° o 10° secolo e l’attuale cattedrale del XIII. 
Qui ci vuole un tecnico ed uno storico insieme» (57), scrive nel taccuino. 

Se nelle note sul campo non si sbilancia, nel testo a stampa Orsi quali/ ca 
invece con sicurezza l’edi/ cio, per lui più propriamente da intendersi come 
chiesa autonoma piuttosto che come battistero, anche alla luce di successive 
indagini ed altre campagne di studi: «è forse l’unico venerando monumento 
bizantino intatto in tutte le sue parti essenziali», enuncia, «opera senza 

(  57) PRS-MARPO, Taccuini di Paolo Orsi, taccuino 82, 1911, p. 41. I restauri 
vennero eseguiti da Pietro Lojacono fra il 1927 e il 1934: cfr. Lojacono 1927 e 1934 e 
Lopetrone 2006. 
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dubbio prenormanna», puntualizza, riferendosi innanzitutto al congegno 
planivolumetrico coassiale, alla tipologia dei capitelli superstiti così come 
alla disposizione del sistema di / nestrature, ad intercolunni alternati, fra 
cupola e tamburo, e al disegno dei trafori delle aperture, da lui consociato 
a modelli ravennati e non solo (58). L’elemento forse più pregnante per 
un’assegnazione alla cultura bizantina, a fortiori perché Santa Severina era 
uno dei centri dove la grecità era stata più radicata in Calabria, ancor più 
dopo la sua elevazione a sede metropolitana, gli appare cionondimeno 
quella «cupola a spicchi, particolare costruttivo con scopi più che statici, 
decorativi [...], speciale creazione orientale-bizantina» (59); la pressoché 
compiuta restituzione di tale conformazione cupoliforme nel disegno in 
esame spinge ulteriormente a riconoscervi quel dato che ad Orsi era risul-
tato il più convincente per supportare la cronologia di VIII-IX secolo, da 
lui sostenuta in de/ nitiva. «La cupola di S. Severina è un raro esempio a 
spicchi senza costole; sorta in un ambiente esclusivamente bizantino [...]. 
Ma la irregolarità degli intercolumni, la deformazione degli archi corrispon-
denti, l’infantile disegno e la pessima esecuzione degli ornati dei capitelli e 
dei cuscini denotano artisti provinciali, che sentono la grandezza dell’arte 
bizantina, ma non la sanno tradurre in forme corrette» (60), sentenzia lapi-
dario a conclusione della sua trattazione, ritornando alle impressioni avute 
in situ. Nel 1913, infatti, sulla scorta delle ricognizioni e4 ettuate a Stilo, 
scriveva di getto: «era certo una architettura rurale quella che noi vediamo 
svolgersi a S. Severina» (61); le ultime battute della pubblicazione dedicata 
al battistero avrebbero anticipato questa impressione: «più che dei veri 
architetti presiedettero a questo lavoro dei capimastri […], che le / nezze e 
le risorse dell’arte e della tecnica della prima età aurea bizantina conobbero 
solo per lontano riverbero. Ma alla forma essi non sacri/ carono la solidità, 
escogitando ingegnosi espedienti, come quello dei tiranti monoliti, per 
legare solidamente la cupola centrale col tamburo esterno», interpretazione 
– questa – con la quale peraltro ha concordato anche Venditti (62). 

Non è questa la sede per addentrarsi nell’annosa e complicata que-
stione, già da Orsi a4 rontata, della corretta datazione e dell’interpretazione 

(  58) Orsi 1929, pp. 206, 208, 210-213. Della stessa opinione già Pietro Toesca, nella 
sua celebre Storia dell’arte italiana (1927), come ricorda Venditti 1967, p. 44. 

(  59) Orsi 1929, p. 213. Cfr.: von Falkenhausen 1989, p. 456 e seguenti; von 
Falkenhausen 1994, p. 42; Cilento 2006, p. 91; al riguardo si vedano anche Di Gangi, 
Lebole 2006. 

(  60) Orsi 1929, pp. 214-215. 
(  61) PRS-MARPO, Taccuini di Paolo Orsi, taccuino 93, 1913, p. 240. 
(  62) Orsi 1929, p. 215; cfr. Venditti 1967, pp. 827-828. Della stessa opinione 

Lopetrone 2013, pp. 21-22. 
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delle celebri ed intriganti epigra/  in greco, presenti su due capitelli-pulvino
(a sud-ovest e a nord) e da lui per la prima volta trascritte senza errori, riferite 
agli arcivescovi Giovanni – alla cui reggenza l’archeologo assegnava la costru-
zione del monumento – e Teodoro (quest’ultimo forse eparca), di poco prece-
dente o successivo al primo, partecipe anch’egli – a dire di Orsi – di un’unica 
operazione di committenza, avvenuta nel corso del IX secolo (63). Ad ogni 
modo discordi / no ad oggi restano le opinioni della comunità scienti/ ca 
su cronologia e / nalità d’uso di quest’edi/ cio, forse in origine tendente alla 
croce greca, considerando i due superstiti annessi, uno a sud-ovest chiuso e 
l’altro che immetteva in cattedrale a sud-est, residui di un sistema a bracci 
ortogonali, compromesso da posteriori rimaneggiamenti (64).

Fra i primi ad occuparsene, Khatchatrian, che lo ritiene ab origine un 
battistero, e Laurent hanno assegnato, non da soli, l’erezione al VII seco-
lo, mentre Venditti lo interpreta come un martyrium, valutando l’utilizzo 
battesimale come una riconversione successiva; Cagiano de Azevedo ha 
ipotizzato addirittura poter trattarsi della prima cattedrale; Rotili invece, 
tracciando un sintetico status studiorum nel suo intervento, propende per 
appoggiare la datazione proposta da Orsi nonché lo scopo battisteriale sin 
dall’inizio, in ciò discostandosi esplicitamente da Falla Castelfranchi, la 
quale viceversa – pur problematicamente – ha retrodatato la fondazione 
con forbice fra IV e VI secolo, ipotizzando che il monumento sia stato una 
piccola cappella e leggendovi una rielaborazione di modelli latini o comun-
que paleocristiani, come peraltro di recente riproposto da Luchterhandt, 
che ribadisce infatti l’ipotesi di una trasposizione in chiave orientale di 
tipologie architettoniche occidentali, i cui prototipi andrebbero ricercati 
fra gli edi/ ci tardoantichi del sud Italia o fra quelli cupolati e a pianta cen-
trale dei domini longobardi (65). Solo Minuto e Venoso hanno avanzato la 
cronologia al XII secolo, appoggiandosi sulla lettura dei paramenti murari 
interni ed esterni, di alcuni caratteri strutturali e della stessa conformazione 
a pianata centrale con ambulacro circolare, largamente di4 usa in tutta la 
penisola italiana in età romanica; Tosco ha nuovamente reiterato la più 
convenzionale – e ad oggi più convincente – assegnazione al IX secolo, di 

(  63) Orsi 1929, pp. 208-209, rispettivamente «øωάννῆς ό άγιώ(τατος) άρχηεπήσκ(ο)
π(ος) κατεσκεύασεν ης [=είς] ίνδικ(τιῶνα) ίγ» e «+Θ[εοτῶκ]ε βοήτη Θε[ο]δώρου άρχ[ιε]
πε[σκόπ]ο[υ]»; al riguardo di vedano almeno Venditti 1967, p. 959, note 31-32; Falla 
Castelfranchi 1978, p. 231; Milone 2017. 

(  64) Cfr.: Rotili 1980, p. 99; Iorio 1991, pp. 42-43; Bozzoni 1999, p. 276. 
(  65) Cfr. Khatchatrian 1962, p. 126; Laurent 1964, p. 178; Venditti 1967, pp. 

824-828; Cagiano de Azevedo 1978; Rotili 1980, pp. 101-102; Falla Castelfranchi 
1977 e 1978; Luchterhandt 2010, pp. 369-370. 



51F. Coden (a cura di): Minima medievalia

Fig. 5 - Santa Severina, battistero, interno, modellazione 3D (da Fortunato 2009).

nuovo suggerendo la / nalità inziale di martyrium (66). E questi sono solo 
alcuni degli apporti, concisi o estesi, relativi al supposto battistero di Santa 
Severina, di cui si omettono, per rapidità, altre voci del pari autorevoli (67). 
Di recente, sia il contributo di Fortunato che quelli di Lopetrone hanno 
riportato l’attenzione sul manufatto architettonico (68); il primo approda 
a nuovi rilevi laser scanner e connesse modellazioni in digitale 3D (Fig. 
5), che hanno permesso di misurare con minimo grado di incertezza l’e-
di/ cio e di precisare di conseguenza, tramite analisi gra/ ca, la geometria 
latente sottesa alla progettazione di pianta ed alzato, che sembra appunto 
generata da accostamenti e sovrapposizioni concentriche di quadrati e 
cerchi; il secondo, che ha curato le ultime campagne di restauro (1994 e 
2006-2008) (69), perviene all’accertamento di dati inediti o poco studiati: 
la stratigra/ a dei numerosi intonaci, la pluriassialità dell’impostazione 
distributiva interna, il sistema di confezionamento delle volte in muratura 
portante, la gerarchizzazione dei corpi di fabbrica e il proporzionamento 
volumetrico dell’edi/ cio – considerato tout court bizantino – che risponde 

(  66) Cfr. Minuto, Venoso 1993, pp. 192-194 e 198-199, e Tosco 2016, pp. 91-92. 
Per una contestualizzazione delle tecniche murarie in Calabria e a Santa Severina rinvio 
a Raimondo 2004. 

(  67) Si pensi a Zinzi 1976, con la sua mirata rassegna delle tesi successive alle esplora-
zioni di Orsi, a Falcomatà 2008 e, in ultimo, alla recente scheda on-line di Milone 2017. 

(  68) Cfr. Fortunato 2009 e Lopetrone 2013. 
(  69) Al riguardo cfr. anche Lopetrone 2010. 
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a sezionamenti aurei, prova – questa – che direbbe di un ra5  nato intento 
progettuale, non casuale, manifesto sia attraverso regole canoniche che 
tramite libere ma armoniche soluzioni di controllo spaziale (70). Un dato, 
l’ultimo, che collima peraltro con le ri- essioni di Pensabene sul ricercato 
reimpiego monumentale di elementi antichi ad alto livello, a proposito della 
sapiente corrispondenza simmetrica fra colonne, di granito o di diversa 
manifattura, e capitelli antichi o paleocristiani di riuso (71).

Ma con Orsi si era ancora solo agli esordi, sia nell’indagine sia nella 
rappresentazione gra/ ca dell’edi/ cio. Si spera dunque che il rinvenimento 
di questo disegno, elaborato durante quelle straordinarie scoperte, com-
piute poco più di cent’anni fa, possa oggi divenire propizia occasione per 
incoraggiare nuovi studi intorno a quel sorprendente monumento, quasi 
un unicum, e per implementarne la sua conoscenza.

Riannodare il filo: un tessuto bizantino a Palazzo Barberini
(Silvia Pedone)

Al gruppo di sete di epoca bizantina / nora conosciuto (72) si deve 
aggiungere un ulteriore esemplare, decisamente poco noto, conservato 
presso le Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma, a Palazzo Barberini, 
e proveniente dal fondo del Museo Artistico Industriale (MAI) di Roma, 
che occupa attualmente gli ambienti settecenteschi al terzo piano dell’ala 
sud del palazzo (73).

Il frammento di seta (Fig. 1), registrato negli inventari come «sciamito di 
seta a tre lati» (74), fu genericamente riferito all’ambito bizantino (75) / n nei 

(  70) Si veda in ultima istanza Lopetrone 2015. 
(  71) Cfr. Pensabene 2003, p. 87. 
(  72) Non è qui possibile dar conto, neppure in sintesi, della vasta bibliogra/ a sull’ar-

gomento. Per un inquadramento generale si possono vedere i saggi di Martiniani-Reber 
1992; de’ Maffei 1994; nonché gli studi approfonditi di Muthesius 1995; Ead. 1997; 
Ead. 2004 e Ead. 2013. Anche le numerosissime mostre temporanee dedicate negli ultimi 
anni a Bisanzio hanno spesso incluso alcuni signi/ cativi frammenti serici bizantini conser-
vati nelle maggiori collezioni museali mondiali. Mi limito qui a segnalare i titoli da cui è 
possibile ricavare la bibliogra/ a più aggiornata: Byzance 1992; La seta e la sua via 1994; ! e 
Glory of Byzantium 1997; Byzanz 2010; Byzantium and Islam 2012 e Byzance en Suisse 2015. 

(  73) Il MAI. non è attualmente visitabile per il pubblico, sebbene i pezzi più signi/ cativi 
siano allestiti in bacheche suddivise per tipologie di materiali coerentemente organizzate. 
Per le vicende storiche e una generale presentazione dei pezzi vd. il fondamentale testo di 
Serra 1934 e, più recentemente, il catalogo di Zaccagnini 2011. 

(  74) La seta è oggi registrata con il numero di inv. 3894. Nel primo catalogo mano-
scritto del MAI, redatto nel 1876 da Ra4 aele Erculei, sono inclusi oltre ai tessuti donati
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Fig. 1 - Roma, Palazzo Barberini, sciamito bizantino con motivo a rotae e grifoni a4 rontati 
(inv. 3894).
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primi inventari manoscritti e poi dattiloscritti del museo (76). Faceva parte 
della ben più vasta collezione di tessuti e sto4 e di di4 erenti epoche venutasi 
a costituire alla / ne dell’Ottocento (1874), in gran parte per volere di alcuni 
privati collezionisti – tra cui il principe Baldassarre Odescalchi e l’orafo Au-
gusto Castellani – allo scopo di completare quello che avrebbe dovuto essere 
il Museo Artistico Industriale di Roma, ovvero una raccolta di manufatti 
artigianali suddivisi per tecniche artistiche (vetro, metallo, marmo, gesso, 
ceramica, tessuti, etc.), che illustrassero, diacronicamente, l’evoluzione degli 
stili e gli sviluppi delle pratiche artigianali, dal medioevo alla modernità (77).

dal principe Baldassarre Odescalchi e dall’artista Guglielmo de Sanctis, anche quelli della 
signora Virginia Rinaldi, moglie del certo più noto architetto e archeologi Ferdinando 
Mazzanti. Nel 1883 e poi ancora nel corso del Novecento la collezione si arricchisce di 
ulteriori frammenti, come risulta peraltro dall’inventario ante 1918 redatto da Giulio 
Ferrari, poi direttore del museo, che ne pubblica un primo sommario catalogo nel 1906 
(Ferrari 1906). Per gli sviluppi della collezione vd. da ultimo: Vodret 1988, p. 19; 
Vodret 1992, pp. 94-95; e ancora Zaccagnini 2011, p. 56. 

(  75) Nella capitale bizantina, la presenza e il commercio di manufatti in seta è ben 
attestato nella tarda antichità, sebbene a quell’epoca dipendesse quasi esclusivamente 
dall’importazione dei bachi da seta dalla Cina, attraverso i frequenti scambi con il regno 
sasanide, che ne gestiva a sua volta il commercio. L’introduzione della coltivazione del 
baco nei territori dell’impero viene fatta risalire all’età giustinianea (552), grazie all’illegale 
importazione dell’insetto (bombyx mori) a Bisanzio da parte di alcuni monaci pellegrini 
(Martiniani-Reber 1992, pp. 148-151). L’epoca macedone (X-XII secolo) segna una più 
ricca produzione ed esportazione di sete prodotte negli atelier bizantini: numerosi sono 
quelli documentati nella capitale (gli ergodosia) che rispondevano alla crescente richiesta 
locale e non solo. Oltre alla capitale, anche altri centri, come Tiro, Beirut, Tebe, Atene, 
Corinto e Tessalonica si specializzano in questa produzione. La sperimentazione di nuove 
tecniche di tessitura, documentate a Costantinopoli tra X e XII secolo, risponde all’evolu-
zione del gusto e della sempre maggior richiesta di tessuti sontuosi e ra5  nati, determinata 
dal crescente ruolo politico assunto dalle sto4 e e dalle vesti nel cerimoniale bizantino di 
corte, come in quello liturgico-religioso. Per una sintesi sui principali documenti testuali 
riferibili alle sete si vedano: de’ Maffei 1994; Martiniani-Reber 1992, pp. 370-373; 
Muthesius 1995; Ead. 2004 e Ead. 2013, per gli aspetti legati allo scambio artistico e 
economico Jacoby 2004 (con ampia bibliogra/ a). Per un approccio metodologico inter-
disciplinare, si veda più recentemente Galliker 2014. 

(  76) Il frammento viene reso noto e pubblicato nel 1906 da Ferrari (Ferrari 1906, 
p. 51, n. 86). Successivamente viene discusso da Serra (Serra 1934a, p. 7; Id. 1934b, 
p. 574; Id. 1937-1938, p. 22, n. 12). Vd. poi Golzio 1942, p. 49; Portoghesi 1972; 
Vodret 1992, p. 34; e più recentemente Moretti 2014, p. 216. 

(  77) Per una storia del Museo Artistico Industriale di Roma – iniziata u5  cialmente 
nel 1874 nella sede dell’ex-convento di San Lorenzo in Lucina – e le sue alterne vicende, 
vd.: Erculei 1875; Golzio 1942; Serra 1934a. I musei industriali, sorti tra la / ne 
dell’Ottocento e i primi del Novecento un po’ in tutta Europa, pur con esiti assai diversi, 
rispondevano alle esigenze di una più ampia divulgazione delle arti cosiddette minori, 
anche a seguito del vivace dibattito promosso dal movimento delle Arts & Crafts, prima 
in Inghilterra e quindi nel resto d’Europa. Per uno studio sui musei di arti applicate, vd. 
Amari 2001 (con ampia bibliogra/ a). Per quanto riguarda le collezioni del MAI, a Palazzo 
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All’interno del gruppo dei tessuti di provenienza orientale (78), solo 
quello che qui ci interessa è e4 ettivamente ascrivibile all’ambito bizantino, 
e più precisamente riconducibile alla produzione di sete costantinopolitane 
del X-XII secolo (79), come avremo modo di precisare oltre. 

Il frammento in questione si presenta in forma grossomodo rettangolare, 
seppur irregolare (50 x 30,5 cm ca.), ed è / ssato su una tela grezza di colore 
neutro a sua volta applicata su un supporto ligneo. Benché sia stato tagliato 
irregolarmente su almeno tre lati, ciò che ha parzialmente compromesso la 
leggibilità del disegno generale, appare comunque in buono stato di conser-
vazione, anche se la coloritura dei / li è oggi decisamente sbiadita rispetto a 
quello che doveva essere il suo aspetto originale (80) (Fig. 2). In origine, infatti, 
la doppia alternanza tra le tonalità verde e giallo-oro, nella fascia superiore, e 
azzurro e giallo-oro, in quella inferiore, su un fondo rosso purpureo, doveva 
risultare molto più vivace e rendere certo più immediatamente percepibile 
lo schema decorativo ripetuto in sequenze orizzontali e verticali.

Il pattern complessivo della sto4 a è costituito da una serie di rotae 
collegate fra loro attraverso medaglioni circolari e decorate nei bordi da 
un intreccio formato da elementi vegetali elegantemente stilizzati, i quali si 
ripetono con lo stesso schema cromatico anche negli spazi di risulta com-
presi tra le rotae, assieme a motivi geometrici. Il tratto / gurativamente e 
visivamente più cospicuo è però rappresentato dalla coppia di animali iscritti 
nei clipei e a4 rontati specularmente ai lati di un elemento di simmetria 

Barberini si conserva oggi il nucleo più consistente, tra ceramiche, vetri, tessuti, mobili 
e metalli. I reperti archeologici sono invece suddivisi tra i Musei Capitolini, il museo 
di Palazzo Venezia, Palazzo Braschi, Castel Sant’Angelo, il Museo della Civiltà Romana 
dell’EUR e l’Istituto statale d’arte di via Odescalchi a Roma. 

(  78) Particolarmente signi/ cativa è la raccolta dei tessuti copti attualmente in corso di 
studio da parte chi scrive insieme al collega e amico Mario Cappozzo del Dipartimento 
di antichità egizie e del vicino oriente dei Musei Vaticani. Alcuni di questi pezzi sono 
pubblicati in Vodret 1992, p. 95 e Zaccagnini 2011, pp. 65-69. Tale studio fa parte di 
un più ampio progetto di catalogazione di sto4 e copte e bizantine presenti nelle collezioni 
italiane diocesane e in quelle private meno note, destinato a integrare la mappatura degli 
esemplari conservati presso i musei nazionali e comunali d’Italia. 

(  79) Si indicano qui di seguito i di4 erenti inquadramenti cronologici proposti in passato 
per il tessuto Barberini: Ferrari 1906: XVI secolo; Serra 1934b suggerisce inizialmente 
il XIV secolo per poi anticiparne la cronologia, più correttamente, all’XI-XII secolo, pur 
considerandolo «lavoro italiano» ispirato a modelli bizantini (Serra 1937-1938, p. 22, 
n. 12). Golzio 1942 sottoscrive la prima ipotesi di Serra al XIV secolo. Le successive 
datazioni, anche senza ulteriori approfondimenti, hanno ribadito il riferimento all’ambito 
di produzione bizantino e fatto oscillare l’arco cronologico tra X e XII secolo. Portoghesi 
1972: X-XI secolo; Vodret 1992: XI secolo e, da ultimo, Moretti 2014: XI secolo. 

(  80) Come si vede anche dal colore del margine superiore, evidentemente meglio 
conservato per essere rimasto protetto dall’esposizione alla luce. 
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Fig. 2 - Roma, Palazzo Barberini, dettaglio del margine superiore del frammento.

verticale in cui si riconosce una versione astratta e molto sempli/ cata del 
motivo tradizionale dell’albero della vita (Fig. 3).

Sull’identi/ cazione dei due animali non mi sembra possano sussistere 
dubbi circa la loro natura “fantastica”, che combina insieme le caratteristi-
che zoomorfe di di4 erenti specie, in questo caso, la testa di un rapace e il 
corpo e le zampe di un felino. Non si tratta dunque della ra5  gurazione di 
due leoni o pantere a4 rontati, come pure è stato scritto in passato (81), ma 
di due grifoni, caratterizzati dalle vistose ali, rese in forma estremamente 
stilizzata come riccioli allungati di colori alternati, le orecchie appuntite, che 
spettano secondo antichissima tradizione iconogra/ ca a queste / ere ibride, 
il becco adunco tipico dei rapaci e persino – sia pure anch’esso fortemente 
stilizzato – il cosiddetto “ba4 o” che in certe specie di falconi (ad esempio 
il Falco peregrinus) scende dall’occhio / no ai lati della gola.

In ossequio al pattern / gurativo generale della sto4 a, i grifoni sono co-
munque connotati da una notevole sempli/ cazione gra/ ca e da un’evidente 
qualità decorativa. Portano quel che sembra un collare “gemmato”, ugual-
mente ottenuto per alternanza dei due colori chiave, che fa da linea di sutura 
tra la testa e il corpo, e una sorta di “gualdrappa” su cui si innestano le ali, che 
ha insieme un e4 etto chiaramente ornamentale ma allude visivamente anche 
al piumaggio delle penne copritrici che raccordano le sinuose remiganti alla 

(  81) Vd. Serra 1934b, p. 574, e Id. 1937-1938, p. 22, Vodret 1992 e Moretti 2014. 
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Fig. 3 - Roma, Palazzo Barberini, particolare del motivo dei grifoni con l’albero della vita.
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spalla del corpo leonino dei grifoni. Qui il dettaglio è poco leggibile, sia a causa 
della consunzione del tessuto sia per il carattere compendiario del disegno, 
ma si può confrontare – anche in termini di progressiva astrazione gra/ ca 
vistosamente “araldica” – con esempi precedenti più realistici, come la tazza 
sasanide di argento dorato del Museo di Arte Islamica di Berlino o, per citare 
un caso iconogra/ camente più prossimo, il brano di sto4 a probabilmente 
islamica del Museo di Storia ed Etnogra/ a di Mestia, in Georgia (Fig. 4), 
che chiarisce meglio la possibile con/ gurazione di partenza che soggiace al 
lavoro di stilizzazione planare degli artisti bizantini.

Il soggetto / gurativo del nostro frammento di sciamito è dunque una 
variante del di4 usissimo motivo iconogra/ co del grifone, che a4 onda le sue 
origini nel mondo arcaico, ma che sopravvive e trasmigra, con mutazioni 
più o meno pronunciate, in tradizioni artistiche assai distanti cronologi-
camente e culturalmente, dal mondo mesopotamico a quella minoico, 
dall’arte persiana a quella ellenistica, dalla produzione orientale all’araldi-
ca medioevale (82). Anche per queste ragioni le varianti tipologiche sono 
numerose. Il grifone può presentarsi in varie fogge e con combinazioni 
anatomiche diverse, può essere rappresentato in / gura singola o in coppia 
(a4 rontato o addossato), prevalentemente di pro/ lo, stante sulle quattro 
zampe o rampante, o ancora seduto con una zampa sollevata, come pure 
nella nostra immagine, che dipende qui da una venerabile tradizione già lar-
gamente attestata nell’arte / gurativa e nella numismatica greche. Altrettanto 
diversi possono essere naturalmente i media e le destinazioni funzionali, 
dalla scultura monumentale alla decorazione architettonica, dalla statuaria 
bronzea alla pittura, al metallo alle sto4 e, appunto.

Per quanto riguarda la produzione tessile, che qui ci interessa, possiamo 
solo limitarci a segnalare a titolo di confronto i casi in qualche modo più 
a5  ni, se non nel disegno di insieme, almeno per la tipologia delle / gure. 
Tra questi, il frammento del cosiddetto Sudario di San Potentien (Fig. 5), 
datato intorno al XII-XIII secolo e conservato nel tesoro della cattedrale di 
Sens assieme al più antico ma non meno famoso sudario di San Siviard, su 
cui pure è ra5  gurato un grifone di fattezze simili (83). Analoghi sono anche 
i tipi che decorano il piccolo lacerto del Victoria and Albert Museum di 
Londra, datato al X-XI secolo (84) (Fig. 6), o che compaiono specularmente 

(  82) Sul motivo / gurativo e gli sviluppi iconogra/ ci del grifone si può vedere, 
nell’ambito di una vasta letteratura, Wegner 1928, Wild 1963, D’Agostino 1994 e Di 
Fronzo 1996 (con bibliogra/ a precedente). Cfr. anche Muthesius 1995, pp. 147-164; 
Ead. 1997, pp. 50-57. 

(  83) D’Agostino 1994, p. 191, nn. 119-120. 
(  84) Williamson 1986, pp. 84-85. 
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Fig. 4 - Mestia (Georgia), Museo di storia ed etnogra/ a, frammento di seta con grifone.
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Fig. 5 - Sens, Te-
soro della Catte-
drale, dettaglio 
del sudario di St. 
Potentien.

Fig. 6 - Londra, 
Victoria and Al-
bert Museum, 
frammento di 
tessuto con testa 
di grifone.
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addossati sul ben più grande telo di San Ciriaco ad Ancona, databile allo 
stesso periodo (85) (Fig. 7), così come quelli / nemente realizzati in mono-
cromo a ornamento delle calzature di papa Clemente II, oggi a Bamberga, 
e risalenti alla prima metà dell’XI secolo (86) (Fig. 8).

Di là da questi esempi relativamente suggestivi, tuttavia, il ra4 ronto 
certamente più stringente, passato / nora inosservato, quantunque possa 

(  85) Splendori di Bisanzio 1990, p. 162, n. 62. 
(  86) Stauffer 2010, pp. 94-101, 172-173, / g. p. 100, n. 60. 

Fig. 7 - Ancona, Museo Diocesano, dettaglio del telo di San Ciriaco, con coppie di grifoni.
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servire a gettare una qualche luce sulla provenienza e le origini del pezzo 
Barberini, è quello con due frammenti conservati rispettivamente a Berlino 
e a Colonia. Il primo era già stato a suo tempo pubblicato da von Falke 
nel suo repertorio dedicato alla storia artistica della seta, considerandolo 
come un prodotto bizantino databile al XII secolo (87) (Fig. 9). Si tratta 
ad evidenza dello stesso motivo ornamentale dei due grifoni a4 rontati e 
inscritti nelle rotae con colori alternati in successione verticale, ed è plau-
sibile pensare che il frammento Barberini e quello tedesco provengano da 
un medesimo originale poi smembrato. Lo stesso si può suppore, e persino 
a maggior ragione, a proposito del pezzo oggi custodito nella sacrestia della 
basilica di San Gereon a Colonia, che consente oltretutto, anche grazie alle 
maggiori dimensioni (91 x 91 cm) e alle migliori condizioni di conserva-
zione, di farsi un’idea più chiara dell’e4 etto estetico d’insieme del tessuto 

Fig. 8 - Bamberga, Museo Diocesano, particolare delle calzature di Papa Clemente II.

(  87) Berlino, Kunstgewerbemuseum, inv. 78.650. Il frammento misura 59 x 60,5 
cm e fu acquisito nel 1878 da Alexander Schnütgen (1843-1918) a Colonia. Vd. Falke 
1913, p. 16, / g. 248; Schlunk 1939, p. 79. In realtà, l’illustrazione pubblicata da Falke 
sembra una riproduzione gra/ ca più che una foto. Qualche anno più tardi, lo stesso 
esemplare berlinese venne pubblicato in una tavola a colori (XVI-XVII) nella raccolta 
curata da Fleming 1928. 
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Fig. 9 - Berlino, Musei Statali, frammento di seta bizantina con rotae e grifoni.
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Fig. 10 - Colonia, St. Gereon, frammento di seta bizantina con rotae e grifoni.

(Fig. 10), sebbene alcuni studiosi abbiano ritenuto di individuare l’area di 
provenienza della seta nella Spagna islamica del XII secolo (88). Un’analisi 
comparata dei due tessuti potrebbe, sotto questo pro/ lo, fornire ulteriori 
elementi di valutazione (89).

(  88) Vd. Ornamenta Ecclesiae 1985, cat. n. E 31, in cui si fa riferimento a un ulteriore 
frammento conservato a Norimberga (Inv. Nr. Gew 411). Cfr. anche Muthesius 1995, 
pp. 1153-154, / g. 15c. 

(  89) Vodret 1988, p. 19 e Id. 1992 riporta una comunicazione di Laura d’Adamo 
secondo la quale lo sciamito Barberini sarebbe da associare a un frammento conservato 
nel Kunstgewerbe Museum di Dresda e proveniente dalla collezione del celebre studioso e 
collezionista Franz Bock (1823-1899), che lo avrebbe donato al museo nel 1887. Allo stato 
attuale delle mie ricerche non è stato possibile rintracciare il pezzo nel museo di Dresda, 
a meno che l’indicazione della D’Adamo non si riferisca erroneamente ai frammenti di 
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Quale che sia la precisa storia materiale del tessuto, doveva comunque 
trattarsi di un oggetto di notevole pregio, in cui la fattura squisita si asso-
ciava alla scelta di un motivo iconogra/ co che, seppure qui adattato a una 
funzione essenzialmente ornamentale, non per questo perdeva del tutto 
quel complesso e sedimentato retaggio di implicazioni simboliche che ne 
segnano la millenaria vicenda culturale. Ancora nel mondo cristiano, la 
/ gura composita del grifone alato poteva adombrare la duplice natura di 
Cristo, come volevano gli esegeti quale Isidoro di Siviglia, ma conservava 
nondimeno una valenza cosmologica archetipica, quale simbolo di unione 
di potenze terrene e celesti, dei compiti di guardiano e custode: un intreccio 
e una trama di signi/ cati che probabilmente doveva risaltare con chiarezza 
agli occhi dei destinatari originari, e che noi oggi possiamo solo ricostruire 
/ lo per / lo.

Frammenti erratici dalla recinzione presbiteriale e dall’ambone   
della cattedrale di Torcello (90) (Devis Valenti)

Durante i sopralluoghi e4 ettuati a Torcello nel corso degli ultimi anni 
al / ne di selezionare i pezzi per il Corpus della scultura altomedievale della 
diocesi di Altino-Torcello (91), sono emersi numerosi materiali inediti. Per 
motivi cronologici molti di questi reperti scultorei eterogenei non verran-
no inclusi nella suddetta pubblicazione. Tra questi vi sono dei frammenti 
particolarmente interessanti, in parte custoditi nei depositi del Museo 

Berlino o Colonia. Sul canonico Bock e la sua fervente attività di collezionista di tessuti 
si veda il recente volume di Borkopp-Restle 2008 e la voce enciclopedica di Dennert 
2012, pp. 198-199. 

(  90) La mia ricerca sulla scultura torcellana è stata / nanziata con una borsa di studio 
internazionale della Gerda Henkel Stiftung di Düsseldorf, nell’ambito di un progetto 
dal titolo: «A multidisciplinary approach for the study of medieval sculpture in Torcel-
lo: history, chronology, materials, artistic exchanges between East and West (9th-12th 
century)». Ringrazio la dott.ssa Cecilia Casaril, referente per la valorizzazione dei beni 
culturali della Città metropolitana di Venezia per avermi permesso di studiare i materiali 
del Museo Provinciale di Torcello e per avermi autorizzato alla pubblicazione delle foto 
di proprietà del museo stesso. 

(  91) Il progetto di schedatura della scultura altomedievale delle diocesi “veneziane”, 
promosso diversi anni fa da Wladimiro Dorigo, è oggi coordinato da Michela Agazzi 
(Università Ca’ Foscari di Venezia) e include la collaborazione di alcuni studiosi tra cui, 
oltre allo scrivente, Licia Fabbiani, Lidia Fersuoch, Myriam Pilutti Namer, Giordana Tro-
vabene. È prevista la pubblicazione in tre volumi, il primo dei quali dedicato alla diocesi 
di Altino-Torcello. Il Corpus rientra nella collana del Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo di Spoleto. 
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Provinciale, altri reimpiegati in vari contesti nell’isola, da ricollegare alla 
recinzione presbiteriale di epoca bassomedievale che si trova ancora in 
situ, all’interno della cattedrale. Nel suo insieme questo gruppo non solo 
consente di integrare le lastre incomplete, ma anche di documentare un 
assetto originario più ampio di quello attuale.

Si tratta di un arredo scultoreo fortemente manomesso nel corso dei 
secoli. Gli interventi di ricomposizione e di adattamento ne hanno, infatti, 
comportato il carattere di grande eterogeneità (92). Ancora oggi è inoltre 
dubbia l’individuazione degli elementi costitutivi della recinzione, date 
le di4 erenze stilistiche tra i marmi, che farebbero pensare a fasi e impie-
ghi diversi/ cati (93). Proprio questo carattere composito ha determinato 
un’oggettiva di5  coltà di lettura dell’arredo liturgico, tanto che sono state 
formulate ipotesi contrastanti sulla sua datazione e sulla sua originaria 
conformazione. Si deve a Cattaneo l’attribuzione alla fase orseoliana, che 
lo studioso circoscrisse strettamente alla ricostruzione del 1008, in que-
sto seguito parzialmente da Lorenzetti (94). Le ragioni dello slittamento 

(  92) Alcuni indizi circoscrivono la cronologia di queste trasformazioni: se importanti 
lavori nell’edi/ cio furono eseguiti dal vescovo Pietro Nani tra il 1418 e il 1426 (Vecchi 
1979), certamente lo smantellamento dell’ambone era già avvenuto in epoca barocca dal 
momento che la base marmorea davanti l’altare della cappella sud era composto da un 
frammento della rampa, forato per l’inserimento di marmi colorati. Oggi esso è murato a 
destra della porta sud. Il disegno della pianta della cattedrale di Charles Errard (1826-1897) 
conferma l’assetto attuale dell’ambone. Del resto nel 1878 è attestata la sostituzione di una 
colonnina della balaustra d’accesso all’ambone (Nazzi 2009, p. 356). Le visite pastorali 
del 1678 e del 1698 ricordano il posizionamento dell’ambone già a ridosso del fronte 
della recinzione presbiteriale sul lato nord. Inoltre, Conton documenta il ritrovamento nel 
1892 del rilievo di Issione nel battistero (dove era stato segato per farne gradini?) e la sua 
esposizione nel museo nel 1927 (Conton 1927, p. 68). La contestualizzazione di queste 
trasformazioni è comunque complicata dal fatto che la storia dell’edi/ cio è ancora oggi 
poco chiara e soggetta a interpretazioni diverse. Si vedano a questo proposito alcuni studi 
recenti: Trevisan 2008; Agazzi 2009; Trevisan 2012; Agazzi 2014. 

(  93) Si pensi ai plutei di Kairós e Issione (Polacco 1975; Grabar 1976, pp. 115-117; 
Polacco 1976, pp. 138-142, nn. 85-86; Tigler 2009, pp. 142-144: Mattiacci 2011), il 
cui soggetto e il tipo di rilievo, molto più aggettante, sono profondamente diversi rispetto 
alle lastre del fronte della recinzione. Si sottolinea inoltre che esistono alcune di4 erenze 
dimensionali tra questi due plutei, quelli del fronte e del lato sud. Di certo non si posso-
no escludere delle trasformazioni dell’arredo già nel corso del secolo XI, con aggiunte e 
sostituzioni, dato che il rinnovamento della cattedrale deve essere considerato un lungo 
processo, non ascrivibile ai soli episcopati di Orso e Vitale Orseolo (1008-1041), come 
prova la grande impresa decorativa dei mosaici, realizzati verso la / ne del secolo. All’ar-
redo apparteneva anche un ciborio, del quale si conserva un’arcata nel Museo Provinciale 
(Polacco 1976, pp. 128-129, n. 79). Certamente il podio, i lettorini e le lastre curve 
dell’ambone appartengono a una ricomposizione successiva, tra XII e XIII secolo. 

(  94) Cattaneo 1888, p. 288; Lorenzetti 1939, p. 28. Ruskin e Gayet avevano inter-
pretato le sculture come tardo-antiche: Ruskin 1852, pp. 20-25; Gayet 1911, tav. XXVI. 
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della cronologia si devono soprattutto al termine di confronto costituito 
da alcuni plutei marciani che indubbiamente presentano una stringente 
a5  nità con quelli torcellani e che sono da ricondurre alle fasi avanzate 
della ricostruzione, entro l’ultimo decennio del secolo XI. Tale legame ha 
indotto a supporre un’originaria collocazione a San Marco e un successivo 
trasferimento delle sculture a Torcello (95). Oggi questa ipotesi sembra 
ormai de/ nitivamente abbandonata, in favore di una realizzazione ad hoc 
per Santa Maria Assunta, ma con una progressiva postdatazione dalla metà 
del secolo XI / no al pieno XII (96).

Da un punto di vista stilistico è innegabile la componente bizantina dei 
rilievi (97) (si pensi, ad esempio, alla decorazione fogliacea nel parapetto di 
ambone di Manisa in Turchia (98), al pluteo con pavoni dal Bode Museum 
di Berlino (99), al motivo / tomor/ co del coperchio sul sarcofago di Jaroslav 
in Santa So/ a a Kiev (100), alla lastra con pavone del Museo di Argo (101)), 
ma non si può escludere una produzione veneziana a causa delle numerose 
peculiarità che rendono questo arredo un unicum nel panorama della scul-
tura coeva; Agazzi ha inoltre proposto un convincente confronto tra i plutei 
dei leoni e una miniatura ottoniana di Bamberga, che conferma il carattere 
di ibridismo, e quindi di5  cilmente classi/ cabile, dei rilievi torcellani (102). 
Il problema interpretativo si lega, come si è detto, alle corrispondenti scul-
ture della fase contariniana della basilica di San Marco a Venezia, collocate 
prevalentemente nelle gallerie. Esse tuttavia mostrano degli esiti qualitativi 
ben lontani da quelli di Santa Maria Assunta: ciò ra4 orza l’ipotesi di una 
realizzazione successiva di quelle veneziane rispetto ai modelli torcellani (103). 

(  95) Demus 1957, p. 55 ove si propone per la prima volta questa ipotesi, poi sviluppata 
da Buchwald 1962-63, pp. 199-203, Zuliani s.d., p. 160, Polacco 1975. 

(  96) Grabar 1976, pp. 81-82; Farioli Campanati 1984, p. 327; Lorenzoni 1983, 
pp. 416-417; Zuliani 1994, p. 48; Russo 1997, p. 144; Tigler 2009, pp. 141-144; 
Creissen 2010. In Nazzi 2009, pp. 351-365, si sostiene invece una datazione ancora alla 
prima metà del secolo XI, quindi legata alla committenza orseoliana. 

(  97) Cfr. Grabar 1975, a proposito dei plutei di San Marco direttamente confrontabili 
con le sculture di Torcello; Grabar 1976, pp. 81-82 ove si assimila il motivo a rosette 
della cornice a quello dei cofanetti eburnei bizantini. 

(  98) Dennert 1995, p. 145; vd. anche Sodini 1994, pp. 303-304. 
(  99) Konstantinopel 2000, pp. 86-87, n. 24. La lastra è attribuita con incertezza a una 

bottega costantinopolitana o veneziana. I plutei torcellani rappresentano in ogni caso un 
confronto diretto con questo esemplare. 

(  100) Grabar 1976, pp. 86-87. 
(  101) Ivi, p. 110. 
(  102) Agazzi 2009, p. 59. 
(  103) L’utilizzo più banale e meno variato delle cornici dei plutei marciani, lontane 

dagli esiti torcellani, a mio modo di vedere è una prova a favore di una loro esecuzione 
più tarda. Anche le varianti fantasiose delle sculture veneziane rispetto alla coerenza delle 
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Gli studi hanno raramente sottolineato, oltre alle manomissioni, lo stato 
molto lacunoso dell’arredo liturgico della cattedrale, che è un limite alla 
comprensione della sua originaria estensione. Questo breve saggio intende 
presentare alcuni frammenti scultorei utili a restituire un quadro più com-
pleto della recinzione e dell’ambone annesso.

Il più interessante tra i materiali è una lastra murata (Fig. 1) nel / anco 
dell’altare trasportato da Santa Fosca e ricostruito nella sacrestia della cat-
tedrale (104). Il pezzo corrisponde allo spigolo inferiore destro della scultura 
di provenienza (105). Entro un bordo liscio corre una cornice tripartita, 
con doppio motivo a torciglione racchiudente un fregio di foglie tri/ de 
e appiattite, con foro di trapano tra i lobi appuntiti. Della specchiatura 
si conserva un piccolo settore della decorazione originaria: si riconosce la 
parte posteriore di un quadrupede alato, accovacciato, con la coda ripiegata 
sotto il ventre e allungata sul / anco sinistro. Sulla schiena si sviluppa l’ala, 
conservata quasi per intero, distesa / no a lambire la cornice esterna e de/ nita 
nei dettagli del piumaggio. Al di sopra resta visibile parte di una voluta di 
tralcio che si conclude in una foglia trilobata. Non ci sono dubbi sul fatto 
che il frammento appartenga all’insieme della recinzione presbiteriale per 
le evidenti a5  nità stilistiche. La cornice tripartita che chiude la / gurazione, 
benché mostri una composizione di4 erente, ricorda l’ornato dei parapetti 
di scala: il fregio fogliato è là racchiuso da un motivo ad astragalo di perline 
e fusarole e il motivo a cordoncino è invece presente nella fascia esterna. Si 
tratta dunque di un’associazione alternativa che non va certamente ricon-
dotta a un’altra rampa di ambone (le quattro originarie sono già facilmente 
ricostruibili con i vari frammenti presenti in cattedrale e in museo), ma 
plausibilmente ad una lastra perduta. La struttura composita della cornice 
si ritrova anche nel pluteo ritagliato oggi posto sul lato sud della recinzione, 

sculture di Torcello (vd. ad esempio la lastra in Polacco 1976, pp. 122-125, n. 77, a 
confronto con quello in Zuliani s.d., p. 144, n. 115, ove due pesci sono ra5  gurati alla 
base del cespo) sembrerebbero confermare questa successione cronologica. Un ulteriore 
elemento di distinzione tra i due contesti è inoltre l’evidente ispirazione antica della 
decorazione torcellana, espressa / n nei dettagli, molto più diluita nella chiesa veneziana. 
Di diverso avviso è invece Russo che data la recinzione di Santa Maria Assunta a una fase 
successiva rispetto a quella contariniana. 

(  104) L’altare è datato 1608 e fu smontato in seguito ai grandi restauri condotti dal 
Forlati a partire dagli anni Venti del XX secolo. Non sappiamo se esso, assieme a due altri 
frammenti altomedievali di IX secolo, era stato reimpiegato nell’altare al momento della 
sua costruzione o fu inserito solo in seguito ai restauri novecenteschi. Cfr. Agazzi 2013. 

(  105) Misure: 73 (h) x 34 (l) cm. Lo spessore non è calcolabile. Le cornici esterne 
misurano sul lato destro cm 11,5 e sul lato inferiore cm 7,5. La super/ cie appare molto 
deteriorata, anche se traspare il buon livello di accuratezza nella lavorazione della scultura. 
Russo 1997, p. 143. 
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con l’albero della vita e uccelli tra le volute: qui però il motivo a cordoncino 
racchiude una treccia (106). Appare inoltre probabile che il pezzo qui de-
scritto non fosse isolato, ma abbinato ad altre lastre racchiuse entro cornici 
tipologicamente simili. Il cattivo stato di conservazione super/ ciale non 
consente un adeguato confronto con le altre sculture, anche se la postura 
del quadrupede e l’andamento della coda, nonché il tipo di rilievo basso, 
rendono immediato l’accostamento con i due plutei esterni del fronte della 
recinzione, con i due leoni a4 rontati (107). Da un punto di vista iconogra/ co 
è calzante anche il paragone con una scultura delle gallerie marciane, ove 
due leoni alati e rampanti sono a lato di un albero (108).

Di un frammento nei depositi del Museo Provinciale è possibile sta-
bilire molto precisamente l’origine: il pezzo con numero d’inventario 243 
che presenta una treccia a quattro capi di nastro trivimineo (Fig. 2) (109). Il 
motivo è posto su un listello in rilievo, racchiuso entro due profondi incavi 
arrotondati. Questa particolare tipologia corrisponde a quella che racchiude 
i plutei di Kairós e del Supplizio di Issione. Si deve escludere la provenienza 
dal secondo perché lì la cornice è quasi integra; va invece ricondotta al 
lacunoso pluteo di Kairós, ipotesi confortata anche dal fatto che sul retro 
resta la base leggermente incisa di una croce, continuazione di quella che 
appare su un altro frammento, il n. 551, del museo, rappresentante una 
Vittoria, già ricollegato alla lastra appena ricordata (110). Il taglio di forma 
rettangolare, abbastanza preciso, induce a pensare a una mutilazione del 
pluteo al momento della costruzione dell’attuale scalinata dell’ambone.

Di di4 erente natura è invece la cornice nel piccolo frammento anch’esso 
nei depositi del Museo Provinciale, con numero d’inventario 293 (Fig. 3) (111). 
Essa è composta da una treccia a tre capi di nastro monosolcato, con fori di 
trapano, racchiusa entro due motivi a torciglione. Si tratta di una variante 
rispetto agli altri elementi della recinzione. Nonostante le a5  nità (112), la 
treccia non trova, infatti, alcuna corrispondenza con le sculture conservate. 
Si deve dunque ipotizzare la sua pertinenza a un ulteriore pluteo perduto. 
L’interesse del pezzo è inoltre legato al fatto che esso fu reimpiegato in una 
fase successiva come cornice architettonica, con un orientamento di4 erente 

(  106) Polacco 1976, pp. 122-125, n. 77. 
(  107) Si tratta dei due esemplari in Polacco 1976, pp. 116-121, nn. 75-76. 
(  108) Zuliani s.d., p. 142, n. 113. 
(  109) Misure: 13 (h) x 26 (l) x 6 (sp.) cm. 
(  110) Il frammento con la Vittoria è pubblicato in Polacco 1976, pp. 138-140, n. 85. 
(  111) Misure: 13,5 (h) x 15 (l) x 8 (sp.) cm. 
(  112) È evidente l’analogia con il pluteo ritagliato oggi posto nel lato sud della recinzione 

(Polacco 1976, pp. 122-125, n. 77) ove però la treccia è formata da un nastro trivimineo. 
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rispetto alla decorazione preesistente. Sul retro la lastra fu rilavorata per 
accogliere un nuovo motivo (Fig. 4): entro i bordi superiore e inferiore, che 
ancora si conservano integri, è scolpito un tralcio ad andamento sinuoso 
con terminazioni - oreali entro le volute (113). Nonostante il cattivo stato 
di conservazione è ancora possibile riconoscere alcuni dettagli peculiari, 
come le gemme romboidali in corrispondenza della biforcazione del tralcio, 
la fogliolina terminale che gira attorno allo stelo, a creare un e4 etto tridi-
mensionale. La costruzione sempli/ cata del motivo trova precisi confronti 
all’interno della produzione in serie delle cornici architettoniche veneziane 
dei primi decenni del XII secolo (114). Questo aspetto risulta di fondamen-
tale importanza poiché rappresenta un termine ante quem per la datazione 
della recinzione presbiteriale.

Un gruppo di altri cinque frammenti è certamente di più facile interpre-
tazione, essendo con certezza riconducibile alle rampe dell’ambone. Due di 
questi sono murati ai lati del cosiddetto “lavabo” della stanza “del Tesoro”, 
un pastiche composto da numerose sculture di diversa origine, tra cui alcu-
ne provenienti dalla pergula altomedievale della cripta (115). I due pezzi di 
nostro interesse contengono il motivo a torciglione e le modanature tipiche 
di questi parapetti trapezoidali (116) (Figg. 5-6). Due frammenti collocati 
nel primo vano della cosiddetta quarta navata (117) (Fig. 7) e nel deposito 
del museo (118) (Fig. 8) mostrano anche una porzione della treccia, mentre 
un ulteriore pezzo, inglobato nella muratura esterna di un ristorante nei 
pressi della basilica, presenta la fascia decorativa più interna delle rampe: il 
fregio fogliaceo e il motivo ad astragalo (119) (Fig. 9). Il fatto che si tratti di 
frammenti di forma triangolare, abbastanza regolare, suggerisce il loro taglio 
volontario, forse proprio in vista della ricomposizione dell’ambone nelle 

(  113) Misure della cornice architettonica: 12 (h completa) x 14 (l parziale) cm. 
(  114) Per un inquadramento generale sulla produzione veneziana di cornici architet-

toniche vd. Dorigo 2003, I, pp. 446-469. I confronti più stringenti, anche per la ridotta 
altezza del fregio, sono da individuare in alcuni frammenti conservati nei depositi del 
Museo Archeologico di Venezia e nel Museo Civico di Treviso: Polacco 1980, pp. 45, 
nn. 37-38; Polacco 1990, pp. 60-64, nn. 107, 109, 111, 112, 115-120. 

(  115) Andreescu 2001. 
(  116) Misure del frammento sinistro: 36 (h) x 15 (l) cm. Misure del frammento destro: 

54 (h) x 15 (l) cm. 
(  117) Misure: 23 (h) x 33 (l) x 8,5 (sp.). La fascia esterna liscia misura 7,5 cm, il motivo 

a torciglione 4 cm, la treccia 7 cm. Il frammento è pubblicato in Polacco 1976, p. 136, 
n. 83, con altra collocazione (alla base della cupola della sacrestia). 

(  118) Presenta il numero d’inventario 521. Misure: 25,5 (h) x 27,5 (l) x 10 (sp.) cm. 
(  119) Il frammento si trova murato in un edi/ cio assieme ad altri di IX secolo prove-

nienti dalla cattedrale. 
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forme attuali. I cinque reperti qui descritti rivestono una certa importanza 
perché consentono di ricostruire quasi per intero, assieme ad altri erratici 
già pubblicati (120), tutti e quattro i parapetti identici tra loro, conferman-
do in modo de/ nitivo l’originaria struttura dell’ambone a doppia rampa.

Un frammento problematico nei depositi del museo, ritagliato in 
forma circolare (121) (Fig. 10), è costituito da una successione di motivi 
(modanatura concava, treccia, torciglione, modanatura) che riprende la 
cornice dell’ambone; alcuni particolari, come l’assenza dei fori di trapano 
all’esterno della treccia o la mancanza del listello di separazione tra questa 
e il torciglione escludono questa appartenenza. Che si debba dunque ipo-
tizzare l’esistenza di un ulteriore pluteo?

Dalla breve analisi di questi pezzi emergono dunque alcuni importanti 
indizi che devono rappresentare il presupposto per ulteriori approfondimen-
ti del problema: innanzitutto un’articolazione della recinzione molto più 
complessa di quella oggi osservabile, costituita da un numero superiore di 
plutei; e poi una serie di trasformazioni della struttura, alcune databili, grazie 
al frammento rilavorato, ad una fase precoce, di certo di poco successiva 
alla sua realizzazione. Si ritiene plausibile che questa prima manomissione 
sia dovuta a un episodio traumatico, databile entro la metà del XII secolo, 
che impose un riadattamento dell’arredo, come già in parte sostenuto dal 
Cattaneo. Dovette trattarsi della medesima calamità che causò il crollo 
di parte della struttura architettonica della cattedrale. Gli studi di Irina 
Andreescu hanno dimostrato, infatti, che nel corso della seconda metà del 
XII secolo i mosaici del catino absidale e della parte alta della controfacciata 
furono risarciti integrandoli con quelli superstiti dell’ultimo quarto del 
secolo XI (122). Tali cedimenti riguardarono solo porzioni delle murature, 
in particolare i settori superiori; la cappella sud ad esempio fu risparmiata 
dal momento che conserva ancora integralmente i mosaici di / ne XI secolo. 
Appare verosimile che i danni furono causati dal terremoto del 1117 (123). 

(  120) Si aggiungano, oltre ai frammenti ancora impiegati nell’ambone, quello murato 
a lato del portale sud e un altro conservato nel Museo Provinciale (Polacco 1976, pp. 
130-135, n. 82; Polacco, Sciré nepi, Zattera 1978, pp. 51-52, n. 39). Il secondo 
presenta anch’esso un taglio triangolare (36 x 36 cm). 

(  121) Numero d’inventario del museo: 319/A. Misure: 31 (diametro) x 5 (sp.) cm. 
Lo spessore esiguo suggerisce la sua appartenenza a un pluteo. Sul retro, in occasione del 
reimpiego, fu realizzata un’iscrizione pseudo-greca il cui signi/ cato è ancora da chiarire. 

(  122) Andreescu 1972, Andreescu 1976, Andreescu 1984, Andreescu 1995. 
(  123) Polacco 1984, p. 17. Si può forse spiegare con le parziali ricostruzioni la presenza 

di capitelli che Pilutti Namer data al XII secolo (Pilutti Namer 2014, pp. 85, 95-96, nn. 
5, 6, 12 e 14). Danni causati dal terremoto del 1117 sono riconosciuti da Demus anche 
per la basilica di San Marco: Demus 1984, I, p. 44.  
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Fig. 1 - Torcello, Santa Maria Assunta, sacrestia, frammento murato di pluteo.
Fig. 2 - Torcello, Museo Provinciale, depositi, frammento dal pluteo di Kairos (foto del Museo 
Provinciale).
Fig. 3 - Torcello, Museo Provinciale, depositi, frammento di pluteo (foto del Museo Provinciale).
Fig. 4 - Torcello, Museo Provinciale, depositi, frammento di pluteo riscolpito sul retro come 
cornice architettonica (foto del Museo Provinciale).
Fig. 5 - Torcello, Santa Maria Assunta, cosiddetta “stanza del Tesoro”, frammento murato di 
rampa di ambone.
Fig. 6 - Torcello, Santa Maria Assunta, cosiddetta “stanza del Tesoro”, frammento murato di 
rampa di ambone.
Fig. 7 - Torcello, Santa Maria Assunta, primo vano della “quarta navata”, frammento di 
rampa di ambone.
Fig. 8 - Torcello, Museo Provinciale, depositi, frammento di rampa di ambone (foto del 
Museo Provinciale).
Fig. 9 - Torcello, ristorante lungo la strada della Rosina, frammento murato di rampa di 
ambone.
Fig. 10 - Torcello, Museo Provinciale, depositi, frammento di pluteo (foto del Museo Pro-
vinciale).
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In quella circostanza i crolli subiti dall’edi/ cio dovettero provocare alcuni 
danni anche ai marmi della recinzione. Alcuni dei materiali non riutiliz-
zabili furono reimpiegati con altre funzioni, come dimostra il frammento 
trasformato in cornice architettonica. I marmi non danneggiati o in qualche 
modo recuperabili furono invece riadattati per un nuovo assetto e integrati 
con nuove aggiunte tra XII e XIII secolo. Si auspica che uno studio mono-
gra/ co, che tenga conto delle informazioni qui trasmesse, ma anche delle 
ulteriori tracce desumibili dall’osservazione diretta, possa in futuro meglio 
chiarire la storia di questo arredo liturgico ancora incompreso o trascurato 
dagli studi, malgrado la sua rilevanza.

Appunti sul capitello bizantino della parrocchiale di Grassaga 
(San Donà di Piave, Venezia) (Fabio Coden)

All’interno della chiesa di San Giorgio di Grassaga, nella diocesi di Vit-
torio Veneto (124), ma in provincia di Venezia, si conserva un’acquasantiera 
la cui vasca è costituita da un capitello di origine orientale – sistemato su 
un piede di cronologia assai tarda – che, nonostante le consistenti trasfor-
mazioni, conserva ancora alcuni tratti della sua decorazione originaria. 
Sulla fondazione della chiesa non si hanno informazioni precise, poiché 
il primo documento rintracciato che la riguarda, seppure indirettamente, 
risale solo al 1325 (125). La storia si fa più chiara in epoca moderna, quando 
il 3 gennaio 1513 San Giorgio fu sottoposta, con bolla di papa Leone X, ai 
canonici regolari di San Salvatore di Venezia, che nel 1514 a propria volta 
fecero subentrare i confratelli di Sant’Antonio, del medesimo ordine; la 
consacrazione dell’altare maggiore avvenne però solo il 19 giugno 1535, 
non è escluso come esito / nale della rifondazione della cappella (126). Nella 
primavera del 1955 l’antico edi/ cio fu integralmente smantellato e venne 
sostituito da quello tuttora esistente, eretto a partire dal 1956, e aperto al 
pubblico il 27 settembre 1959 (127).

L’imposta bizantina oggetto di questa agile segnalazione, all’inizio del 
Novecento, subì un tentativo di alienazione da parte dell’allora parroco del 

(  124) Chimenton 1928, p. 75; Cagnazzi 1983, pp. 313, 317; Cagnazzi 1985, p. 60; 
Mies 1993, p. 328. 

(  125) Tomasi 1998, I, p. 177. 
(  126) Cagnazzi 1983, pp. 67, 85, 313; Cagnazzi 1985, p. 200; Borin 1985-86, p. 

16; Tomasi 1998, I, p. 177. 
(  127) Sulla posizione amministrativa della parrocchia vd. Plateo 1936, pp. 197-198. 

Le vicende della chiesa sono invece dettagliatamente a4 rontate in Borin 1985-86, pp. 
12-16, 19-20, 22 nota 13. 
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borgo, fortunatamente scongiurato grazie al pronto intervento dell’ispettore 
degli scavi e movimenti del distretto di Vittorio Veneto: alcune delle carte 
che narrano di questa vicenda sono depositate in copia presso la Biblioteca 
Civica di San Donà di Piave e sono assai interessanti in quanto presentano 
nel dettaglio gli estremi della vicenda, confermano la presenza in loco del 
capitello già a quella data, ma soprattutto rivelano la scarsa considerazione 
allora attribuita al manufatto (128).

(  128) Per completezza si ritiene utile riportare in questa sede la trascrizione delle due 
lettere che narrano di questa vicenda.

Il primo documento ricorda:
R. Ispettore degli scavi e monumenti del distretto di Vittorio Veneto
Vittorio Veneto 20 marzo 1926
n. 386
All’Ill/mo R. Soprintendente all’arte medievale e moderna del Veneto - Venezia
Oggetto: pila per acqua santa nella Chiesa di Grassaga.
Nella Chiesa di Grassaga vi è una pila per acquasanta che mi viene riferito sia 
bizantina, in marmo bianco e pressappoco come il retro schizzo e che il parroco 
Don Andrea Zanetti abbia già un’o4 erta d’antiquario la quale consisterebbe di 
sostituirla con un’altra in marmo rosso di Verona.
Per non perdere tempo mi sono arbitrato di scrivere al detto parroco che la pila 
avendo interesse d’arte per la nostra zona del Cenedese (Grassaga è provincia di 
Venezia, ma in Diocesi di Ceneda) mi oppongo alla esportazione e che la sostituirò 
io con altra perché resti nel Cenedese e venga nel caso depositata nell’istituendo 
Museo.
Ritengo che alla S.V. non dispiaccia questa mia iniziativa e che l’appoggerà scri-
vendo allo stesso parroco in conformità.
Con osservanza
R. Ispettore onorario degli scavi e monumenti del distretto di Vittorio
f. F. Troyer

La seconda lettera riporta:
On Sopraintentende
rispondo alla Sua pregiat/ma n. 645 posiz. A. 8 prov. Reparto Monumenti.
Io non ho mai preso alienare opere d’arte di questa Chiesa senza il permesso 
dell’autorità competente.
Detta pila io non la ho mai creduta di tanto pregio, manca anche il piedistallo suo 
proprio, è anche un po’ deturpata nel tempo dell’invasione.
Un decoratore un giorno venne nella Chiesa e vista la pila mi disse che aveva un 
amico che ne cercava una per una sua chiesetta. La mia risposta fu subito: io non 
posso vendere niente senza il permesso dell’autorità competente; venga quella 
persona e poi vedremo. Io intanto feci visitare da un perito la pila e mi disse che 
non era cosa straordinaria.
Venne l’acquirente, a stento combinammo per il cambio con una di marmo più 
grande e con piedistallo. Parti poco soddisfatto dicendomi che attendeva conferma 
del contratto prima di chiedere il necessario permesso per il cambio.
Eravamo nell’agosto 1925 e da quel giorno non vidi più quell’acquirente, e non 
m’interessai più della pila. Soltanto da poco tempo fa quando esposi il caso al 
Sig. Breda Giuseppe di Vittorio che venne per le misure di un nuovo battistero e 
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L’imposta (129), che si trova appena a destra appena entrati nell’ampia 
aula novecentesca, misura complessivamente 46 x 48 cm di lato ed ha 
un’altezza di 18,5 cm (Fig. 1). La parte mediana di ciascuna faccia subì, in 
un tempo imprecisato – ma evidentemente in connessione con la ricon-
versione d’uso almeno in piena epoca moderna –, profonde asportazioni 
di materiale, per dare vita a quattro elementi aggettanti al / ne di creare, 
guardando dall’alto, il pro/ lo della croce; inoltre, sulla faccia superiore, fu 
scavato un ampio e profondo incavo semisferico che serve come custodia 
per l’acqua santa (130). Da quanto è stato possibile valutare, pure in basso 
avvenne una riduzione, seppure minima, che determinò la perdita del 
collarino, ovvero di un piccolo segmento del risvolto dei motivi decorativi. 
Riguardo al materiale, sembra trattarsi di una varietà di marmo a grana 
molto grossa, percorso orizzontalmente da una spessa venatura grigio-scura, 
probabilmente di provenienza orientale. 

Come si è avuto modo di premettere, le trasformazioni apportate a 
seguito della nuova destinazione a pila determinarono la perdita di un’am-
pia porzione mediana di ciascuna faccia, con la preservazione soltanto dei 
motivi vegetali che si trovavano originariamente negli spigoli e di quelli 
corrispondenti nella fascia sommitale. Partendo da questo dato, e consi-
derando la più che probabile schematicità del sistema ornamentale, si può 
tentare un’ipotesi ricostruttiva sia riguardo alla tipologia dell’imposta, sia, 
e in special modo, allo sviluppo dei motivi che percorrevano in successione 
i quattro prospetti.

Dalle ampie palmette del paniere, lievemente concavo, si conservano, 
come detto, solo quelle negli spigoli, abbracciate da due lunghi apici che 
esordiscono dalla parte inferiore dell’elemento vegetale. Lo spazio fra queste 
lamine a cinque apici lascia presumere che al centro se ne trovasse un’altra 
di analogo disegno, accolta a propria volta dalle restanti parti del tridente 
appena ricordato. Lo schema decorativo a tre gruppi di foglie a5  ancate, con 

che mi disse che essendo detta pila di fronte al battistero sarebbe bene sostituirla 
con una nuova e completa dello stesso stile del Battistero nuovo. Ed allora mi 
venne intenzione di venderla, ottenuto che, s’intende il debito permesso, data la 
proprietà di questa chiesa e la inutilità della pila, la quale poi, messa fuori di uso 
col tempo, potrebbe anche andare deperimento.
Con stima
Dev/mo A. Zanetti Parroco
Grassaga di Ceggia 29/3/1926. 

(  129) Il capitello è pubblicato anche da Cagnazzi 1983, / g. p. 320. 
(  130) Gli ampi scassi misurano nella parte esterna circa 30 cm, mentre la parte interna, 

a ridosso del catino, è di circa 12/14 cm. Il bordo che determina la conca è di appena 3 cm. 
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in comune quella angolare, potrebbe essere quindi vagamente avvicinabile 
a quello presente in analoghe opere di area bizantina, collocabili in epoca 
comnena (131). Ma più in generale la tipologia del capitello è riscontrabile 

Fig. 1a-c - a) Grassaga, San Giorgio, capitello-acquasantiera vista frontale; b) vista di spigolo;
c) Proposta ricostruttiva (elaborazione gra/ ca di Sara Scalia, Università di Verona)

a b

c

(  131) Per Glyki vd., soprattutto, Vanderheyde 2005, p. 27, nn. 18-19, pl. VIII, / gg. 
17a-c, pl. IX, / g. 18a-c. Su questo edi/ cio e sulla sua decorazione dell’XI secolo vd. anche 
Vanderheyde 1997, part. pp. 703, 716-171, nn. 10-11. Non è escluso che al centro 
della faccia potesse trovarsi una croce, anche se, in tal caso, non sarebbe spiegabile con 
facilità la motivazione della sua asportazione, seppure in tempi recenti (vd. al riguardo 
San Gregorio a Dramési, Vanderheyde 2005, p. 20, n. 11, pl. III, / g. 10a-c). Su Manisi, 
cfr. Dennert 1995, p. 184, n. 42. 
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in una casistica assai vasta di imposte presenti nelle terre orientali, come 
pure in quelle altoadriatiche soggette in modo diretto all’in- uenza della 
cultura bizantina (132).

In alto, la fascia piatta che costituisce l’abaco, conserva integri solo i 
moduli angolari e una piccola porzione del motivo vegetale adiacente, che 
si sviluppava in successione sulle facce (133). Anche in questo caso è più 
che plausibile che una palmetta a più apici – se ne riconoscono alcune a 
due, altre a più cime a causa di varianti nella composizione – avvolta da 
ciu5   ripiegati, continuasse iterandosi sulle quattro specchiature, analoga-
mente a quanto avveniva in basso. Non è di5  cile rintracciare imposte che 
presentino questa stessa soluzione decorativa (invero, di lunga durata, e in 
comune pure con una quantità davvero consistente di cornici marcapiano 
(134) o di elementi di demarcazione (135), come nel caso del capitello a 
paniere di Torcello (136), in molti esempi a San Marco di Venezia (137), 
in alcune sculture di Treviso (138), e, in oriente, a Costantinopoli nella 
. eotokos Chalkoprateia, nella Koca Mustafa Paşa Camii (Sant’Andrea 
in Krisei), nel Museo Archeologico, come pure a Manisa, solo per citare 
alcuni dei molti episodi rintracciati (139). Quello che preme sottolineare 
in questa sede è che, proprio nello spigolo, l’apice mediano è costituito 
da una sorta di mandorla molto allungata e lievemente prominente – 
peculiarità che si incontra non di frequente – come, per esempio, in uno 
dei capitelli dell’iconostasi della cattedrale di Serres, in Grecia (140), nel 
ciborio esagonale bizantino (capitello del Croci/ sso) all’interno della ba-

(  132) Per il caso di Feres, vd. Atlas 2014, p. 81, n. 1. Per Serres e Pherrai, vd. inoltre 
Dennert 1995, pp. 198-199, nn. 171-172a. Per la Panagia Kosmosoteira del monastero 
di Vira, vd. Iliadis 2005, p. 229 e / gg., nonché la bibliogra/ a di riferimento alle note 1 
e 2. Per gli esempi marciani, sia di XI secolo, sia di importazione nel XIII, vd. soprattutto 
Deichmann 1981, passim. 

(  133) In alto e in basso, su un piano lievemente arretrato, è presente un listello piatto. 
(  134) In area altoadriatica il motivo è particolarmente di4 uso in edi/ ci della seconda 

metà dell’XI e del XII secolo: vd. Buchwald 1964, pp. 154-160, part. pp. 158-159, 
/ gg. 31-33, 40-42; Richardson 1988, passim. Per l’area bizantina, oltre al testo appena 
citato, vd. Firatli 1990, pp. 124-126, 131-132, nn. 236-237, 240, 258, pl. 75-77, 81. 

(  135) Grabar 1976, pp. 61-62, 131-133, nn. 46, 131, pl. XXXI, CVII; Firatli 1990, 
p. 139, n. 275, pl. 86. 

(  136) Polacco 1978, p. 75, n. 63.  
(  137) Deichmann 1981, pp. 50, 57-58, 67, 76-77, nn. 129, 131, 182-183, 261, 304; 

Kramer 2006, pp. 118-122, abb. 99, 101. 
(  138) Polacco 1990, pp. 49-51. 
(  139) Kautzsch 1936, pp. 213-215, taf. 43, n. 722; Dennert 1995, p. 195, nn. 

144-146; Dennert 1998, pp. 130-131, / gg. 23-25, 31. 
(  140) Grabar 1976, p. 69, n. 64, pl. XXXVIIIf. 
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silica marciana a Venezia (141) e, sempre nel medesimo edi/ cio, in alcune 
piccole imposte binate a paniere (142).

La tecnica scultorea, notevolmente precisa e morbida, come pure l’azione 
decisa degli strumenti, spinti molto in profondità all’interno del supporto la-
pideo per far emergere per contrasto le parti in ombra, confermano di certo la 
buona qualità della maestranza che concepì quest’opera di particolare pregio, 
ma sicuramente di produzione seriale. Ci si limitò ad utilizzare il trapano, con 
punta di cospicua sezione, solo nei riccioli inferiori di tutti i motivi vegetali: 
ovvero, sia con intento progettuale, per creare la griglia di organizzazione dei 
moduli esornativi, sia per rimarcare ciascuno degli elementi attraverso un 
netto e maggiore stacco chiaroscurale. Analogo impiego di questa speci/ ca 
modalità di azione è rintracciabile in varie imposte di ambito orientale, ma 
anche altoadriatico, ancora una volta collocabili in piena epoca comnena (143). 
Non è escluso, pertanto, che proprio a questo periodo possa essere ascritta 
questa scultura, più precisamente ancora entro l’XI secolo.

In conclusione, è plausibile che il capitello sia giunto direttamente 
dalla città di Venezia, forse già in epoca medievale, o forse in relazione con 
l’edi/ cazione della piccola cappella sulla riva del canale Grassaga nel XVI 
secolo. Non stupisca, in ogni caso, che nella città lagunare potesse ancora 
conservarsi, fra tardo medioevo e piena età moderna, una parte cospicua di 
quelle sculture che erano state trafugate o importate dall’oriente bizantino 
(dalla capitale sul Bosforo, ma anche dai territori controllati da Venezia), 
soprattutto a seguito della Quarta Crociata, tesaurizzate per l’innegabile 
valenza estetica loro riconosciuta (144). Questo medesimo atteggiamento, 
peraltro, è recuperabile sempre in tempi piuttosto avanzati, ad esempio, 
negli archetti di ciborio protobizantini riutilizzati come nuove incorniciature 
presso la chiesa di Lison, alle porte di Portogruaro (Venezia), assieme ad altre 
sculture di sicura origine orientale, sistemate in controfacciata e in una vicina 
capellina votiva (145). Di fatto, la comunicazione fra Grassaga e la laguna 
non era mai venuta meno, sia attraverso le vie di terra, sia attraverso i canali 
navigabili, a partire dall’epoca romana / no a quella contemporanea (146).

(  141) Brenk 1999, pp. 144-146, / gg. 1, 5, 9-10: per l’autore si tratterebbe di elementi 
eseguiti a Venezia. 

(  142) Deichmann 1981, p. 64, n. 218, taf. 13. 
(  143) Dennert 1995, pp. 182-184, 196, 203, 207, 210, 219, nn. 23, 24, 25, 27, 

28-29, 32, 40, 149-150, 205, 207, 239-240, 266, 344; Dennert 1998, pp. 120-122, 
127, / gg. 4-5, 10, 17. 

(  144) Dorigo 2004, pp. 1, 3, 5-10 
(  145) Bonfioli 1979, passim. 
(  146) Dorigo 1994, pp. 16, 22, 26-29, 35, 89, 108-110, 183, 188, 246-251, 337-338; 

Cagnazzi 1979, pp. 25-26; Cagnazzi 1985, pp. 22-23, 329-330. 
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Un capitello imposta “a paniere” presso il Museo Nazionale
di Ravenna (Paola Novara)

Presso il Museo Nazionale di Ravenna si conserva un capitello imposta 
“a paniere” (147) di ignota provenienza. Entrato nella raccolta del Museo 
di Ravenna nel 1904, non era accompagnato da alcuna documentazione e 
nemmeno la letteratura specializzata, la stampa quotidiana o la tradizione 
orale locale, in genere utili fonti di informazioni per le acquisizioni dubbie 
della / ne dell’Ottocento e dei primi decenni del Novecento, forniscono 
indicazioni al riguardo. 

Il capitello, di pietra d’Istria, è di forma troncoconica con le pareti arro-
tondate e coperte da una corona formata da otto grandi foglie d’acanto. Le 
foglie, disposte verticalmente, sono stilizzate, hanno costolature percorse da 
sottili solchi e terminano in lobi frastagliati che spesso si toccano. Sull’abaco, 
sormontato da una decorazione a dentelli solo parzialmente conservata, 
si snoda un motivo a palmette diritte a5  ancate, includenti in/ orescenze.

Una delle poche descrizioni del capitello si deve a Ra4 aella Farioli che 
lo inserì, sul / nire degli anni ’60 del Novecento, nel Corpus della scultura 
ravennate attribuendolo alla metà del VI secolo (148). Successivamente 
l’interesse nei confronti del pezzo è stato quasi nullo e solo in occasione 
della mostra dedicata ai 1200 anni della morte di Carlo Magno, tenutasi 
ad Aquisgrana nel 2014, gli organizzatori della manifestazione hanno sele-
zionato l’imposta fra i materiali ravennati da esporre ad Aachen. In quella 
occasione, nella necessità di interessarmi al pezzo per poterne realizzarne 
la scheda descrittiva, ho maturato la convinzione che la cronologia del 
capitello debba essere ridiscussa (149). Nella brevissima scheda di corredo 
al catalogo proposi una diversa datazione rispetto a quella di4 usa dalla 
Farioli, tuttavia la didascalia utilizzata nella esposizione non ha seguito il 
mio suggerimento e gli organizzatori hanno preferito attribuire ancora una 
volta l’imposta al VI secolo. 

Per chiarire quali sono stati gli elementi che mi hanno portato a dubi-
tare per una datazione precoce del manufatto, ritengo vadano considerati 
la lavorazione, che risulta meno accurata rispetto alla produzione canonica 
del VI secolo, e, tenendo presente che la percentuale maggiore di arredi in 
uso a Ravenna in quel periodo era importata prefabbricata dalle o5  cine di 

(  147) Inv. 733. Pietra calcarea, 40 x 41 cm; diag. abaco 55 cm; diam. base 28 cm. 
Mancante di una piccola porzione della parte inferiore; il rilievo dell’abaco è fratturato 
in più punti. 

(  148) Olivieri Farioli 1969, p. 40, n. 61, e / g. 60. 
(  149) Novara 2014. 
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Fig. 1 - Ravenna, 
Museo Nazionale, 
capitello “a paniere” 
(inv. 733) (da Novara 
2014). 

Fig. 2 - Ravenna, 
Museo Nazionale, 
capitello “a paniere”, 
particolare.
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Proconneso, il materiale utilizzato. Va aggiunto, poi, che non solo le carat-
teristiche dell’ornato, ma anche la forma, si avvicinano a quelle di alcuni 
elementi di arredo lavorati nell’XI secolo in area alto adriatica a imitazione 
di prodotti di fabbricazione costantinopolitana. Questo gruppo di capitelli, 
ben descritto dal Buchwald negli anni ’60 del Novecento (150), ha il corpo 
decorato con acanto spinoso a estremità tangenti e l’abaco con un fregio a 
palmette sormontato da una cornice dentellata. 

I capitelli lavorati nella Metropoli d’Oriente cui si ispirarono gli scal-
pellini altoadriatici possono presentare il corpo schiacciato e svasato, come 
nel caso degli esemplari in opera nella . eotokos Pammakaristos (151), poi 
Fethiye Camii, e nella Koca Mustafa Paşa Camii, già chiesa di Sant’Andrea 
in Krisei (152), in quest’ultimo caso arricchito da un medaglione centrale, 
e talvolta una lavorazione dell’acanto a giorno come nel caso del capitello 
di importazione in opera sulla parete esterna della basilica di San Marco 
di Venezia (153). 

Il confronto più stringente con esemplari di manifattura alto adriatica di 
XI secolo può essere istituito coi capitelli impiegati nella cripta (154) e lungo la 
parete esterna dell’abside (155) della basilica di San Marco di Venezia. Si tratta 
di elementi di dimensioni modeste con corpo troncoconico a pareti curve, in 
alcuni casi sormontati da un abaco decorato a dentelli, a5  ni ad alcuni pezzi 
sporadici conservati nel museo di Torcello (156). Sempre in ambito torcellano 
è possibile individuare i confronti più signi/ cativi per il motivo decorativo 
della palmetta sormontata dalla dentellatura, un tema che, seppure con alcune 
varianti nella resa della in/ orescenza, è presente sulle cornici marcapiano in 
opera nelle pareti della chiesa di Santa Fosca (157) e in quelle musealizzate 
nell’area adiacente lo scavo della basilichetta di San Marco (158).

(  150) Buchwald 1964, pp. 139-141. 
(  151) Kautzsch 1936, p. 200, / g. 672.  
(  152) Ivi, / g. 670. 
(  153) Minguzzi 2000b, p. 151 (facciata ovest all’esterno della cappella Zen, primo 

ordine a sud). 
(  154) Deichmann 1981, nn. 122, 129, 131. 
(  155) Minguzzi 2000b, p. 152. In questo caso, viste le dimensioni ridotte, i capitelli 

sono decorati con quattro foglie angolari, i cui dentelli si toccano al centro. Analoghi 
esemplari sono in opera nel Capitello del Croci/ sso all’interno della basilica, vd. Min-
guzzi 2000a, p. 73.  

(  156) Polacco 1976, p. 82, n. 50. 
(  157) Ivi, p. 137, n. 84. 
(  158) Ivi, pp. 144-145, n. 88. 
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Motti e sottoscrizioni su alcuni arredi architettonici
del Museo Nazionale di Ravenna (Paola Novara)

Uno dei più signi/ cativi e consistenti nuclei di materiali conservati 
presso il Museo Nazionale di Ravenna è rappresentato dalle epigra/ . Le 
iscrizioni, intere e frammentarie, la cui provenienza non sempre è nota, 
coprono un arco cronologico che va dal I secolo a.C. / no al tardo medioevo. 

L’interesse degli studiosi nei riguardi della raccolta si è concentrato pre-
valentemente sull’epigra/ a pagana, ampiamente studiata sin dal XVIII  seco-
lo (159), in misura minore sulle iscrizioni tardo antiche e alto medievali (160), 
nelle quali talvolta si riscontra ancora l’uso della lingua greca; raramente si sono 
registrati interventi dedicati all’epigra/ a del pieno medioevo. 

Scorrendo velocemente il panorama dell’epigra/ a ravennate dei secoli
di mezzo, possiamo constatare come il gruppo più signi/ cativo di 
iscrizioni alto medievali ravennati sia quello raccolto sulle pareti di 
alcuni sarcofagi impiegati o reimpiegati per ospitare le spoglie degli arci-
vescovi della città e conservati nella basilica di Sant’Apollinare in Classe, 
luogo destinato a perpetuare la memoria dei presuli ravennati / no al IX 
secolo (161). Le iscrizioni coprono un arco cronologico che va dalla / ne 
del VII / no alla / ne dell’VIII secolo e chiariscono come nell’area esarcale 
in quel lasso di tempo fosse in atto un processo di cristallizzazione dei 
moduli del tardo VI secolo: sul / nire di quel secolo, come evidenziato da 
Guglielmo Cavallo (162), l’epigra/ a monumentale e funeraria ravennate 
cominciò a manifestare evidenti modi/ che che, attraverso un processo che 
avrà il suo compimento nell’VIII secolo (163), giungerà a quello che la Gray 
ha de/ nito “semi-o5  cial style” (164).

Superata la frammentazione scrittoria dell’alto medioevo, con l’età ca-
rolingia una nuova unità gra/ ca si manifestò anche nella scrittura epigra/ ca 
(forse derivando da quella libraria). Assistiamo pertanto in tutta l’Italia 

(  159) Spreti 1793-1796; Patrono 1908-1909; Muratori 1912; Mansuelli 1967; 
Susini 1965; Bollini 1975; Cavallo 1984; Giacomini 1990a; Eadem 1990b; Cavallo 
1992.  

(  160) Cavallo 1992; Novara 1999; Benericetti 2017a; Benericetti 2017b. 
(  161) Farioli Campanati 1984. 
(  162) Cavallo 1992, p. 115.  
(  163) Ivi, p. 117.  
(  164) Gray 1948, n. 110. Le medesime caratteristiche si possono riscontrare in altre 

epigra/  dei secoli VII-VIII di committenza prevalentemente ecclesiastica (Bottazzi 2012, 
pp. 19-20). Solo dopo la / ne dell’Esarcato, sempre la secondo Gray, anche a Ravenna 
(come in precedenza era accaduto nelle aree di cultura longobarda) si di4 use la cosiddetta 
“popular school”. 
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settentrionale a una restituzione sistematica della capitale epigra/ ca di 
matrice romana. Il panorama ravennate del IX secolo è quanto mai scarno e 
le poche iscrizioni datate o databili con certezza che si possono individuare 
sono sempre legate all’ambito dell’alto clero della cattedrale. 

Confermando quella rarefazione nell’uso della scrittura epigra/ ca con-
statata in molti territori dell’Italia settentrionale durante il X secolo (165), 
anche a Ravenna da testimonianze sicuramente databili alla metà del IX 
secolo si passa a materiali di XI secolo, senza poter individuare, ad oggi, 
alcuna epigrafe collocabile con certezza nel secolo X. 

Gli anni compresi tra la metà dell’XI e la metà del XII secolo, caratte-
rizzati da due importanti eventi storico-politici, vale a dire la “lotta per le 
investiture” e la “riforma gregoriana”, furono particolarmente travagliati 
per la Chiesa di Ravenna, direttamente coinvolta negli scontri fra papato 
e impero che segnarono quel periodo. In tale contesto, grazie all’azione di 
Ildebrando di Soana, nel 1169 fu eletto arcivescovo di Ravenna Gerardo, 
sotto il cui controllo la sede ravennate riacquistò la sua autonomia in 
ossequio alla Santa Sede. La presenza di almeno tre iscrizioni risalenti al 
ponti/ cato di Gerardo, un numero veramente rilevante considerando il 
vuoto dei secoli immediatamente precedenti e successivi, è probabilmente 
da imputare a una volontà di / ssare nel tempo episodi di grande rilevanza 
politica derivati dalla nuova direzione che aveva imboccato l’episcopato ra-
vennate. Le tre iscrizioni presentano caratteristiche riferibili alla produzione 
che per l’Emilia è stata de/ nita “neoromanica” (166), ovvero testimoniano 
quel passaggio in corso nel XII secolo dalla maiuscola “romanica” a4 ermatasi 
nell’XI secolo, alla “gotica”. Tali prodotti sono caratterizzati dall’inserimento 
nel testo di lettere non capitali (e in particolare E, H, M, N, V espresse in 
forme mistilinee derivate dai tipi onciali e semionciali) e dall’introduzione 
delle varianti delle lettere D, formata da un occhiello inferiore con breve 
gamba verticale o piegata (onciale-gotica), e G, resa nella forma a riccio 
nota sin dalla / ne dell’XI secolo.

Due elementi di arredo conservati nel Museo Nazionale di Ravenna, 
ad oggi inediti, possono arricchire lo scarno panorama epigra/ co raven-
nate, fornendo anche qualche notazione sullo sviluppo dell’architettura 
nel medioevo. 

Il primo pezzo che analizzeremo è un frammento di elemento struttu-
rale (167), forse la parte inferiore di capitello, a forma di cilindro schiacciato 

(  165) Gray 1948, pp. 77-88.  
(  166) Montorsi 1977, p. 188, 226-229.  
(  167) Inv. 11085 (vecchio 1093). Calcare, h. cm 17; diam. cm 28.  
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Fig. 2 - Ravenna, Museo Nazionale, mensola (inv. 11228).

Fig. 1 - Ravenna, Museo Nazionale, frammento di capitello (inv. 11085).
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delimitato da un motivo a corda aggettante, lungo il quale corre la sotto-
scrizione attributiva (168): 

+ Martinus Veneticus me fecit.

Il testo utilizza una formula di patronato impiegata durante tutto il 
medioevo in cui un nome proprio, in genere quello dell’autore, è associato 
alla locuzione me fecit.

Non è possibile precisare la provenienza del pezzo, né chiarire chi fosse 
Martino di Venezia.

Il secondo frammento è una mensola (169) di forma parallelepipeda, da 
collocare nel XII secolo, lungo le cui pareti, sagomate in modo pronunciato, 
scorre l’iscrizione (170): 

O quam grande fero pondus. Succurrite queso.

Il motto, che Chiara Frugoni (171) ha interpretato come «O che gran peso 
porto! Aiutatemi vi prego!», fu utilizzato spesso, come chiarito da Augusto 
Campana (172), nella produzione architettonica del XII secolo, soprattutto 
nelle decorazioni che arricchivano i portali. Nel duomo di Modena lo stesso 
testo, anche se solo parzialmente leggibile, è visibile sullo stipite sinistro 
della Porta della Pescheria (173). Nella cattedrale di Piacenza, un identico 
motto corre lungo i lati di una mensola che sostiene un telamone collocato 
nel portale della parete sinistra, detto Porta del Paradiso (174).

Il confronto più pregnante per il pezzo ravennate è costituito da un tela-
mone di protiro o di ambone che si conserva nella raccolta della Fondazione 
Pogliaghi di Varese. Il telamone sostiene una mensola di fattura analoga a 
quella in oggetto, lungo la quale corre un’iscrizione che per impostazione 
e resa delle lettere è assai vicino al pezzo ravennate. 

(  168) Epigrafe distribuita su una sola linea. Capitale epigra/ ca con introduzione di E 
onciale. La A ha il tratto orizzontale spezzato. Nessuna abbreviazione. Altezza delle lettere 
non costante entro il binario. 

(  169) Inv. 11228. Marmo, h. cm 18; largh. cm 43; lungh. cm 53.  
(  170) Epigrafe distribuita su una sola linea. Capitale epigra/ ca con l’introduzione di 

alcune lettere in maiuscola gotica (G a riccio); S disassate; asta della Q terminante a riccio. 
Nessuna abbreviazione. Altezza delle lettere non costante entro il binario. 

(  171) Frugoni 1999, p. 24. 
(  172) Campana 1984, p. 372.  
(  173) Poiché l’epigrafe non si è conservata integralmente, si deve ad Augusto Campa-

na la lettura dei resti sopravvissuti. Campana 1984, p. 372, / gg. alla p. 394; vd. anche 
Frigeri 2004, p. 134. 

(  174) Il protiro è sovrastato da una lunetta ra5  gurante il paradiso, sostenuta da due 
colonne rette da telamoni ra5  guranti inferno e purgatorio. Il telamone che rappresenta 
l’inferno ha alla base questa iscrizione. 
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I bacini ceramici di San Michele di Porcile (Madonna della Stra’)
(Marica Menon)

Collocata sulla destra dell’antica via Postumia a circa un chilometro 
dal centro del paese di Bel/ ore, sulla strada che oggi conduce a Caldiero, 
sorge l’antica pieve di San Michele, ora Madonna della Strà (175) (Fig. 1).
La costruzione può essere riconosciuta alla piena epoca romanica e 
all’opera di Borgo e Malfato (176), i cui nomi e la data di fondazione, il 
1143, avvenuta durante l’episcopato di Tebaldo – personalità che ebbe 
un ruolo di primo piano nella realizzazione della chiesa di Porcile – sono 
testimoniati da un’epigrafe oggi conservata al Museo di Castelvecchio a 
Verona (177).

La facciata, a spioventi, è costituita da un muro a corsi alterni di late-
rizi e tufo irregolari nello spessore, ma ben delineati (178). Sopra la porta 
d’ingresso è presente un protiro pensile, coronato da un timpano decorato 
lungo il perimetro più interno da un fregio geometrico a denti di sega, for-
temente chiaroscurato, ripreso sotto le piccole imposte delle spallette che 
sostengono l’elemento. Il fronte pare soprattutto di notevole interesse per 
la presenza di cinque bacini ceramici disposti a croce, dei quali tre soltanto 
conservano parte dell’ingobbiatura policroma originaria (Figg. 2a, 3a, 4). 
In particolare, quello situato al centro del protiro è l’unico ad avere un 
di4 erente pro/ lo, più infossato e privo della tesa, rispetto agli altri quattro 
manufatti ceramici i quali, invece, presentano un catino meno profondo e 
sono accomunati dalla stessa bordura (179). 

La scodella posta sopra la bifora, presenta una cavità espansa con tesa 
piccola e, come il reperto direttamente sottostante, è arricchita da tracce 
policrome verdi ed ornamenti gra5  ti, visibili anche sul bordo esterno. Un 
piccolo residuo di invetriatura è presente anche sulla ciotola al vertice della 
facciata, mentre i manufatti collocati ai lati opposti della fronte paiono 
privi di tracce di colore (Fig. 4). Tuttavia, il materiale di composizione 
risulta analogo in tutti e cinque i casi, contraddistinti verosimilmente dal 

(  175) Crosatti 1906, p. 5. Vd. anche Cipolla 1892, pp. 111-116; Flores d’Arcais 
1980, pp. 346-384; Bosio 1991, p. 54; Farsaglia 1996; Santi 1998, pp. 45-50; Santi, 
Solfo 2004, p. 10-25; Napione 2008, pp. 300-303. 

(  176) Ivi, 1906, p. 5. 
(  177) Il Vescovo infatti, contendeva il territorio di Porcile al Capitolo dei Canonici 

veronesi. In merito vd. Castagnetti 1981, pp. 101-125; De Sandre Gasparini 1981, pp. 
133-177; Castagnetti 1983; Castagnetti 1985, pp. 253-274. Inoltre, vd. Lanza 1998, 
pp. 161, 219, 221, 237; Lanza 2006, pp. 31, 32, 34, 46, 48, 65, 127, 137, 147, 188. 

(  178) Santi 1995, pp. 11-12.  
(  179) Gli altri bacini si distinguono per la presenza di un catino espanso e piccola tesa. 
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Fig. 1 - Bel/ ore, Madonna della Stra’, facciata (1143).

medesimo impasto (180). La tecnica di realizzazione di questa particolare 
tipologia di ceramica, detta ingobbiata, si ottiene rivestendo il recipiente 
ancora crudo con un sottile strato di terra bianca. La super/ cie può essere 
poi incisa con appositi strumenti, a formare elementi decorativi di vario 
genere: al termine dell’operazione, si procede alla cottura e alla stesura di 
una sottile vetrina di piombo (181). 

La presenza di manufatti ceramici nelle architetture, inizialmente de-
/ niti come mezze maioliche, ha assunto sempre maggior importanza con 
l’evolvere delle ricerche, soprattutto a partire dal XX secolo in poi (182). 
Molti studiosi, in particolare, si sono esposti negli ultimi anni per sostenere 
come la produzione di bacini e il loro conseguente impiego anche in ambito 

(  180) Berti, Gelichi 1993, p. 98. Inoltre, Saccardo 1993, p. 148, ricorda che le 
scodelle sono state oggetto di analisi nella sezione del biscotto, con il seguente risultato: 
«pasta di fondo con forte polarizzazione di aggregato, molto ricca di illite, con massarelle 
di ossidi di ferro, piuttosto porosa. Scheletro sabbioso composto da quarzo angoloso,
K feldspato subordinato a quarzo policristallino sub angoloso. Diversi individui di pla-
gioclasio e di chert». 

(  181) Gelichi 1986, p. 355. 
(  182) Per uno studio relativo alla ceramica bizantina vd., in particolare, Böhlendorf-

Arslan 2013. 
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Fig. 2a - Bel/ ore, Madonna della Stra’, facciata, bacino al centro del protiro pensile.
Fig. 2b - Rilievo dei gra5  ti (elaborazione gra/ ca di Sara Scalia, Università di Verona).

Fig. 3a - Bel/ ore, Madonna della Stra’, facciata, bacino presso la bifora.
Fig. 3b - Rilievo dei gra5  ti (elaborazione gra/ ca di Sara Scalia, Università di Verona).

Fig. 4 - Bel/ ore, Madonna della Stra’, facciata, bacino al colmo della facciata.
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costruttivo, non sia da considerare di seconda importanza, anzi, sarebbe 
prova, piuttosto, di una più ampia conoscenza decorativa che, nella mag-
gior parte dei casi, partendo dalla civiltà di Bisanzio, si sarebbe sviluppata e 
sarebbe stata recepita anche nella penisola italiana con di4 erente intensità a 
seconda dei luoghi che accoglievano tale in- usso (183). Al proposito, si con-
sideri che le ciotole con vetrina inserite nei paramenti murari, costituivano 
un notevole e4 etto coloristico, che accentuava l’importanza e la preziosità 
della struttura sulla quale venivano poste (184). Tuttavia, considerando la 
datazione della chiesa al XII secolo, la decorazione visibile sul corpo dei ba-
cini della Stra’ pare essere quasi un unicum nel suo genere se confrontata con 
gli ornamenti degli altri esiti documentati / nora nell’Italia settentrionale, e 
riconosciuti allo stesso periodo di produzione (185). Un confronto piuttosto 
puntuale, tuttavia, è stato proposto da Berti e da Gelichi, i quali riconoscono 
una certa somiglianza tra i prodotti / ttili di San Michele e quelli in opera 
presso la chiesa mantovana di San Leonardo, databile al 1154 (186). Questi 
ultimi, da considerare quasi sicuramente di origine bizantina, presentano 
infatti la medesima cavità poco profonda, con tesa piccola, come le cerami-
che di Bel/ ore, la stessa tipologia di impasto e l’identica colorazione verde-
bluastra (187). Siviero, nel 1983, in uno studio dedicato alle maioliche di 
Bel/ ore, sostiene per esse una produzione posteriore alla realizzazione della 
chiesa, datando i manufatti tra XVI e XVII secolo (188). Allo stesso modo, 
Blake si dice contrario alla contemporaneità dei bacini, a suo parere sostituiti 
da altri elementi ceramici nel corso del tempo (189). Crosatti non fa alcun 
riferimento ad una possibile epoca di realizzazione nella monogra/ a da lui 
dedicata alla chiesa porcilana (190), così come Arslan, il quale li identi/ ca 
come uno dei caratteri emiliani della facciata (191).

Il primo studioso a rivendicare una datazione di XII secolo è Ericani, che 
riconosce nelle maioliche di Bel/ ore la tipologia “San Bartolo” (192), seguita 

(  183) Berti & Gelichi 1993, pp. 99, 104-105.  
(  184) Bonetti, Lanterna, Michelucci & Tosini 2000, p. 48. 
(  185) Berti & Gelichi 1993, p. 91. 
(  186) Ibidem. 
(  187) Blake 1981, pp. 93-94. 
(  188) Siviero 1985, pp. 246-247. 
(  189) Blake 1978b, pp. 108-109. 
(  190) Crosatti 1906, p. 5. Non è possibile riconoscere alcun riferimento ad elementi 

decorativi speci/ ci, in quanto le invetriature policrome sono fortemente compromesse ed 
inoltre le incisioni gra5  te alludono a semplici elementi decorativi geometrici. 

(  191) Arslan 1939, p. 148. 
(  192) Ericani 1990, p. 43. La ceramica del tipo “San Bartolo” è una tipologia di area 

veneta, gra5  ta con motivi circolari e spiraliformi, riferita da Gelichi 1986, pp. 367-388, 
alla produzione di XIII secolo. 
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da Francesca Saccardo, che invece riconduce i bacini della Stra’ ai reperti 
rinvenuti presso San Leonardo in Fossa Mala, una tipologia derivante dal 
gruppo “San Bartolo”, ma relativa alla prima produzione lagunare, sebbene, 
vista l’assenza di altri esempi simili, la studiosa non escluda per essi l’ipotesi 
dell’origine bizantina (193). Roascio li considera invece di provenienza costan-
tinopolitana, e propone una cronologia genericamente di XII secolo (194).

Osservando attentamente la manifattura dei bacini in opera a Bel/ ore, 
in particolare i tre reperti sui quali ancora si conserva parte dell’invetriatura, 
possiamo notare alcune incisioni a carattere decorativo, ottenute scalfendo 
la super/ cie con uno strumento appuntito: tale risultato pare ben visibile 
sulla ceramica della bifora, caratterizzata da una base cotta di colore rosso, 
ricoperta ancora dalla pasta chiara e gra5  ta con motivi non regolari, che 
si sviluppano a fasce concentriche attorno al centro, delimitato da linee 
profonde disposte attorno ad una punto focale, a formare una sorta di 
triangolo a doppio pro/ lo (Fig. 2a-b). Sul registro successivo del medesi-
mo corpo ceramico è presente, invece, una scal/ ttura costituita da archi 
di cerchio pro/ lati con due o tre segni paralleli, rivolti verso l’esterno, a 
creare un motivo ritmato.

Di notevole interesse risulta essere la policromia superstite: dalla pig-
mentazione intensa, essa è realizzata con macchie verdi e blu che paiono 
essere in parte indipendenti dalle incisioni geometriche appena descritte. 
La decorazione variopinta così articolata prosegue / no a comprendere i 
bordi del bacino, a stretto contatto con la muratura circostante.

Il medesimo modus operandi viene adottato sul bacino collocato al cen-
tro del protiro, la cui ingobbiatura pare meglio conservata, e caratterizzata 
sempre da incisioni a linee profonde, con un corpo ceramico arricchito da 
macchie policrome verde-bluastre (Fig. 3a-b). L’analogo motivo e il colore 
adottato, visibile anche sui precari resti di materiale ceramico presenti 
sulla maiolica al vertice della facciata, unitamente alla presenza dello stesso 
impasto riscontrabile anche nei restanti bacini, suggerisce, ad una prima 
analisi un’analoga cronologia per tutti i manufatti di Bel/ ore. 

Valutando con attenzione la stratigra/ a muraria, i mattoni appaiono 
modellati appositamente per accogliere il pro/ lo delle scodelle, e nonostante 
i pesanti restauri subiti che portarono all’applicazione di cemento e nuova 
malta anche sulla fronte della basilica (195), le ceramiche sembrerebbero in 

(  193) Saccardo 1993, pp. 156-157. Nel saggio, infatti, le ceramiche di San Michele 
vengono messe in relazione anche con la tipologia “Zeuxippus Ware”, classe I di Megaw 
– il cui massimo sviluppo fu tra il XII e il XIII secolo a Costantinopoli –, caratterizzata 
da una vetrina incolore, giallo-bruna e verde. 

(  194) Ivi, p. 150. 
(  195) Bravi, Santolin 2004, p. 98. 



Atti Acc. Rov. Agiati, a. 267, 2017, ser. IX, vol. VII, A92 

continuità con gli altri materiali e quindi con il complesso della struttura 
parietale. Per questo motivo pare assai dubbia l’ipotesi di una sostituzione 
dei manufatti, che avrebbe necessariamente compromesso parte della mura-
tura limitrofa. Inoltre, è da considerare che il periodo di maggiore impiego 
dei bacini ceramici nelle architetture di area italiana, si concentra tra terzo e 
quarto decennio del XII secolo, con alcuni esempi nell’ottavo (196), crono-
logia che corrisponde al periodo di fondazione della chiesa di San Michele. 
Pertanto, non risulta di5  cile ipotizzare la posa dei bacini congiuntamente 
all’erezione della facciata.

Sulla base di queste considerazioni, i manufatti non sarebbero da 
ritenere nemmeno esempi del tipo “San Bartolo”, perché tale produzione 
è individuabile solo a partire dalla / ne del XIII secolo (197). Se anche si 
considerassero un esempio precoce di tale ambito, la cronologia si dimostre-
rebbe comunque troppo arretrata, priva di confronti sia in area veneta, sia 
in territorio veneziano (198). Anche la tipologia lagunare della gra/ ta arcaica 
padana, databile tra la / ne del XIV secolo e il 1450 circa, non sembra avere 
punti di contatto con i manufatti porcilani in esame (199).

La produzione di bacini ceramici nel territorio dell’Italia settentrionale, 
sembrerebbe perlopiù costituita da manufatti riferibili a centri di produ-
zione situati nel cuore del mondo bizantino (200): questa è, per esempio, 
l’origine suggerita per le maioliche in opera presso la chiesa mantovana di 
San Leonardo. Queste ultime, ormai unanimemente considerate prodotto 
dell’area costantinopolitana, avrebbero, secondo il parere di Berti e di Geli-
chi, lo stesso pro/ lo delle ceramiche di Bel/ ore, con cavità poco profonda 
e tesa piccola. Se si accettasse la relazione presente tra i manufatti, questa 
inserirebbe le soluzioni ceramiche di Porcile nel contesto veneto di ricezione 
e rielaborazione dell’ingobbiata bizantina (201).

Tuttavia, la colorazione a macchie verdi-bluastre delle scodelle di San 
Michele pare essere un elemento in parte discordante, che sembra non 
trovare esaustiva giusti/ cazione dal solo confronto con manufatti di origine 
orientale, ma aprirebbe ad un più complesso orizzonte caratterizzato da 
altri linguaggi, uno dei quali di probabile ascendenza islamica.

Un riferimento, ad esempio, può essere fatto con alcuni reperti / ttili 
in opera presso l’abbazia di Pomposa (202). Sul campanile, infatti, un ini-

(  196) Berti & Gelichi 1993, p. 108. 
(  197) Gelichi 1986, pp. 367-388. 
(  198) Berti & Gelichi 1993, p. 108. 
(  199) Blake & Nepoti 1984, p. 362. 
(  200) Ivi, pp. 143-144. 
(  201) Ibidem. 
(  202) Salmi 1966, pp. 237-247. 
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ziale e puntuale riscontro può essere istituito con una ciotola maiolicata 
ospitata nel primo registro della torre campanaria, sul lato occidentale, la 
quale conserva ancora parte del fondo decorato (203). Essa è interessata dalla 
presenza di un ingobbiatura a colori verdastri e motivi a volute distribuiti 
su super/ ci semicircolari attorno ad un elemento triangolare centrale, a 
doppio pro/ lo (204). L’origine di tale manufatto sarebbe da riconoscere alla 
produzione musulmana sciita della dinastia fatimita, che dominò sull’Africa 
settentrionale e sull’Egitto dal X al XII secolo (205). Lungo il corso murario 
della torre campanaria pomposiana, datata 1063 (206), sono riconoscibili 
inoltre altre maioliche, considerate di derivazione egiziana, che a parere 
di Salmi sarebbero da ricondurre a produzioni di carattere popolare (207), 
assimilabili ai bacini di San Michele, con i quali esse trovano alcuni punti 
in comune, come ad esempio la forma della ciotola, poco infossata e con 
tesa piccola, e la colorazione quasi “sciolta”, basata principalmente sui toni 
blu, verdi e bruni. 

Per questo tipo di produzione “a macchie” un ulteriore punto di con-
fronto, valido sia per Pomposa che per Bel/ ore, potrebbe essere quello 
con i manufatti realizzati sulla torre di Pavia, ugualmente legati al mondo 
islamico, per la maggior parte considerati di origine egiziana (208). Le opere 
ceramiche pavesi oltre che a tale derivazione, sono assegnate anche all’area 
siriaca, siciliana e ifriqenia (zona corrispondente all’odierna Tunisia), terre 
accomunate nell’XI secolo dall’appartenenza al dominio fatimida (209). 

I bacini di San Michele, tuttavia, sebbene ad una prima analisi paiano 
accomunati agli episodi appena citati, soprattutto per la modalità con cui 
fu stesa la pigmentazione sulla vetrina, presentano anche delle di4 ormità, 
sia per quanto riguarda la geometria della decorazione, più schematica 
negli esempi porcilani, maggiormente complessa e / gurativa in molti casi 
pavesi; sia per la modalità stessa con cui furono realizzate le profonde e 
lineari incisioni sulle facce dei bacini di San Michele, nelle quali l’ornato 
pare indipendente dalla stesura del colore.

Tale di4 erenza potrebbe essere relativa ad un divario cronologico di tutti 
questi episodi: le opere / ttili dei complessi di Pavia e di Pomposa, sarebbero 
infatti da collocare in un arco temporale più arretrato rispetto a quello delle 

(  203) Ibidem.  
(  204) Salmi 1966, p. 239. 
(  205) Ivi, pp. 237-238. 
(  206) Blake & Aguzzi 1989, p. 222. 
(  207) Ivi, p. 222. 
(  208) Ibidem. Vd., inoltre, Blake & Aguzzi 1978, pp. 11-27; Blake & Aguzzi 1987, 

pp. 153-236. 
(  209) Ivi, p. 223. 
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maioliche di Bel/ ore. I tre siti potrebbero essere interessati, nondimeno, 
dalla presenza di un gusto estetico comune, favorito presumibilmente dal 
- orido e costante commercio dei centri portuali della penisola italiana con 
le aree più orientali e meridionali del Mediterraneo (210), come l’Egitto e la 
Siria (211). Presumibilmente, dunque, la ceramica prodotta in quelle terre 
giunse attraverso una rotta mercantile proli/ ca, sviluppatasi oltre i con/ ni 
del territorio locale (212).

Si consideri, inoltre, che a partire dal X secolo la via commerciale 
tra l’Oceano Indiano e il Mediterraneo si era spostata dal Golfo Persico 
all’Egitto, mentre nel corso dell’XI nella distribuzione relativa ai bacini 
ceramici, si imposero almeno due reti di scambio principali: la prima ad 
Occidente, che collegava il Nord Africa con il Tirreno e il Mar Ligure, la 
seconda orientale, che invece si snodava tra l’Adriatico e il Levante (213). 
Sebbene non si possa pensare ad un’importazione diretta dei materiali 
dall’Egitto o dalla zona Africana, / no all’entroterra veneto, tramite le vie 
che si erano sviluppate almeno un secolo prima, è probabile forse ricono-
scere la possibilità della circolazione dei beni che, accolti inizialmente dai 
mercanti veneziani, amal/ tani e genovesi, iniziarono a circolare all’interno 
della nostra penisola (214). 

Sulla base di queste considerazioni, pare forse lecito osservare la presenza 
di un possibile in- usso estetico originario delle aree islamiche nella produ-
zione ceramica di Bel/ ore, i cui bacini sono caratterizzati, in parte, dalla 
medesima tecnica e modalità decorativa di quella produzione. Pavia, in tal 
senso, potrebbe rappresentare un punto di appoggio non secondario, se si 
valuta che il luogo fu nel corso del tardo medioevo un nodo di commerci 
e contatti artistici di sviluppo internazionale (215), dai quali non paiono 
esclusi gli esempi in opera a Pomposa, a loro volta da porre in relazione 
con le soluzioni visibili alla Stra’. 

Interessante è in proposito l’intervento di Giovanni Curatola e di 
Gianroberto Scarcia, i quali in un saggio dedicato alla ceramica islamica 
descrivono in modo piuttosto esaustivo le di4 erenti tecniche di realizzazione 
utilizzate per questa tipologia decorativa (216). Un primo confronto può 
essere fatto considerando l’ornamento dipinto della ceramica invetriata 

(  210) Curatola & Scarcia 1990, p. 111. 
(  211) Ibidem. 
(  212) Blake, Aguzzi 1989, p. 223. 
(  213) Ibidem. 
(  214) Ivi, p. 223. 
(  215) Salmi 1966, p. 239. 
(  216) Curatola & Scarcia 1990, pp. 106-107. 
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ottenuto sopra una vetrina bianca: questa, generalmente di colore latte-
scente, veniva arricchita con disegni / liformi di colore blu, verde o bruno, 
a seconda dell’impiego di ossidi di cobalto, rame o manganese. Talvolta in 
questi manufatti si assiste ad un e4 etto di colata dei colori che, per la poca 
stabilità, avevano la tendenza a sciogliersi e sbavare (217), proprio come 
accade per i pigmenti sulle maioliche di Porcile. 

Un ulteriore riferimento per le soluzioni cromatiche adottate nei ba-
cini della Stra’, sarebbe da riconoscere in un’altra tecnica di lavorazione, 
nata successivamente a quella appena ricordata, ma sempre adottata dai 
ceramisti di area islamica per arricchire le loro opere, eseguite questa volta 
con una particolare modalità legata a materiali relativamente poveri, ma 
molto di4 usi, in- uenzata da manufatti / ttili di importazione cinese, giunti 
attraverso il Golfo Persico (218). Dei centri produttivi abbasidi, a cui si sta 
facendo riferimento, uno in particolare rimase attivo / no al X secolo, presso 
la città di Samarra: qui, gli artigiani crearono bacini con base monocroma 
biancastra, ad invetriatura opaca, gradualmente dipinta con ossidi minerali 
quali il blu di cobalto (proveniente dalla Persia) e il rame (219). L’e4 etto 
pittorico / nale appariva di colore verde-bluastro, con un pro/ lo a macchia 
irregolare, mentre il corpo dell’oggetto era interessato da incisioni e segni 
scuri con scritte benaugurali o motivi - oreali (220). Le scal/ tture visibili sui 
bacini di Porcile non sono assimilabili a gra/ e islamiche, ma la tecnica con 
cui furono eseguite, unitamente ai pigmenti a macchia, ne suggerisce forse 
una possibile derivazione indiretta (221). 

Ad una prima impressione non sarebbe da escludere, per le maioliche 
di Bel/ ore, anche qualche analogia con una ulteriore tecnica di origine 
persiana, sviluppatasi nelle terre islamiche durante la dinastia selgiuchide, 
in uno dei periodi di maggior vitalità ed inventiva, e riproposta per tutta 

(  217) Ivi, p. 107. 
(  218) Ivi, p. 103. Molti pezzi di questa produzione sono stati rinvenuti presso Siràf, 

antico porto del Golfo Persico, e soprattutto a Samarra, città che esercitò un ruolo impor-
tante come centro produttivo, / no alla seconda metà del X secolo: le ceramiche cinesi qui 
giunte, a base bianca, furono riproposte e rielaborate dai ceramisti islamici che produssero 
bacini monocromi di color bianco denso, con invetriatura opaca, e macchie pigmentate 
di blu cobalto e rame. 

(  219) Curatola & Scarcia 1990, pp. 109-111. Vd., inoltre, Gelichi1979, pp. 271-598. 
(  220) Ivi, pp. 109-111. 
(  221) Fehervari 1985, p. 47. Si consideri, ad esempio, la coppa ceramica conservata 

presso il Victoria and Albert Museum di Londra analizzata da Charleston 1985, p. 81: 
essa, riferita ad una produzione iraniana di IX-X secolo, è stata realizzata in terracotta 
invetriata al piombo, decorata con elementi sgra5  ati e macchie policrome di pigmento 
colato, appartenente alla prima produzione di in- uenza cinese. Per un ulteriore appro-
fondimento vd., inoltre, Curatola 2007. 
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la durata del XII-XIII secolo (222). Il vasellame che si ottiene con tale lavo-
razione è detto sgra"  ato, perché presenta incisioni applicate direttamente 
sul corpo / ttile, levando parte dell’ingobbiatura (223). Tuttavia, sebbene la 
maggioranza di tali manufatti presenti un corpo in terracotta rosso scuro, 
con ingobbio bianco e pittura verde, applicata sotto una vetrina trasparente 
e piombifera, che causa parziali colature del pigmento, non sembrerebbe 
direttamente riferibile agli esempi della Stra’, soprattutto per i soggetti dei 
motivi decorativi (224). Essi infatti negli esempi islamici corrispondono 
quasi sempre ad elementi vegetali o zoomor/ , mentre a Bel/ ore prevale 
una decorazione geometrica di non così / ne fattura. 

Alla luce di quanto esaminato, i bacini in opera a Porcile paiono manu-
fatti tutt’altro che secondari per la qualità che li caratterizza. La particolare 
policromia a macchie verdi-bluastre su base bianca, aprirebbe ad una pos-
sibile in- uenza orientale, dalla quale forse potrebbe dipendere anche parte 
della tecnica di esecuzione, che spinge a considerare l’orizzonte egiziano e 
nord africano. In tal caso, forse, non sarebbe da escludere che anche grazie 
alle opere / ttili pavesi, si possa testimoniare un linguaggio fortemente 
in- uenzato da esiti orientalizzanti, giunto presso la penisola italiana attra-
verso le grandi rotte commerciali sviluppatesi dopo il X secolo. Da questo 
momento in poi, la crescente considerazione delle terre orientali, e la sempre 
maggiore presenza di manufatti / ttili nei porti e luoghi di scambio merci, 
avrebbe favorito l’assorbimento da parte delle popolazioni della penisola 
di questo nuovo stile decorativo. Se si considera inoltre che l’Egitto e la 
Siria assunsero via via crescente valore politico e sociale, è probabile che 
proprio le opere provenienti da tali luoghi ben presto abbiano iniziato ad 
assumere una graduale considerazione che, anche a distanza di tempo, le 
portò ad essere identi/ cate come spunti preziosi non solo per i ceramisti 
italiani, ma anche per i vasai dei territori oltre la penisola (225). A testimo-
niare tale ipotesi, a Pomposa e a Pavia, unitamente ad altri complessi, sono 
state riconosciute ceramiche di possibile origine egiziana, poi rielaborate 
parzialmente dal linguaggio locale. Non pare però possibile escludere del 
tutto l’in- uenza del linguaggio bizantino, al quale né i manufatti di San 
Michele, né quelli pomposiani, sono immuni: innegabile è il confronto 
con gli esiti presso la chiesa di San Leonardo, nel mantovano, accomunato 
anche da una cronologia prossima a quella della Madonna della Stra’.

(  222) Curatola & Scarcia 1990, p. 121. 
(  223) Ivi, pp. 120-122. 
(  224) Ibidem. 
(  225) Curatola & Scarcia 1990, pp. 103-123. Vd., inoltre, Miles 1964, pp. 1-32; 

Blake & Aguzzi 1989, pp. 223-224. 
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Non è contraddittorio dunque ipotizzare una duplice in- uenza, sia 
islamico-egiziana che bizantina, entrambe portate all’interno della penisola 
italiana grazie al / tto commercio con le terre d’Oriente. Infatti, i porti 
egiziani e siriani erano frequentati da mercanti di diverse zone, tra i quali i 
veneziani, e proprio la città lagunare poteva vantare la più grande quantità 
di collegamenti con le terre bizantine, dalle quali importava anche manufatti 
/ ttili (226). Non va inoltre dimenticato che Porcile era collocato presso una 
zona particolarmente - orida di commerci, grazie alla presenza della via 
Imperiale, o Porcilana, dell’Adige e dell’Alpone: tale rete viaria permise di 
certo molti più scambi culturali di quanti ne riusciamo ad immaginare oggi. 
Dalla distribuzione generale dei bacini medievali impiegati in architettu-
ra, risulta che la loro presenza nelle località settentrionali, è molto meno 
pronunciata di quanto ci si aspetterebbe (227). Proprio il caso di Porcile, se 
messo in relazione con i manufatti mantovani di origine bizantina, potrebbe 
essere uno dei punti di collegamento per l’evoluzione di tale penetrazione 
nell’area dell’Italia settentrionale (228). Le fabbriche direttamente implicate 
in questa geogra/ a artistica si trovano in località situate a nord e a nord 
est dell’Appennino, delle quali San Giulio d’Orta, in Piemonte, mostra tre 
recipienti sulla torre campanaria (229), Santa Maria in Bethlem presso Pavia, 
ne aveva in origine almeno trentacinque (230), la chiesa mantovana di San 
Leonardo, invece, soltanto tre (231). Ulteriori opere sono testimoniate presso 
la facciata di San Vittore a Bologna (232), nel complesso di San Silvestro 
nella cittadina di Nonantola (233), sul campanile di Sant’Apollinare Nuovo 
a Ravenna e a San Cassiano, nella medesima località (234). 

La tecnica e la policromia utilizzate, tuttavia, sembrano pertinenti anche 
ad in- uenze di altra origine, e pertanto è necessario considerare contesti 
molto ampli per comprendere il caso dei bacini porcilani, valutando pro-

(  226) Blake, Nepoti 1984, pp. 362-363. 
(  227) Castagnetti 1977, pp. 33-40. Vd. anche Blake 1986, pp. 317-352 e Blake, 

Aguzzi, 1989, pp. 223-224. Si consideri inoltre il saggio di Blake, 1980b, pp. 91-152. 
(  228) Berti & Gelichi 1993, pp. 142-143. Vd. anche Blake 1970, pp. 130-135; 

Blake 1973, pp. 55-97 e Blake 1980a, pp. 527-548. 
(  229) Nepoti 1986, p. 318. Per la chiesa di San Giulio vd. soprattutto Caresio 1999. 

In merito alla presenza di bacini gra5  ti in Piemonte si consideri Cortellazzo 1990, 
pp. 115-116. 

(  230) Nepoti 1986, pp. 318-319. Alcune informazioni relative alla chiesa sono presenti 
in Blake 1995, pp. 241-243 e nel volume di Rumi, Mezzanotte, Cova 2000, passim. 

(  231) Berti & Gelichi 1993, p. 100. 
(  232) Gelichi 1986, pp. 358-359.  
(  233) Blake 1981, pp. 87-91; Gelichi 1986, p. 359; Berti & Gelichi 1993, p. 101. 
(  234) Gelichi 1986, pp. 361-363; Berti & Gelichi 1993, pp. 89, 102-104; Novara 

2000, pp. 11-13; Novara 2015, pp. 90-97. 
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babilmente per essi un contatto anche con i linguaggi egiziani ed islamici. 
Tali considerazioni vanno comunque vagliate con estrema cautela, perché 
manca un quadro generale dell’evoluzione dei bacini ceramici su5  ciente-
mente esaustivo, ma allo stesso tempo apre la strada ad una nuova inter-
pretazione, che prevede la reciproca in- uenza di più tipologie decorative, 
di origine bizantina, egiziana e islamica. Nella cultura bizantina l’ipotesi 
di un prestito linguistico dall’estetica islamica, è peraltro documentato in 
vari altri ambiti artistici attestati in varie chiese di area greca (235).

I manufatti di Porcile potrebbero essere stati realizzati tenendo in 
considerazione l’in- uenza di entrambe le modalità decorative. I reperti 
così ottenuti si pongono come testimonianza di una costante e rami/ cata 
espansione del linguaggio decorativo, che anche nell’arte / ttile non smette 
di ricordare la presenza di una società naturalmente aperta a eterogenea 
contaminazioni linguistiche.

Note di storiografia sulle colonne del ciborio di San Marco
(Maria Aimé Villano)

Fin dalla prima menzione in letteratura, quella di Francesco Sansovino 
nel volume dedicato alla città lagunare Venetia città nobilissima et singolare 
del 1581 (236), le quattro colonne del ciborio dell’altare maggiore della ba-
silica di San Marco sono state oggetto di un intenso dibattito che tuttora 
rimane aperto (237).

(  235) Miles 1964, pp. 1-32. L’autore sottolinea l’importanza dell’in- uenza araba 
nei linguaggi decorativi bizantini, che interessarono non solo l’architettura, ma anche e 
soprattutto la pittura e la scultura. Le caratteristiche della cultura araba, passando attra-
verso Corinto e altre aree della Grecia, sarebbero state portate oltre i con/ ni da artigiani 
musulmani residenti presso le coste dell’Egeo, nel corso del X secolo. 

(  236) Sansovino 1581, p. 36. 
(  237) Fondamentali per la ricostruzione della vicenda storico-critica intorno alle colonne 

del ciborio sono i contributi di Zorzi 1888-1892, Gabelentz 1903 e Costantini 1915, 
che analizzano le singole scene delle quattro colonne, e quello di Weigand 1940, in cui 
viene rilanciata l’ipotesi dell’origine medievale sulla base di precisi confronti iconogra/ ci e 
stilistici, in particolare con i mosaici dell’atrio della basilica di San Marco, con l’architrave 
del portale di Sant’Alipio e con la tomba Morosini. Quest’idea sarà ripresa nello studio 
di Lucchesi Palli 1942 sulla sola colonna D, quella con la storia della Passione, con 
l’evidente limite metodologico di aver preso in considerazione una sola colonna. Demus 
1955 farà uso della tesi di Lucchesi Palli per avvalorare la sua idea del Protorinascimento 
veneziano, teoria però che verrà messa in discussione prima dalla datazione tardoantica 
che Anti 1954 fornisce della tomba Morosini, poi dall’attribuzione alla tarda antichità 
dell’architrave del portale di Sant’Alipio da parte di Gosebruch 1985, in/ ne dalle critiche 
sostanziali all’impianto di Demus da parte di Herzog 1986, sostenute e ampliate da Tigler 
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Sui quattro fusti sono scolpite circa ottanta scene con la vita della 
Vergine e di Cristo ispirate ai testi canonici e agli apocri/ , dal Ri# uto delle 
o$ erte di Gioacchino / no all’Ascensione di Cristo (238). Le nove fasce oriz-
zontali, ciascuna decorata da nove nicchiette conchigliate, sono intervallate 
da epigra/  in latino che descrivono, non sempre accuratamente, le scene 
sottostanti.

A causa della mancanza di documenti che attestino con sicurezza la 
provenienza dei manufatti, sono state avanzate numerose ipotesi, fra le 
quali soltanto due sono ancora in auge. Da una parte quella che postula 
l’origine duecentesca e veneziana, per la quale le zone scolpite sarebbero 
dunque contemporanee alle epigra/  – questa tesi fu avvalorata dalla 
teoria del Protorinascimento veneziano proposta da Otto Demus (239), 
secondo cui lo stile «arcaizzante» delle parti plastiche risponderebbe alla 
cosciente volontà di ricreare forme marcatamente tardoantiche con lo 
scopo di associare a Venezia un’origine apostolica –, dall’altra, la teoria 
che le colonne siano tardoantiche, portate durante gli anni del Regno 
Latino di Oriente (1204-1261) da Bisanzio a Venezia che insinua che 
le iscrizioni sarebbero poi state incise. 

Nel 1873 Eduard Dobbert (240) nota per la prima volta che i due elemen-
ti anteriori (B e D nella classi/ cazione corrente (241)) e quelli posteriori (A 
e C) presentano delle cifre stilistiche disomogenee, attribuendo una diversa 
datazione delle coppie, la prima realizzata durante la tarda antichità e l’altra 
tra l’XI e il XII secolo a imitazione e completamento delle preesistenti. Al-
vise Pietro Zorzi (242), all’interno del monumentale volume di Ferdinando 
Ongania, accoglie questa idea, datando le colonne frontali al V o VI secolo 
e quelle retrostanti all’XI, seguito poi da Adolfo Venturi (243), che ritiene 

1995a, Id. 1995b, Id. 2007 e Id. 2017. Risultano imprescindibili inoltre le monogra/ e 
di Lafontaine-Dosogne 1964, dedicata all’iconogra/ a dell’infanzia della Vergine in 
Oriente e Occidente, in cui si riconoscono tratti prettamente tardoantichi nelle scene della 
colonna A, e quella di Weigel 1997 dove, oltre a una minuziosa disamina della fortuna 
critica, viene per la prima volta analizzato lo stato materiale dei fusti. In tempi recenti 
Warland 1993 e 2000, Polacco 1987, 1991 e 2003 e Zuliani 2016 hanno espresso la 
loro propensione per una datazione medievale delle colonne, negata invece da Weigel 
1997, 2007 e 2015 e Tigler 2017. 

(  238) Vd. Gabelentz 1903, pp. 3-21; Costantini 1915, pp. 12-17, 166-175, 235-
243; Weigel 1997, pp. 264-284. 

(  239) Demus 1955, pp. 348-361.  
(  240) Dobbert 1873, p. 87.  
(  241) Weigel 1997, p. 14. 
(  242) Zorzi 1888-1892, p. 294.  
(  243) Venturi 1901, p. 244; tavv. pp. 232-279, 281-286. Vd. anche Venturi 1904, 

pp. 100-102.  
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quelle anteriori di origine istriana, speci/ catamente dalla basilica di Santa 
Maria Formosa di Pola, e in/ ne da Oskar Wul4  (244).

A partire dall’articolo pubblicato da Giovanni Costantini nel 1915 (245) 
si a4 erma con maggiore forza l’ipotesi che i quattro fusti possano essere 
tardoantichi, interpretazione che viene accolta in seguito da Ormonde 
Maddock Dalton (246), Pietro Toesca (247) e Maria Gianni Zaccarini (248). 
Tuttavia, Edmund Weigand (249) approfondisce con serie argomentazioni 
la tesi medievale per tutte e quattro le sculture, riproposta nel 1942 dal 
lavoro sulla colonna D dell’allieva Elisabetta Lucchesi Palli (250).

Il documento inedito (251) che qui presentiamo è il riassunto di quanto 
esposto da Charles Percy Parkhurst (252) e da John Rupert Martin (253) nel 
primo Simposio di arte e archeologia tenutosi il 23 febbraio del 1940 alla 
Frick Collection, quando entrambi i relatori erano ancora studenti alla 

(  244) Wulff 1914, pp. 126-131.  

(  245) Costantini 1915, pp. 8-17; 166-175; 235-243.  
(  246) Dalton 1911, p. 155. 
(  247) Toesca 1927, p. 290, nota 39.  
(  248) Zaccarini 1933, pp. 123-136.  

(  249) Weigand 1940, pp. 440-451. 
(  250) Lucchesi Palli 1942. 
(  251) New York, Archivio della Frick Collection, ! e Frick Collection Symposium on 

the History of Art Records, 1939-1982, box 1, folder 1. 
(  252) Charles Percy Parkhurst (Columbus, Ohio, 23 gennaio 1913 - Amherst, Massachu-

setts, 25 giugno 2008), storico dell’arte e direttore museale, ottenne la laurea all’università 
di Princeton nel 1941. Lavorò come curatore alla National Gallery of Art di Washington 
e nel 1943 si arruolò nell’esercito americano. Alla / ne della Seconda guerra mondiale fece 
parte del gruppo di u5  ciali conosciuto come Monuments Men incaricati di rintracciare 
le opere d’arte requisite dai nazisti, diventando vicecapo della sezione per i Monumenti, 
le opere d’arte e gli archivi della Germania. Nel 1945 Parkhurst risulta tra i / rmatari del 
Manifesto di Wiesbaden, con il quale un gruppo di u5  ciali si ri/ utò di trasportare negli 
Stati Uniti duecento delle opere requisite. Nel 1946 organizzò l’esposizione di dipinti alla 
Haus der Kunst di Monaco e nel 1948 fu nominato Cavaliere della legione d’onore dal 
governo francese. Di ritorno negli Stati Uniti perseguì la carriera di docente universitario 
e di curatore museale. Il suo iniziale interesse riguardo l’arte medievale, di cui sono un 
ri- esso le pubblicazioni uscite nel 1941,1952, 1961 e un tardo contributo sulla cappella 
dell’Arena del 1995, mutarono in seguito verso lo studio della teoria del colore nel XVI 
e XVII secolo. 

(  253) John Rupert Martin (Hamilton, Ontario, 27 settembre 1916 - Princenton,
26 luglio 2000), storico dell’arte e docente universitario, specializzato in Rubens e nell’arte 
barocca. Laureatosi all’università di Princeton nel 1941, nel 1942 si arruolò nell’esercito 
canadese ottenendo il rango di maggiore. Fu presente durante lo sbarco in Normandia 
dove aveva il compito di registrare gli accadimenti in atto. Di ritorno negli Stati Uniti 
ottenne nel 1947 il titolo di dottore di ricerca alla Princenton University, diventando lo 
stesso anno assistente di cattedra. Nel 1961 divenne ordinario e tenne la cattedra / no al 
pensionamento nel 1987. Tra i suoi articoli riguardo la storia dell’arte medievale possono 
annoverarsi Martin 1950, 1951, 1954 e 1955. 
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Fig. 1 - Venezia, basilica di San Marco, presbiterio, ciborio. a) Colonna A, zona V, Uccisione 
di un vitello; b) Colonna B, zona I, II, III, Annunciazione, Magi e Nozze di Cana; c) Colonna 
C, zona IV, Gesù calma la tempesta; Colonna D, zona VI, Resurrezione di Gesù: l’angelo e le 
pie donne (foto Luca Pilot).

a b

c d
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Princenton University. L’idea di organizzare una serie di simposia per stu-
denti delle cinque più prestigiose università nordamericane fu suggerita al 
direttore del Museo Frederick Mortimer Clapp da Charles Rufus Morey, 
allora docente a Princenton.

Dal punto di vista del contenuto l’intervento di Parkhurst e Martin 
si inserisce nella corrente di idee sorte all’inizio del secolo a sostegno della 
tesi della doppia datazione, XIII secolo per i fusti A e C e tardoantica per 
quelli B e D. La novità apportata da Parkhurst è quella di cogliere in queste 
ultime l’intervento di due artisti: uno avrebbe lavorato nella parte bassa e 
l’altro nella parte alta di entrambe le colonne. In verità, già nel 1915 Gio-
vanni Costantini aveva notato che nei registri inferiori il rilievo è meno 
profondo, attribuendo però questa particolarità al fatto che questi fossero 
stati scolpiti dopo che gli stili erano stati eretti nella loro sede de/ nitiva.

Le idee esposte da Parkhurst e Martin quel 23 febbraio del 1940 non 
ebbero seguito nei loro successivi studi. Tuttavia, devono aver causato 
un’impressione favorevole in Harold Willoughby (254) e Charles Rufus 
Morey (255), che riportano per iscritto quanto detto al simposio accostando 
ai due nomi quello di Craig Smyth, compagno di studio dei due, del cui 
intervento però non è stato possibile recuperare alcuna traccia.

J.R. Martin
Princeton University
! e ciborium columns of San Marco: the posterior pair
Obvious di4 erences have suggested to most authorities a more recent date, 
as compared with the forward pair, for the rear columns.
Further evidence now at hand substantiates this.
. e scene selected for the rear columns represent an attempt to amplify the 
life of Christ already existing on the front; their iconography points to a 
period after the ninth century.
. e inscriptions on all four columns are of one date. Technical reasons 
indicate that the inscriptions are of the same date as the carving of the rear 
columns, and palaeographical features prove that this date may be as late as 
the thirteenth century. Stylistic analogies, though meagre, exist in Italian 
sculpture of this period.
. e representation of a ciborium with spirally - uted columns instead of the 
present banded ones in a mosaic in San Marco noteworthy for its accuracy 
of detail and dating c. 1260, shows that our ciborium was not erected until 
after this time. Since the rear columns were evidently designed to complement 
the anterior pair, and were made in the thirteenth century, it is reasonable to 
suppose that the forward columns were part of Venetian loot from the East, 

(  254) Willoughby 1950, p. 133. 
(  255) Morey 1942, p. 105. 
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possibly from the Latin spoliation of Constantinople in 1204, re-used with 
the newly carved rear columns to replace the spirally - uted columns of the 
ciborium that appear in the mosaic of c. 1260.

C.P. Parkhurst, Jr.
Princeton University,
! e ciborium columns of San Marco: the anterior pair
. e four columns of the ciborium of San Marco in Venice are each decorated 
with nine horizontal bands of sculptured / gures set in niches. . ese, and 
their accompanying inscriptions, have been a cause of dissension among art 
historians and iconographers (Venturi, Zorzi, Gabelentz, Zimmermann, 
Wul4 , Haselo4 , Wilpert, Costantini, etc.). None agree on (1) dates or (2) 
provenance, but in general they admit considerable di4 erences between the 
front and the back pair of columns. . ese di4 erences, patent in both style 
and iconography, necessitate separate studies of these two pairs of columns. 
. e purpose of this and the following paper is to present some early results 
of these investigations which are now in progress.
On the front pair are scenes from the life of Christ. Analysis reveals that two 
sculptors collaborated on the work. . e / rst executed the four lowest zones 
of both shafts, the other the remaining / ve. . e iconographical evidence 
thus far examined on one column is in accord with this discovery: the artist 
of the lowest ranges deriving his representations from the Gospels, the other 
following the text of the Apocryphal Gospel of Nicodemus. . e point at 
which the iconography shifts coincides with the change in style.
Further investigations will endeavor to establish beyond controversy what is 
implicit in the material already examined: that the front columns were made 
not later that the / fth century, in Constantinople or a dependent school – 
perhaps Ravenna.

Qualche ulteriore precisazione sull’ENKOLPION proveniente dalla 
chiesa di Sant’Agnese presso Rorai Piccolo di Porcia (Pordenone)
(Fabio Coden)

I primi giorni di dicembre del 1934 fu rinvenuta, in modo accidentale 
da Romano Bastianello, una crocetta pettorale, a seguito di alcuni lavori 
promossi dalla Soprintendenza delle Belle Arti di Trieste presso l’altare 
maggiore della chiesa di Sant’Agnese, nel piccolo borgo di Rorai Piccolo 
di Porcia, alle porte di Pordenone. Nell’intervento, programmato per 
permettere la visione del retrostante a4 resco cinquecentesco dell’ambito 
di Giovanni Antonio de Sacchis, detto il Pordenone, fu demolita la parte 
superiore della mensa per riposizionarla al supposto livello primitivo e sotto 
alla lastra venne individuato il manufatto bronzeo, riposto in un piccolo 
vano al quale era possibile accedere attraverso un’apertura praticata nella 
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parte anteriore della cassa, tamponata in un tempo imprecisato con mate-
riale cementizio (256). All’interno della teca reliquiario furono rinvenuti dei 
frammenti ossei, che andarono dispersi nelle alterne vicende conservative 
seguenti alla scoperta, a conferma che ancora in epoca avanzata questo 
oggetto aveva mantenuto la propria originaria funzione (257). 

È questione davvero di5  cile da comprendere come l’enkolpion possa 
esser giunto nel piccolo borgo sulle rive del Noncello (258), ma non susciti 
meraviglia che oggetti di così piccole dimensioni potessero facilmente girare 
per l’Europa e incrementare il già / orente commercio di oggetti religiosi 
e devozionali, necessari per le esigenze anche delle più piccole e sperdute 
località (259). La casistica dei ritrovamenti, come si vedrà, è, in questo senso, 
dirimente.

Al riguardo, comunque, se l’altare che ospitava l’enkolpion è certamente 
ascrivibile all’epoca moderna (260) – si consideri che la sua possente struttura 
nasconde in pare il ciclo di a4 reschi del voltone presbiteriale, ascrivibile al 
Trecento inoltrato – è suggestivo pensare, ma rimane ipotesi meramente 
speculativa, che già in precedenza questo oggetto potesse trovarsi nella 
chiesetta, nell’altare primitivo forse spinto un po’ più ad oriente, in prossi-
mità del muro di testata rettilinea (261). La struttura del tempio e i brani di 
pittura che ancora vi insistono nel settore est e lungo il perimetrale nord, 
potrebbero infatti confermare una datazione della fabbrica almeno fra la 
seconda metà del XIII e l’inizio del XIV secolo (262). Non è comunque 

(  256) Le vicende del ritrovamento sono ripercorse nel dettaglio da Bastianello 
1973, p. 2. Immediatamente dopo il rinvenimento l’oggetto fu consegnato all’ispettore 
dei monumenti di Pordenone, De Paoli, a5  nché fosse studiato e conservato in luogo 
sicuro. Vd. anche Forniz 1969, p. 20; Forniz 1973a, p. 3; Mariacher 1976, p. 34. 
La data del ritrovamento è invece avanzata al 1950 da Forniz 1962, p. 11; Franzoni 
1966-1967, p. 380. 

(  257) Bastianello 1973, p. 2, l’autore della scoperta, parla di frammenti di ossa cu-
stoditi all’interno della teca, mentre Forniz 1962, p. 12, Franzoni 1966-1967, p. 380, 
Gaberscek 1984a, p. 413, Gaberscek 1992, p. 44, Gaberscek 2006, p. 344, sostengono 
che furono trovati dei brandelli di tessuto, poi bruciati. Non condivisibili sono le teorie 
secondo cui la croce fosse portata in solenni «processioni dal celebrante che la teneva in 
mano per benedire i fedeli e la campagna circostante» (Bastianello 1973, p. 2). 

(  258) Menis 1976, p. 17. 
(  259) Forniz 1962, p. 11, suppone che la città di Venezia possa essere stata il luogo 

di transito della crocetta pordenonese. 
(  260) Forniz 1973b, p. 3. 
(  261) Non è comunque escluso che l’oggetto possa essere giunto a Sant’Agnese anche 

nel momento di trasformazione cinquecentesca della chiesa. 
(  262) Sant’Agnese è agilmente descritta e discussa in Forniz 1969, pp. 15-20. La 

datazione degli a4 reschi alla metà del XIII secolo è sostenuta da Forniz 1962, p. 11. Vd. 
da ultimo però Casadio 2006, pp. 70, 72-73, che propone la / ne del Duecento. 
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possibile escludere pure che l’oggetto sacro possa essere stato introdotto 
nella chiesa all’atto della creazione del nuovo arredo presbiteriale.

L’opera è attualmente custodita presso il Museo Diocesano di Arte Sacra 
di Pordenone, esposta in una delle teche del piano interrato, assieme ad 
altre ore/ cerie provenienti dal territorio diocesano, dove è stato possibile 
visionarla grazie alla disponibilità della direzione e del personale (263). L’ec-
cezionalità dell’oggetto, la grande qualità plastica dei personaggi ritratti, 
la scarna letteratura speci/ ca, fra cui si segnala la mancata menzione nel 
ponderoso catalogo di Brigitte Pitarakis (264), suggeriscono pertanto qualche 
ulteriore approfondimento in questa sede. Di fatto, dalla recente analisi è 
stato possibile recuperare alcuni dati, / no ad oggi passati inosservati, che 
consento di confermare e approfondire alcune questioni in merito alla logica 
che fu impiegata nella confezione, alla qualità delle immagini, alle epigra/  
in greco e cirillico (265) distribuite sulle due valve (266), giudicate talvolta, a 
ragione, non completamente comprensibili (267). 

In primo luogo, è bene sottolineare come / no ad oggi non vi siano 
state particolari di5  coltà in relazione alla corretta comprensione delle 
iconogra/ e, rese a forte rilievo sulle due facce (268), ma è di certo ora pos-
sibile associare con maggiore sicurezza a queste immagini le epigra/  che le 
riguardano, ripetute nel verso di ciascuna valva, con intento chiaramente 
esplicativo, e talvolta anche nella parte interna, ovvero in una posizione che 

(  263) Sono grato particolarmente a Ra4 aella Pippo per avere agevolato ogni mia richiesta 
nella valutazione dell’opera d’arte. L’enkolpion, che negli anni Settanta del Novecento si 
trovava ancora nella parrocchia di Rorai Piccolo (Forniz 1969, p. 20; Bastianello 1973, 
p. 2), è ora parte delle collezioni del Museo (Goi 2006, tav. XXXVIII). La croce è citata 
anche da Villa 2006, p. 63. 

(  264) Pitarakis 2006, passim. Allo stato attuale delle ricerche questo lavoro si con/ -
gura come il punto imprescindibile di partenza sull’argomento. Per tale motivo se ne farà 
costante riferimento in questa segnalazione. 

(  265) A questo riguardo, dopo avere valutato con attenzione ogni singola parte dell’og-
getto, incluse le epigra/  (in questa parte del saggio nelle trascrizioni si sono preferiti, laddove 
consentito, i caratteri greci), si è ritenuto opportuno consegnare la valutazione linguistica, 
paleogra/ ca e / lologica alle chiare competenze di Alberto Alberti. Sono particolarmente 
grato a Cinzia De Lotto per i suggerimenti nei lunghi incontri veronesi, nonché per avere 
permesso questo fortunato sodalizio. 

(  266) Alle scritte in greco fanno riferimento Mariacher 1976, p. 33; Gaberscek 
1984a, pp. 413-414; Gaberscek 1992, p. 44. Alla singolarità dei contenuti si riferisce 
corsivamente Franzoni 1966-1967, pp. 382-383. Già Granzotto 2000, p. 106, arguisce 
che ci si debba riferire all’alfabeto slavo antico, piuttosto che a quello greco. 

(  267) Granzotto 2000, p. 106. 
(  268) Forniz 1962, pp. 15-17; Forniz 1973a, p. 3; Mariacher 1976, p. 33; Gaber-

scek 1984a, p. 413; Gaberscek 1984b, p. 88; Lenardin 1983, pp. 138-139; Tavano 
1984, p. 206; Gaberscek 1992, p. 44; Gaberscek 2006, p. 344; Goi 2006, p. 34. 
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non avrebbe consentito la loro lettura, con un gra5  o appena percettibile 
sulla super/ cie metallica. Non è escluso quindi che questo accorgimento sia 
esito di una prassi di bottega che prevedeva compiti diversi/ cati, permet-
tendo all’epigra/ sta di riportare i nomi dei personaggi rappresentati nella 
posizione corretta, prendendo spunto proprio dalle indicazioni lasciate 
nella fase precedente di lavorazione nel verso opposto dell’oggetto. Questo 
accorgimento, non particolarmente documentato in questa classe di oggetti, 
è tuttavia recuperabile, ad esempio, in un’analoga crocetta rivenuta nel 2008 
in una strada isolata vicino al villaggio di Vitín, nella Repubblica Ceca, e 
conservata attualmente al Museo di České Budějovice (269).

La lastrina con la Croci/ ssione (n. inv. 330) mostra Cristo passo con 
le mani ancora inchiodate alla croce, della quale si nota solo il braccio 
trasversale, appena identi/ cabile grazie a semplici righe incise sul metallo, 
una sorta di nastro delimitato da due segni (270); il Salvatore, con lungo 
perizoma annodato in vita, poggia i piedi disgiunti sul suppedaneo, molto 
rilevato (misure complete: h. 13,6 x largh 10,1 cm) (271). 

All’estremità a sinistra è la Vergine dolente (272), con le mani giunte, 
rivolta al Figlio, aureolata, con omophórion sul capo, sul quale emerge una 
croce in corrispondenza della fronte. Nel campo immediatamente adiacente 
si legge m(hth)p Θ(ΕΟ)Υ (a) (273), e di seguito, Ι(ΗΣΟΥ)Σ Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ (b). A de-
stra è san Giovanni evangelista, con sontuoso manto dai bordi ornati, che 
porta la mano destra sul capo chino a sottolineare la grande so4 erenza, e a 
/ anco del quale, nella medesima posizione rispetto all’altra parte, è scritto 
hoanъ (c). A rimarcare il nesso iconogra/ co stringente fra i tre soggetti che 
compongono la déesis, i due personaggi alle estremità non sono inclusi in 
un disco intrecciato, come avviene invece in tutti gli altri casi.

Sopra alla croci/ ssione, la / gura dell’arcangelo Michele, a mezzo busto, 
con le ali spiegate, tiene con una mano una lunga asta e con la sinistra il globo, 

(  269) John, Thomová & Zavřel 2017, pp. 357-370, part. p. 366 (Una croce reliquiario-
Enkolpion da Vitín vicino a České Budějovice), in ceco con riassunto in tedesco e in inglese. 
Il reperto, di pro/ lo analogo a quello di Rorai, viene avvicinato alla produzione russa di 
Kiev, da dove proverrebbe, e ascritto almeno al XII secolo. 

(  270) Su questa iconogra/ a vd. Pitarakis 2006, pp. 55-60, part. pp. 75-80. 
(  271) Le misure qui riportate di entrambe le valve sono comprensive del meccanismo 

di chiusura-apertura. Talora i ganci non vengono considerati nella valutazione dell’ogget-
to, come ad es. in Forniz 1962, p. 17 e Forniz 1973b, p. 3; Gaberscek 1992, p. 44; 
Gaberscek 2006, p. 344. 

(  272) Interpretata come la Maddalena da Forniz 1962, pp. 16, 17 e Forniz 1973a, p. 3. 
(  273) La numerazione delle epigra/  segue uno schema di carattere prettamente fun-

zionale e di conseguenza iconogra/ co, e fa riferimento ai rilievi di Alberto Alberti, nel 
saggio che segue. 
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conferendo solennità alla scena della passione. Fra il disco che lo inquadra e 
l’aureola crucifera di Cristo è incisa l’epigrafe mhxa-ъΛh (274) (d), con la seconda 
parte della scritta riportata con andamento bustrofedico, da destra a sinistra. 
Nella medesima posizione sul retro, più precisamente sulla coppetta retrostante 
all’angelo, si trova la medesima scritta, [m]hxa|iΛъ (275) (e), mancante nella 
lettera iniziale a causa dell’alterazione del supporto metallico, ma questa 
volta nel corretto senso di lettura. Questa è l’unica parola leggibile nella 
parte incava, ma non è escluso che le ampie aree di materiale aggiunto, 
chiaramente stese in un secondo momento, possano avere coperto altri 
‘appunti’ ora non più recuperabili.

L’altra valva (n. inv. 329), che costituisce la parte posteriore della custo-
dia, è dominata al centro dalla ! eotókos Odighitria (misure complete: h. 
13,5 x largh 10,1 cm): Maria, lievemente girata di lato, ha la testa chinata 
verso il Bambino, che regge con la destra, mentre l’altro braccio sollevato 
permette alla mano aperta di poggiarsi al petto; il Salvatore guarda innanzi 
a sé, benedice con la destra e con l’altra mano sembra reggere la pergamena 
arrotolata (276).

Come nell’altra porzione della croce, è presente in alto l’arcangelo, in 
questo caso Gabriele, ritratto con la stessa iconogra/ a di Michele, e nello 
spazio di risulta, fra il grande disco che lo accoglie e la piccola aureola 
della Vergine, è gra5  to ΓΑΒΡhΛЪ (f ) (277). Nella parte interna della grande 
coppetta sommitale, ricompare, però su due linee sovrapposte, la medesima 
indicazione, ΓΑΒΡ|hΛЪ (g) (278).

Alle estremità del braccio trasversale della croce, questa volta entro 
dischi, si trovano san Paolo a sinistra, e san Pietro a destra, entrambi a 
mezzo busto, aureolati, abbigliati con sontuoso manto bordato, e rivolti 
innanzi a sé.

(  274) Sulla corretta interpretazione della seconda lettera, che qui si mostra come eta, vd. 
di seguito il saggio di Alberto Alberti. In realtà, le macrofotogra/ e rivelano come l’incisore 
abbia tracciato la barra orizzontale agli apici delle due verticali e parallele, ma è altrettanto 
chiaro come l’arte/ ce abbia in parte perso il controllo dello strumento, contribuendo ad 
un segno piuttosto impreciso. 

(  275) Anche in questo caso, la seconda lettera si con/ gura come una sorta di eta, di cui 
si legge perfettamente l’asta verticale destra e una piccolissima parte di quella orizzontale. 

(  276) Sull’iconogra/ a vd. Pitarakis 2006, pp. 75-80. 
(  277) La prima lettera potrebbe essere giustamente interpretata come tau, poiché si 

nota un prolungamento anche a sinistra del braccio superiore. Se si guarda con attenzione, 
tuttavia, non sarà di5  cile cogliere che a destra il tratto superiore fu inciso almeno due 
volte per meglio de/ nirlo. Riguardo alla eta, vd. il saggio di Alberto Alberti. 

(  278) In questo caso la lettera iniziale ha la forma chiaramente di tau, ma nella parte 
terminale del braccio destro si nota un piccolo tratto discendente, lievemente piegato 
verso l’asta verticale. 
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Fig. 1a - Museo Diocesano di Arte Sacra, enkolpion da Rorai Piccolo, fronte con scena della 
Croci/ ssione (foto Fabio Coden).
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Fig. 1b - Museo Diocesano di Arte Sacra, enkolpion da Rorai Piccolo, fronte parte interna  
(foto Fabio Coden).
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Fig. 1c - Museo Diocesano di Arte Sacra, enkolpion da Rorai Piccolo, retro parte anteriore con 
scena della Vergine (foto Fabio Coden).
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Fig. 1 - Museo Diocesano di Arte Sacra, enkolpion da Rorai Piccolo, retro parte interna (foto 
Fabio Coden).
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Il primo ha l’avambraccio destro piegato sul petto e ha il palmo della 
mano aperto (279): fra costui e Maria è riportato m(hth)p Θ(ΕΟ)Υ (h) e nel 
rigo inferiore ΠΑΒ|ЪΛΒ (i) (per ΠΑΒΒΛЪ) (280), con la seconda parte della 
scritta tracciata con andamento bustrofedico. La medesima iscrizione è 
presente anche all’interno, una prima volta appena oltre l’incrocio dei bracci,
ΠΑΒ|ЪΛΒ (l), e una seconda nella coppetta, però coperta da un’ampia stesura 
di materiale spalmato, che copre quasi interamente le lettere, lasciando 
tuttavia intravedere [ΠΑ]Β|Β[ΛЪ] (m). In entrambi i casi la prima parte è 
tracciata da sinistra a destra e la seconda in senso inverso.

Ritornando nella faccia anteriore, san Pietro ha la destra alzata in segno 
benedicente e sembra stringere al busto un oggetto di forma quadrangolare, 
forse la porzione superiore di un libro, ornato da quattro fori ad imitare 
dei castoni (281). Fra costui e il Salvatore, nell’ampio campo di fondo del 
braccio, è scritto Ι(ΗΣΟΥ)Σ Χ(ΡΙΣΤΟ)Σ (n) e nel rigo sottostante ΠΕΤ|ΡЪ (o), 
come pure nella parte incava, retrostante, è altrettanto chiaramente leggibile, 
in prossimità dell’incrocio dei bracci, la medesima scritta ΠΕΤ|ΡЪ (p). Non 
è escluso che, anche in questo caso, l’ampia stesura posticcia di materiale 
nella coppetta e alcune profonde abrasioni del metallo abbiano celato 
un’altra analoga epigrafe, di cui non è possibile recuperare alcun elemento.

Fra tutte le iscrizioni presenti nei due gusci quella che risulta più di5  -
cilmente comprensibile si trova nel braccio verticale, fra la gamba sinistra 
di Maria, il suppedaneo e la cornice nastriforme che delimita l’oggetto 
metallico, che è stato possibile sciogliere, seppure proponendo varie letture, 
solo grazie al contributo di Alberto Alberti, che ne dà conto di seguito e a 
cui si rimanda (q). Basti ricordare in questa sede che varie possono essere 
le opzioni per l’interpretazione di questo passaggio, la cui posizione, è bene 
sottolinearlo, rimane un unicum nell’ampia casistica delle crocette pettorali 
di questa classe (282).

L’opera, eseguita in fusione di bronzo a cera persa (283), conserva ancora 
cospicue tracce di doratura, facilmente rintracciabili in special modo nelle 

(  279) Per Forniz 1962, p. 17, reggerebbe l’impugnatura della spada. 
(  280) Sul raddoppio della B/V vd. le considerazioni di Alberto Alberti, di seguito. È 

signi/ cativo notare comunque che in entrambi i lati della valva le due B consequenziali 
sono costruite in modo di4 erente l’una dall’altra: la prima ha l’asta diagonale superiore di 
maggiore lunghezza; la seconda è costruita in modo contrario, poiché è l’asta inferiore che 
risulta più lunga e accoglie a metà del proprio percorso quella che crea l’occhiello in alto. 

(  281) Forniz 1962, p. 17, vi intravede le chiavi. 
(  282) Al riguardo vd. i pochissimi casi noti, soprattutto di forme di4 erenti e lavorati a 

niello, sempre però con messaggi di altro tipo, in Pitarakis 2006, passim. 
(  283) Forniz 1962, p. 13; Forniz 1973a, p. 3; Mariacher 1976, p. 34; Lenardin 

1983, p. 138; Gaberscek 1984a, p. 413; Gaberscek 1992, p. 44. 
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parti interne delle due valve (284). La qualità così alta del rilievo e il partico-
lare vigore volumetrico dei personaggi ritratti, potrebbero indicare l’uso di 
stampi in pietra, analoghi, ad esempio, a quelli trovati a Kiev nel 1907-8, 
e conservati nella medesima città nel Natsional’nyi Muzei Istorii Ukrainy, 
i quali comprovano l’esistenza di o5  cine di fonditori particolarmente 
abili nella creazione di questi oggetti di produzione seriale con iconogra/ e 
schiettamente bizantine (285). Le / gure furono subito dopo la fusione ri/ nite 
con l’azione di ceselli, per plasmare i particolari più minuti (286).

Dei meccanismi di chiusura e apertura sopravvivono solo i ganci forati 
che servivano in basso per ospitare un chiodo che permetteva alle due valve 
di snodarsi, e in alto per accogliere il meccanismo di scorrimento della cate-
na287: pertanto nella valva con la Vergine si individuano due perni passanti, 
mentre nell’altra ve n’è uno solo, centrale; i tre, ben distanziati, permettono 
l’alloggiamento di un moschettone a propria volta a due elementi. Vista la 
più che probabile provenienza dall’area russa, non è escluso che lo snodo 
avesse la forma di due tronchi di piramide opposti, abbelliti alle estremità 
da anellini (Pitarakis, tipo IV) (288), come nel caso di Veroli (289).

In merito alla datazione, vista la mancanza di cronologie / sse che guidi-
no in modo chiaro (290), la critica ha assunto posizioni in verità solo di poco 
discordanti e comunque tutte inquadrabili negli anni centrali del medioevo, 
dal generico XII secolo (291), alla / ne del secolo (292). La qualità così alta 
dell’enkolpion pordenonese sembrerebbe però convincere verso un lieve 
spostamento in avanti, almeno a partire dai primi decenni del XIII secolo.

Anche in merito alla provenienza si è proposto variamente un’esecuzione 
in medio oriente, in particolare in Siria (293), genericamente in area bizanti-

(  284) Forniz 1962, p. 12; Forniz 1969, p. 20; Forniz 1973a, p. 3; Mariacher 1976, 
p. 33; Gaberscek 1984a, p. 413; Gaberscek 1992, p. 44. Sulla tecnica di esecuzione vd. 
soprattutto Pitarakis 2006, pp. 42-47. 

(  285) Dandridge, Pevny 1997, pp. 304-305. Alcuni di questi stampi in bronzo sem-
bra furono nascosti o sepolti nel corso del XIII secolo a seguito delle invasioni dei popoli 
mongoli. Vd. anche Granzotto 2000, p. 106. 

(  286) La tecnica è descritta in Pitarakis 2006, pp. 51-54. 
(  287) Gaberscek 1984a, pp. 412-413; Gaberscek 1984b, p. 87; Gaberscek 2006, 

p. 344. 
(  288) Pitarakis 2006, p. 28. 
(  289) Farioli Campanati 1990, p. 197. 
(  290) Pitarakis 2006, p. 123. 
(  291) Franzoni 1966-1967, pp. 387, 390 (non precedente al XII secolo); Menis 

1976, p. 17; Mariacher 1976, p. 33; Gaberscek 1984a, p. 413; Gaberscek 1984b,
p. 88; Tavano 1984, p. 206. 

(  292) Forniz 1962, p. 17; Forniz 1969, p. 20; Forniz 1973a, p. 3; Lenardin 1983, 
p. 139; Casadio 2006, p. 72; Gaberscek 2006, p. 344; Goi 2006, p. 34. 

(  293) Mariacher 1976, p. 34; Lenardin 1983, p. 139; Goi 2006, p. 34. 
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na (294), o più precisamente, come suggerisce Granzotto nella zona di Kiev, 
area alla quale, grazie anche al progresso delle ricerche specialmente negli 
ultimi anni (295), è possibile ascrivere l’oggetto. Con maggiore precisione, 
quindi, è proprio nella zona compresa fra questa città e Novgorod che va 
cercata la matrice culturale della crocetta di Rorai.

Al riguardo, oltre alle epigra/  in caratteri greci e cirillici e alle iconogra-
/ e di ascendenza orientale, anche la forma della croce spinge con qualche 
plausibilità a rintracciare il luogo di fabbricazione nell’area dell’antica 
Russia. L’enkolpion ha i due bracci di lunghezza quasi identica – questi 
si intersecano all’incirca a metà degli assi e si dilatano lievemente verso 
l’esterno – e terminano nelle quattro estremità in modo semicircolare, 
dove, in prossimità dell’ampio giro, si innestano coppie di piccole perle 
globuliformi (Pitarakis, tipo IX) (296). Sono documentabili allo stato attuale 
varie croci pettorali ascrivibili a questa medesima tipologia, conservate o 
recuperate in luoghi anche molto distanti fra loro del mondo cristiano 
orientale ed occidentale, tuttavia con una certa concentrazione proprio 
nei territori appena ricordati (297). Fra queste è bene ricordare quelle di 

(  294) Forniz 1962, p. 13; Gaberscek 1984a, p. 413; Gaberscek 2006, p. 344; Goi 
2006, tav. XXXVIII. 

(  295) Dąb-Kalinowska 1977, pp. 259-264; Granzotto 2000, p. 106, seguito da 
Gobbo 2010, p. 255. 

(  296) Pitarakis 2006, pp. 30-31, 36-37. 
(  297) Pitarakis 2006, pp. 36, 37, 38, 75, 77, 79-81, 117-118, part. pp. 237-245, 

nn. 173 (Istanbul, Museo Archeologico), 174 (Veroli, Sant’Erasmo), 175 (Berlino, Mu-
sei Statali), 176 (So/ a, Museo nazionale), 177 (Belgrado, Museo Nazionale), 178-179, 
181, 197 (luogo di conservazione sconosciuto), 180 (Cherson, Ucraina, Parco nazionale 
archeologico e storico), 182-185 (Budapest, Museo nazionale), 186 (Richmond, Stati 
Uniti, Museo di belle arti della Virginia), 189 (Istanbul, Museo Sadberk Hanim), 190 
(Oxford, Ashmolean Museum), 191 (Salonicco, Museo della civiltà bizantina), 192 (Kiev, 
Museo storico), 193 (Cesarea, Israele, Museo di Cesarea), 194 (Città del Vaticano, Mu-
seo cristiano), 195 (Prezemysl, Museo diocesano), 196 (Kiev, Museo nazionale di storia 
dell’Ucraina). Vd. inoltre, Vidal Alvarez 2000, pp. 560-561; Androshchuk 2014, 
part. pp. 201-203 (in russo con sunto in inglese); Wołoszyn 2012, pp. 231-232, 235 
abb. 8.1 (Olsztyn, Museo di Warmia e Masuria); Ivi, pp. 239, abb. 9 (Gniezno, Museo 
dell’arcidiocesi); Dzieńkowski, Wołoszyn 2012, pp. 393-394, / g. 4 (da Czułczyce); 
Knez 2010, p. 78, n. 10; Lovag 1999, pp. 26-28, 132-134, nn. 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 25 (dai Musei nazionali dell’Ungheria); Musin 2017, pp. 110-122 (Vyshgorod) in 
ucraino con sunto in inglese; Mysko 2012, pp. 553, 555-556, / g. 8; Peskova 2017, pp. 
91-99, in russo con breve traduzione in inglese; Pucko 1987, pp. 49-60 (Spalato, Museo 
dei monumenti archeologici croati), in croato con sunto in inglese; Ryabtseva 2012, pp. 
530, 531, 536-538, / gg. 3, 6-7; Roslund 1997, pp. 249-250, / g. 3 (Sigtuna, quartiere 
Trädgårdsmästaren); Spinei 2009, pp. 95-166, in romeno con sunto in francese; Spinei, 
Maxim-Alaiba 1991, pp. 139-146 (Birlad; Fundu Herţei; Grumezoaia; Cogălniceanu); 
Spinei 2016, pp. 339-353 (Piatra-Neamţ, Museo di Storia e di Archeologia), in romeno 
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Istanbul (dal quartiere dei Mangani) (298), ma soprattutto di Veroli (299), 
di Kovanlyk (300), di Ibăşnesti (301), di Cherson (302), di Budapest (303), di 
Czermno (304), per le particolari analogie iconogra/ che e stilistiche con 
l’opera pordenonese.

Le iscrizioni cirilliche sull’ENKOLPION di Rorai Piccolo
(Alberto Alberti)

Le quindici epigra/  presenti sull’enkolpion di Rorai Piccolo (Fig. 1) sono 
caratterizzate dai consueti grafemi dell’antico onciale cirillico (sl. kirillica), 
incisi secondo la norma ortogra/ ca dello slavo ecclesiastico, con qualche 
eccezione: per esempio, come è tipico della tradizione slava, le abbreviazioni 
dei nomina sacra riproducono fedelmente l’ortogra/ a del greco (nel nostro 
caso ІС ХС, МР ѲѴ) (305). 

Valva con la croci# ssione

Sulla sinistra del braccio trasversale dell’enkolpion, nella valva con la 
croci/ ssione, si leggono infatti le consuete abbreviazioni greche per la 
theotokos (Μ<ήτη>ρ Θ<εο>ύ) e per Gesù Cristo (Ἰ<ησοῦ>ς Χ<ριστό>ς):

(a) МР ѲѴ 
(b) ІС ХС

Notiamo l’assenza del titlo – la lineetta orizzontale, solitamente ca-
ratterizzata da andamento a zigzag, posta sopra le lettere a indicare l’ab-

con sunti in francese; Jahodyns’ka 2007, pp. 346-357, in ucraino con sunto in inglese, 
che rileva l’esistenza di arte/ ci locali, particolarmente operosi nella creazione di enkolpia. 

(  298) Demangel Mamboury 1939, pp. 97, 99 n. 5, / g. 129.  
(  299) Farioli Campanati 1990, p. 197, anche se in questo caso le iconogra/ e non 

sono perfettamente corrispondenti. 
(  300) Pitarakis 2006, p. 239, n. 178. 
(  301) Ivi, p. 239, n. 179. 
(  302) Ivi, p. 239, n. 180. 
(  303) Ivi, p. 240, nn. 182-184 
(  304) Piotrowski Wołoszyn 2012, pp. 379-380. Su questa crocetta scoperta nel 

2009-2010, vd. in special modo Garbacz-Klempka, Nosek, Rzadkosz 2013, pp. 147-
152, con interessanti risultati sulla composizione del metallo. 

(  305) Non sarà inutile, in questa sede, ricordare che l’alfabeto ‘cirillico’ – le cui più 
antiche testimonianze risalgono al X secolo (Alberti 2013) –, altro non è se non onciale 
greco, con l’aggiunta di un consistente numero di caratteri, pensati per rendere i suoni 
dello slavo estranei alla fonologia del greco medievale (si veda, per esempio, Alberti 2010, 
p. 23, Garzaniti 2013, p. 159, cfr. 179). 
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breviazione (per es. і҃с х҃с). Entrambe le abbreviazioni (presenza del titlo a 
parte) sono perfettamente in sintonia con quanto si osserva di solito nei 
manoscritti e nell’iconogra/ a (306). Lа М (con le diagonali inarcate verso 
l’alto) e la Ѳ – a partire dalla forma, consueta per questo enkolpion, dei 
due archi giustapposti per ottenere la О, cfr. (c) e (p), infra – mostrano un 
ductus piuttosto distante sia dalle epigra/  kieviane (307) sia dalla documen-
tazione novgorodese (308), dove la linea orizzontale della theta di solito non 
è contenuta nell’ovale, ma ne oltrepassa gli archi, intersecandoli.

Sul braccio destro troviamo il nome di Giovanni evangelista:
(c) ИОАНЪ

Il nome è inciso senza rispettare l’ortogra/ a greca (ио- e non іѡ-, -н- e 
non -нн-), come è usuale nei documenti dei secoli XII-XIII. Da notare, 
tuttavia, la forma arcaica (che ancora rispetta la matrice dell’onciale greco) 
della И (qui H, cfr. И nei documenti seriori) e della Н (qui N, cfr. Н nei 
documenti seriori). Merita attenzione anche la forma dello jer posteriore 
(Ъ), ottenuto a partire da un ampio triangolo, dalla cui sommità diparte 
direttamente la linea orizzontale orientata verso sinistra (incisa, pare, con 
tratto più agile). Questo ductus trova più volentieri riscontro in area nov-
gorodese (309) che non kieviana (310).

(  306) Queste forme sono scarsamente attestate nel corpus di gramoty (‘lettere, missive’) 
su corteccia di betulla rinvenute a Novgorod e dintorni, come è lecito attendersi dato il 
carattere prevalentemente economico-informale di questi scritti. Un’occorrenza di і҃с х҃с, 
vergato in modo sostanzialmente identico a quanto osserviamo nell’enkolpion (ma con le 
quattro lettere sormontate da un unico titlo), compare nella gramota n° 553/Б141, della / ne 
del XII secolo. Per non appesantire troppo l’apparato citazionale, nel presente studio faremo 
riferimento alle gramoty indicandone il numero progressivo (che le rende facilmente accessibili 
sul portale <http://gramoty.ru>, dove si può trovare la riproduzione di ogni gramota), seguito 
dalla sigla con cui compaiono nell’ed. Zaliznjak 2004). Anche nell’epigra/ ca stricto sensu, 
dove prevalgono le preghiere di intercessione e le formule devozionali (ovvero testi sintatti-
camente strutturati, e non semplici locuzioni isolate), alla ‘Madre di Dio’ si fa riferimento 
prevalentemente con il lessema slavo богородица (a sua volta calco del gr. θεοτόκος): per 
es. с<вѧ>тая б<огороди>ц(а) ‘santa Madre di Dio’, in un’iscrizione tardo-trecentesca sul 
muro della sacrestia di Santa So/ a a Novgorod (Medynceva 1974, p. 20). 

(  307) Cfr. Vysockij 1966, pp. 122-123. 
(  308) L’analisi è limitata alle gramoty del XII secolo (cfr. <http://gramoty.ru>). Cfr. 

anche Roždestvenskaja 2004. 
(  309) Si vedano per es. le gramoty n° 87/Б106, 296/Б110 (inizio dell’ultima riga), 429/

Б53, (di nuovo all’inizio dell’ultima riga), 786/-, 819/Б95, tutte databili alla / ne del XII 
secolo. 

(  310) Nelle iscrizioni di Santa So/ a di Kiev (Vysockij 1966, pp. 122-123) lo jer ha 
la consueta forma, prevalentemente con la ‘grazia’ a chiudere sulla sinistra la linea oriz-
zontale superiore. 
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Sopra alla croci/ ssione, in corrispondenza con l’immagine dell’arcangelo 
Michele, si legge la seguente iscrizione:

(d) МИХА-ЪЛИ (esterno)

L’iscrizione ha le seguenti particolarità: 

– come ha correttamente intuito Fabio Coden, mentre la prima parte del 
nome (МИХА) procede con gra/ a destrorsa, le ultime tre lettere sono 
incise con andamento contrario (ЪЛИ per -ИЛЪ). Si tratta sostanzial-
mente di un’iscrizione bustrofedica, anche se su una sola riga (311). Nella 
parte sinistrorsa, i grafemi non hanno forma speculare (come talvolta 
accade quando l’iscrizione procede integralmente da destra a sinistra, 
cfr. l’iscrizione 1 della Cattedrale di Santa So/ a a Novgorod (312), op-
pure la gramota n° 674/Б138, della / ne del XII secolo. In entrambi i 
casi, è interessante notare come gli studiosi suggeriscano che la gra/ a 
speculare potrebbe avere valore magico-scaramantico);

– le /i/ stavolta vengono espresse tramite il grafema И, ma quest’ultimo 
ha una forma piuttosto eccentrica: nel cirillico più antico, il trattino 
che congiunge le due aste verticali di quella che, ricordiamolo, è una eta 
derivata dall’onciale greco, è ancora orizzontale (H), e non diagonale 
(И), come nei documenti più tardi (inizialmente soprattutto in area 
slavo-orientale). Nell’iscrizione che stiamo qui analizzando, tuttavia, 
questa asticella è sì orizzontale – come nelle altre iscrizioni dell’enkol-
pion, cfr. (c), (g) e parzialmente (f ), infra –, ma è collocata in modo 
netto sul margine superiore del grafema e non al centro, diventando 
così totalmente indistinguibile da una П /p/ (313);

(  311) L’inversione della direzione di scrittura all’interno della riga non è un fenomeno 
del tutto sconosciuto all’epigra/ ca, si veda, per es., l’iscrizione n° 57, situata presso l’al-
tare apostolico della cattedrale di Santa So/ a a Kiev e nell’ultima riga della quale si legge 
леимонълъѱ҃, dove le ultime tre lettere, che vengono dopo il nome proprio (Panŭte)leimonŭ 
stanno per п<ь>с<а>лъ (pĭsalŭ, ‘ha scritto’), ma con la desinenza collocata prima della 
radice (Vysockij 1966, p. 99). Più in generale, notiamo che la gra/ a sinistrorsa (“speculare”) 
è una caratteristica tipica degli enkolpia anticorussi: «Senza dubbio, le croci-enkolpion 
con «iscrizioni speculari» rappresentano il prodotto più rilevante e famoso dei mastri 
fonditori kieviani del primo terzo del XIII secolo, testimoniato da una grande quantità di 
esemplari» (Pucko 1999, p. 165). Anche nell’enkolpion ДР/М 1567 conservato al Museo 
Statale di San Pietroburgo, anche se il nome di Gleb è scritto su due righe, l’inversione 
nella direzione di scrittura inizia a metà della prima riga ГѢЛ | ѢБ (Dzieńkowski & 
Wołoszyn 2012, p. 394). 

(  312) Roždestvenskaja 2004, pp. 538-539. 
(  313) La particolare forma della И non sembra trovare riscontro nelle iscrizioni di Santa 

So/ a a Kiev (stando alle tabelle di Vysockij 1966, pp. 122-123). 
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Fig. 1a-b Museo Diocesano di Arte Sacra, enkolpion di Rorai Piccolo, rilievo delle epigra/  
presenti sulle quattro facce della crocetta pettorale (elaborazione gra/ ca di Alberto Alberti).
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– i tratti orizzontali dello jer posteriore (Ъ) non sono ottenuti con una 
singola incisione, ma con almeno due linee, in parte sovrapposte.

Il nome dell’arcangelo compare anche sull’interno della valva:
(e) [М]ИХА|ІЛЪ (interno)

In questa iscrizione, mutila della М iniziale e di una parte della lettera 
successiva, si può notare l’uso del grafema І del cirillico (ovvero la iota gre-
ca) per la seconda /i/, in luogo del più consueto И (la eta greca) (314). Che 
l’iscrizione sia interpretabile come indubitabilmente slava è confermato 
dalla presenza dello jer duro (Ъ) a / ne parola (in sé, la sostituzione della 
eta in Μιχαήλ sarebbe facilmente spiegabile come itacismo già in greco). 
Il ductus delle lettere è sostanzialmente in sintonia con quanto si osserva 
in iscrizioni coeve di area novgorodese (315) e kieviana (316).

(  314) Entrambi i grafemi per /i/ furono originariamente accolti nel cirillico (come già 
i loro omologhi nel più antico glagolitico), a quanto pare per semplice mimesi del siste-
ma ortogra/ co greco, cioè senza una giusti/ cazione fonologica (Lunt 2001, p. 23). Per 
tradizione, continueranno ad essere impiegati entrambi nella scrittura della lingua russa, 
/ no alla riforma ortogra/ ca del 1918, quando venne soppresso, tra gli altri, il grafema {і}. 
L’ucraino usa ancora entrambi i caratteri, ma con una precisa motivazione fonologica ({і} 
per /i/ e {и} per /ɪ/). Malgrado nel corso dei secoli i singoli scriptoria abbiano cercato di 
dotarsi di una norma ortogra/ ca nell’uso di И e І (preferendo, per esempio, la І in posizione 
ante- o postvocalica, nei prestiti dal greco, ecc.), in molti testi i due caratteri vengono 
impiegati de facto come allogra/  (mantenendo però il valore numerico del greco: И = 8 
e І = 10): uno dei copisti del Codice Uspenskij (Moskva, GIM, Usp.4), un manoscritto 
slavo orientale databile a cavallo dei secc. XII e XIII, per esempio, pur utilizzando quasi 
esclusivamente И nel lessico slavo е abbreviando nella maggior parte dei casi il nome di 
Gesù come ІС, nella prima colonna del verso del f. 267 scrive il genitivo ІС ХА alla riga 
8, seguito a poca distanza dal nominativo ИСОУ ХСЪ (alla riga 15, cfr. Knjazevskaja, 
Dem’janov, Ljapon 1971, p. 436). Anche nel corpus delle gramoty su corteccia di betulla, 
dove viene utilizzata prevalentemente la И, si possono trovare documenti che impiegano 
entrambi i grafemi (cfr. la gramota n° 79/Б70 della / ne del XII secolo, oppure la n° 178/Г53 
della / ne del XIV). 

(  315) Fornendo solo alcuni dei numerosi esempi, si confronti la gramota su corteccia di 
betulla n° 8/Б112, rinvenuta a Novgorod e databile alla / ne del XII secolo (in particolare si 
osservi la somiglianza dei grafemi А e Ъ). Oppure, si veda l’iscrizione n° 2 della cattedrale 
di Santa So/ a a Novgorod, databile alla seconda metà del XII secolo (Roždestvenskaja 
2004, p. 541). 

(  316) Si vedano le tabelle con le tipologie di ductus nelle iscrizioni di Santa So/ a a 
Kiev, raggruppate per secolo (Vysockij 1966, pp. 122-123): in particolare la forma di А 
e di Ъ trova particolare riscontro nelle epigra/  dei secc. XII e XIII. 
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Valva con la Vergine

La valva con l’Odighitria è più ricca, dal punto di vista epigra/ co: di 
quasi ogni iscrizione, infatti, è ancora leggibile il modello inciso all’interno. 
In alto, in sintonia con l’iconogra/ a presente sull’enkolpion, compare la 
seguente iscrizione:

(f ) ГАВРИЛЪ (esterno)

Come abbiamo già osservato nella valva con la croci/ ssione – cfr. (d) 
ed (e), supra –, la forma dei grafemi di4 erenzia in modo considerevole l’i-
scrizione interna (che verosimilmente funge da modello) da quella esterna 
(verosimilmente incisa sulla base del modello), ra4 orzando così l’impres-
sione che si tratti dell’opera di diversi artigiani, e non dello stesso incisore. 
L’incisione esterna (f ) procede su una sola riga e presenta caratteristiche 
già incontrate in precedenza:

– (lo jer / nale è ottenuto a partire da un triangolo, cfr. (c), supra;
– numerose linee sono ottenute con più incisioni parzialmente sovrap-

poste – cfr. (c) e (d), supra;
– la А è formata da tre linee che non necessariamente si toccano o inter-

secano – cfr. (c) e (d), supra;
– la И stavolta presenta il tratto centrale inclinato verso destra, rendendo il 

carattere molto simile a una N. Sull’altra valva – cfr. (d), supra – abbiamo 
già incontrato delle И, che verosimilmente sono frutto del lavoro dello 
stesso incisore e che si distanziano dalla consueta facies del carattere 
(più simili a П che a H o И).

Le caratteristiche speci/ che di questa iscrizione sono invece:

– l’assenza dei tratti orizzontali della В (in realtà surrogati dal disco che 
circonda la / gura dell’arcangelo e dall’aureola della Vergine). Si noti 
anche che il tratto diagonale che più si avvicina – anche se di poco – 
all’asta verticale è quello inferiore, e non quello superiore come accade 
nella grande maggioranza dei casi;

– la Г iniziale presenta il tratto orizzontale assai prolungato sulla sinistra 
del carattere e chiuso dalle ‘grazie’ a entrambe le estremità, tanto da 
rendere il grafema assolutamente indistinguibile da una T. La presenza 
delle cosiddette ‘grazie’ è una caratteristica ricorrente negli scritti su 
corteccia di betulla di area novgorodese, mentre compare molto più 
di rado in altre tipologie di documentazione epigra/ ca. Si osservi la 
gramota n° 181/А25, risalente al terzo quarto del XII secolo, in cui 
la stessa parola ГРАМОТА ‘lettera, gramota’ è incisa con il primo e il 
sesto carattere sostanzialmente identici.
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(g) ГАВР|ИЛЪ (interno)

Se ora analizziamo l’iscrizione-modello – ovvero quella interna, cfr. 
(g) – possiamo notare un ductus molto più fedele alla norma:

– anche qui la Г ha il tratto orizzontale prolungato, ma senza ‘grazia’ 
sull’estremità sinistra (come nelle gramoty n° 123/А25 e n° 164/Б37, 
anche se in questi casi il prolungamento è decisamente minore);

– la А si compone di quattro tratti, contrariamente a quanto si può 
osservare nel resto dell’enkolpion. Questa forma ‘romboidale’ della A 
è assai frequente nelle gramoty di Novgorod risalenti al XII secolo (per 
es. nella gramota n° 115/Б105, oppure nella n° 113/Б69, dove però la 
lettera è composta da cinque tratti);

– anche la Л presenta un marcato prolungamento dell’asta obliqua di destra, 
ricordando in tutto e per tutto una lambda greca minuscola. Non parti-
colarmente frequenti, casi simili si possono comunque incontrare nella 
documentazione più antica (si veda la gramota n° 893/Б7, della prima 
metà del XII secolo, dove però l’asta prolungata è quella di sinistra, che 
in tal modo genera una sorta di versione speculare della lambda);

– lo jer posteriore è inciso con andamento curvilineo, fenomeno abba-
stanza frequente nei manoscritti meno curati, ma relativamente raro 
nelle iscrizioni. Questo particolare ductus compare solo nell’interno 
delle valve, e ciò conferma l’impressione che l’incisore dei testi-modello 
(interno) si trovi più a suo agio con la gra/ a dello slavo ecclesiastico, 
rispetto all’autore delle iscrizioni esterne.
Sulla sinistra (prendendo come riferimento l’esterno) del braccio tra-

sversale compaiono le seguenti iscrizioni:
(h) МР ѲѴ 

(i) ПАВ|ЪЛВ (esterno)

L’abbreviazione per Μ<ήτη>ρ Θ<εο>ύ (h) non presenta caratteristiche 
particolari rispetto a quanto già osservato sulla valva con la croci/ ssione – cfr. 
(a), supra –, mentre l’iscrizione con il nome di Paolo rappresenta uno degli 
elementi più interessanti, dal punto di vista paleogra/ co, dell’intero enkolpion. 

Il nome ∏αῦλος viene reso come Павьлъ già nei manoscritti del canone 
paleoslavo (secc. X-XI, per lo più di area bulgaro-macedone), rispettando 
la pronuncia bizantina (cfr. la resa consonantica di υ) e inserendo la vocale 
breve ь (lo jer anteriore, /ĭ/) in ossequio alla ‘legge della sillaba aperta’ di 
eredità protoslava (317). Per la legge di Havlík, trovandosi in posizione forte, 

(  317) Garzaniti 2013, p. 82. 
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l’originario jer passa a /e/ nella maggior parte dell’areale slavo (318), dando 
luogo a Павелъ (319) /pàv’el/ (rus. Pavel, pl. Pawel, bg. Pavel, cfr. scr. Pavao / 
Pavle). A giudicare dalla correttezza con cui sono scritti gli jer nella maggior 
parte dei manoscritti, gli studiosi ritengono che quella slavo-orientale sia 
l’area che li conserva più a lungo nella pronuncia, almeno / no agli inizi 
del XII secolo (320).

Nel corpus delle iscrizioni su corteccia di betulla, il nome viene spesso 
scritto con lo jer posteriore al posto di quello anteriore (per esempio il gen. 
Павъла e il dat. Павълови, nella gramota 745, degli inizi del XII secolo), 
per via del cosiddetto sistema gra/ co ‘informale’ utilizzato a Novgorod in 
alternativa a quello ‘letterario’ (ovvero l’ortogra/ a slavo-ecclesiastica) (321).

Ciò che invece avviene soltanto sporadicamente in area slavo-orientale, 
a Novgorod come altrove, è la caduta della vocale al nominativo (dove lo 
jer è in posizione forte). Un altro discorso va fatto per i casi obliqui, dove 
lo jer si ritrova in posizione debole e, come tale, cade in tutta la Slavia.

Se ora torniamo al nostro enkolpion, sull’esterno della valva ci troviamo 
di fronte, dopo l’abbreviazione per la theotokos, a quello che non è altro che 
il nome ПАВ(В)ЛЪ (i) scritto con andatura bustrofedica (come già notato 
da Fabio Coden), con la В / nale di riga ripetuta nella riga successiva, dove 
ci aspetteremmo la vocale Е, che invece manca.

Il testo corrispondente presente sul lato interno (l) è perfettamente 
simile, nelle linee generali, a quello esterno (i) e non v’è dubbio che l’uno 
sia la copia dell’altro (si notino, in particolare, le aste diagonali delle due 
В (322)):

(l) ПАВ|ЪЛВ (323) (interno)

(  318) Sussex, Cubberley 2006, p. 113. 
(  319) Con l’eccezione di alcuni manoscritti (come il Suprasliense) che, restando fedeli 

alla gra/ a del greco, scrivono Паулъ (Cejtlin, Večerka, Blagova 1994, s.v.) 
(  320) Lunt 2001, p. 38. La ‘caduta degli jer’ in area russa sarebbe invece avvenuta 

“approssimativamente nella seconda metà del XII secolo” stando a Ivanov 1990, p. 159. 
(  321) Zaliznjak 2004, p. 27. Cfr. 21-22 sulla contrapposizione del ‘sistema quotidiano’ 

(qui reso con ‘informale’) e del ‘sistema letterario’. 
(  322) La diagonale che va a toccare l’asta verticale di sinistra è quella superiore nella В 

della prima riga, quella inferiore – come già in (f ), supra – nella В della seconda riga. Sono 
grato al collega Fabio Coden per avermi fatto notare anche questo particolare. 

(  323) Viene qui analizzata l’iscrizione presente «appena oltre l’incrocio dei bracci» 
(Coden, supra). Quella collocata nella coppetta (m) – di cui non mi ero accorto e che 
la cui individuazione si deve alla scrupolosa analisi condotta dal collega Fabio Coden 
– non è su5  cientemente leggibile perché se ne possano trarre conclusioni dal punto di 
vista paleogra/ co o linguistico. L’iscrizione forse è stata ripetuta sul lato interno proprio 
nel tentativo di ovviare alla corruzione di quella originaria (la coppetta infatti sembra la 
collocazione più naturale per il testo-modello). 
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Meritano tuttavia attenzione le incisioni di cui si compone la lettera 
collocata alla / ne della seconda riga (o meglio al suo inizio, dato l’orien-
tamento destrorso): è molto facile riconoscervi (Fig. 2) la sovrapposizione 
di due caratteri, una В originaria, sulla metà destra della quale è stato poi 
inciso uno jer posteriore, in tutto e per tutto simile nel ductus a quello già 
osservato in (g), supra.

Quindi, l’ipotesi che pare più verosimile è che l’estensore del testo-
modello (l) abbia inizialmente inciso per errore, con un tipico caso di 
dittogra/ a, la В sulla seconda riga, per poi correggerla in uno jer, ottenendo 
così ПАВ|ЪЛЪ (che nell’ortogra/ a ‘informale’ di Novgorod corrisponde 
al Павьлъ della norma slavo-ecclesiastica, ovvero a Павел, la forma usuale 
del nome in russo). In seguito, molto semplicemente, l’incisore del recto 
(i) non ha recepito, o forse nemmeno riconosciuto la correzione. Tutto ciò 
ra4 orza l’impressione che i testi collocati sull’interno e sull’esterno delle 
valve siano opera di persone diverse.

Sull’estremità opposta del braccio trasversale (ovvero sulla destra per 
l’esterno e sulla sinistra per l’interno) leggiamo:

(n) ІС ХС
(o) ПЕТ|РЪ (esterno)

Come nel caso precedente – (h)(i)/(l) –, l’iscrizione presente sull’ester-
no della valva è più estesa. In quest’occasione, ciò si deve alla ripetizione 
dell’abbreviazione del nome di Gesù Cristo – cfr. (b), supra –, seguita dal 
nome dell’apostolo Pietro, corrispondente al modello presente sull’interno: 

(p) ПЕТ|РЪ (interno)

Le iscrizioni non presentano caratteristiche particolarmente rilevanti. 
Possiamo comunque notare l’uso delle ‘grazie’ nelle Е e nelle С (324) in-
cise sul lato esterno. Di nuovo, si tratta di una caratteristica che oppone 
in modo abbastanza marcato il ductus delle iscrizioni interne e di quelle 
esterne: / nora, infatti, l’abbiamo incontrata in (a) – cfr. la lettera Ѵ – e in 
(f ) – cfr. la lettera Г.

Per / nire, veniamo all’ultima iscrizione, incisa sul braccio verticale fra 
la gamba sinistra della Vergine e la cornice, una posizione piuttosto insolita 
per un’iscrizione su di un enkolpion.

(  324) La forma delle Е e delle С, ‘grazie’ comprese, ricorda quella riscontrabile nelle 
gramoty n° 163/Б106, 225/Б70 (/ ne del XII secolo), ecc.; cfr. anche le n° 164/Б37 (prima 
metà del XII secolo), 78/Б64, 105/Б48, 115/Б105, 118/Б105, 150/Б132, 156/Б16 (tutte 
della seconda metà o della / ne del XII secolo), ecc. 
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Fig. 2 - Museo Diocesano di Arte Sacra, enkolpion da Rorai Piccolo. A) retro parte interna, 
particolare dell’iscrizione di Pietro; B) retro parte anteriore, particolare dell’iscrizione a / anco 
della Vergine (foto Fabio Coden).

A B

(q) Х ? З Ѧ Д Ѣ А ? ? ?

La decifrazione di questa iscrizione (Fig. 3) è decisamente problematica. 
Sei grafemi sono chiaramente riconoscibili, mentre la lettura delle lettere 
restanti non è univoca: lo stesso numero e4 ettivo dei grafemi è incerto.

Il secondo grafema, tra la Х e la З, è verosimilmente da intendersi come 
О. Noteremo tuttavia che la О presente nell’iscrizione (esterna) col nome 
ИОАНЪ – (c), supra – mostra la ‘classica’ forma a doppio arco – come le 
theta di (a) e (h). La forma triangolare, in questo enkolpion, è piuttosto 
quella degli jer – cfr. (c), (d), (f ) e soprattutto (i). Del resto, è improbabile 
si tratti di uno jer anteriore (Ь) (325), per via della diagonale di destra che 
oltrepassa l’asta verticale di sinistra (326). Escludiamo possa trattarsi di 

(  325) Aggiungiamo che, se la nostra interpretazione di (i), supra è corretta, almeno 
l’autore delle incisioni interne sembra adoperare un solo jer (quello posteriore), seguendo 
la ‘norma’ ortogra/ ca novgorodese. 

(  326) La gramota n° 122/Д1, degli inizi del XV secolo, mostra delle О e delle Ь molto 
simili tra loro e dal tratteggio quasi identico a quello che osserviamo in (q), ma gli jer 
sono comunque riconoscibili per l’estremità superiore dell’asta verticale più lunga, anche 
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una А, visto che il ductus di questa lettera è decisamente stabile in tutte le 
iscrizioni dell’enkolpion.

Dopo la settima lettera (А) compaiono una serie di tratteggi obliqui 
dalle dimensioni assai ridotte per via del restringimento della sede dispo-
nibile per la scrittura, tra l’immagine della Vergine e la cornice. In quasi 
tutte le iscrizioni / n qui osservate, le aste che formano le lettere non si 
uniscono perfettamente, ma restano staccate anche in modo considerevole; 
alla luce di ciò, questi segni possono essere interpretati come due Л o – più 
probabilmente – una М (non troppo dissimile da quella che compare nella 
prima riga della gramota n° 232/Б37, della metà del XII secolo).

L’ultimo grafema sembrerebbe una И (meno verosimilmente una Н (327) 
ruotata di 90° in senso orario, a seguire la cornice circolare del manufatto. 
Qualche dubbio però resta, per via della ‘grazia’ posta all’estremità di una 
delle aste, piuttosto insolita per queste lettere.

Aggiungiamo che anche la jat’ (Ѣ) non è del tutto priva di ambiguità: 
in questa lettera, infatti, l’asta verticale è quasi sempre ottenuta mediante 
un unico tratto, più o meno inclinato, e non con due tratteggi, così distanti 
tra loro e diversi per direzione. Malgrado la jat’ sia la lettura più probabile, 
bisogna anche tener conto della possibilità che si tratti di una В incisa in 
modo non accurato.

Per / nire, il lungo tratteggio orizzontale che sormonta le prime due 
lettere, andando quasi a congiungersi con il tratto orizzontale superiore 
della З e che probabilmente non è altro che un elemento della cornice, 
potrebbe rappresentare un titlo, posto sulle lettere a indicare che si tratta 
di un’abbreviazione (ma in tutte le abbreviazioni presenti sull’enkolpion il 
titlo non compare mai) o che i grafemi hanno valore numerico (cfr. infra).

Alla luce di quanto detto, le possibili interpretazioni dell’iscrizione 
sono le seguenti:
1) ХОЗѦ ДѢА МИ (Chozja dě<j>a mi) ‘Il padrone me (lo) fece’ (?). In 

russo, Chozja (mod. chozjain, Sreznevskij 1893-1912, s.v. chozja) è 
un antico prestito dal ciuvascio (Vasmer 1964-1973, s.v. chozjain). Il 
punto è che il prestito viene accolto in un momento successivo (nel 
XV secolo, stando a Černych 1993, s.v. chozjain), incompatibile con 
la datazione del nostro enkolpion. Anche la forma verbale ДѢА (per 
děja, 3ps aoristo del verbo dějati ‘fare, agire, operare’), al contrario, 
presenterebbe una gra/ a arcaica, o arcaizzante (senza indicazione della 

se di poco, rispetto al ‘triangolo’ di base (lo stesso nella gramota n° 231/Б70, della / ne 
del XII secolo). 

(  327) Abbiamo già potuto vedere – cfr. (c), supra – come in questo enkolpion la Н /n/ 
venga ancora incisa seguendo il ductus della N greca. 
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vocale iodizzata, caratteristica tipica del milieu anticobulgaro), che in 
area slavo-orientale, oltre che nelle prime copie di originali provenienti 
dai Balcani (XI sec.), si incontra prevalentemente dopo la cosiddetta 
‘seconda in- uenza slavo-meridionale’, a partire dagli inizi del XV secolo 
(nelle stesse gramoty, per intenderci, il tema compare sempre come 
děja-). In questo contesto, inoltre, si sarebbe usato preferibilmente un 
perfetto (peraltro ricavato dal verbo di aspetto perfettivo): sŭdělalŭ (o 
meglio ancora, sŭtvorilŭ);

2) ХОЗѦ ДѢАНИН (Chozja Дě<j>anin) ‘Chozja Dejanin’ (??). Una va-
riante della soluzione precedente consiste nell’interpretare il sostantivo 
Chozja come nome proprio (il che implicherebbe comunque un certo 
grado di strutturazione delle relazioni slavo-turciche o slavo-tatare: 
certo, i bulgari del Volga – antenati dei moderni ciuvasci, dal punto 
di vista linguistico (328) – erano noti alla Rus’ già verso la metà del X 
secolo (329), ma si tratta di relazioni ancora tutt’altro che ireniche...). 
Interpretando l’iscrizione come una / rma (plausibilmente, dell’arte/ -
ce del manufatto), i caratteri successivi dovrebbero essere attribuiti al 
cognome: Dejanin di per sé sarebbe una forma plausibile dal punto di 
vista morfologico, ma non pare attestata nel medioevo slavo (inoltre, 
non trattandosi di un’abbreviazione, dovrebbe terminare con uno jer 
posteriore (Ъ, traslitterato ŭ), come Ioanŭ, Gavrilŭ, Pav(e)lŭ e Petrŭ 
nelle iscrizioni precedenti). A questo si aggiunga che la lettura -НИН 
delle ultime lettere rappresenta decisamente una forzatura;

3) ХЪЗѦ ДѢАМИ (chŭzja dě<j>ami): ‘con opere di cuoio’ (??). Alterna-
tivamente, ХОЗѦ può essere letto come ХЪЗѦ (vuoi interpretando 
direttamente il secondo grafema come jer, vuoi computando lo scambio 
Ъ/О che caratterizza l’ortogra/ a ‘informale’ di Novgorod (330)), ovve-
ro il gen. sg. di ХЪЗЬ ‘pelle conciata di capra, marocchino (cuoio)’ 
(Sreznevskij 1893-1912, s.v.), in questo caso un prestito dal germa-
nico *husan- ‘calzoni’, cfr. aat. hosa ‘calza, ghetta’ (Vasmer 1964-1973, 
s.v. choz). Anche il termine chŭzĭ (rus. mod. choz), tuttavia, stando ai 
vocabolari, compare tardivamente nella documentazione (/ ne XIV-XV 
secolo). A sua volta, la forma dě<j>ami è decisamente improbabile e 
la riportiamo qui solo per dar conto di ogni possibile lettura: si tratte-
rebbe di uno strum. pl. da dě<j>a, forma scarsamente attestata (quasi 
un hapax legomenon) e contrassegnata da un punto interrogativo già 

(  328) Poppe 1925, p. 9. 
(  329) Cfr. i ‘bulgari neri’ menzionati nel cosiddetto ‘trattato russo-bizantino’ del 944 

d.C. (Carile, Sacharov 2010, p. 78 [trad. it. 93]). 
(  330) Zaliznjak 2004, p. 23. 
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da Sreznevskij (1893-1912, s.v.). Il tema děja- inoltre indica l’‘atto’ 
piuttosto che la ‘creazione’: dějanija sono gli ‘Atti’ degli apostoli. A 
/ anco del nome delle / gure rappresentate nelle icone compare spesso 
la formula sŭ dějanii (dějanjami) ‘con le opere’. Di solito ciò avviene 
quando l’immagine centrale è contornata da una serie di vignette in 
cui si elencano i momenti principali della biogra/ a del santo (o dell’ar-
cangelo, ecc.) rappresentato. Al di là delle insormontabili di5  coltà 
sintattiche che una tale interpretazione implica, resta comunque il 
problema, già riscontrato nell’ipotesi precedente, dell’identi/ cazione 
delle ultime lettere, in cui soltanto un approccio molto spregiudicato 
può ravvisare i grafemi -НИИ;

4) Х<РИСТОС>Ъ ЗѦДѢ АМ<И>Н (Christosŭ zadě amin): ‘Cristo im-
pose. Amen’. Anche questa interpretazione, che sembra essere la più 
plausibile, non è del tutto priva di ombre: in sé, considerare le prime 
(ХЪ) e le ultime (АМН) lettere come abbreviazioni non rappresenta 
certo una forzatura (a prescindere dal valore che si assegna al lungo 
tratteggio che sovrasta le prime lettere, sia esso un titlo o un elemento 
della cornice). Tuttavia, come abbiamo già notato, la seconda lettera 
ha una facies decisamente insolita per lo jer (Ъ). Ma è soprattutto la 
presenza di Ѧ (331) nella seconda parola a destare sospetto: il verbo 
zaděti, infatti, prepone alla radice il pre/ sso za-, che è molto comune, 
in slavo ecclesiastico come in russo, e può essere scritto zja- soltanto 
per un vero e proprio errore di distrazione da parte dell’incisore. Il 
verbo zaděti ha il signi/ cato di ‘imporre, ordinare’, cfr. и задѣша ѥмоу 
кр<ь>сть понести, ‘e gli misero addosso (ἐπέθηκαν) la croce da portare’ 
(Lc 23,26), и сему задѣша понести кр<ь>стъ ѥго (332) ‘e lo costrinsero 
(ἠγγάρευσαν) a prender su la croce di lui’ (Mt 27,32);

5) КOЗ<ЬМ>Ѧ ДѢАМ<Я>Н<Ъ> (Chozĭma Děamjanŭ): ‘Cosma (e) Da-
miano’. Piuttosto improbabile, ma comunque da notare, è la possibilità 
che l’iscrizione alluda ai due santi martiri Cosma e Damiano, tra le 
/ gure più care alla devozione popolare slava (e, come tali, più frequenti 
nelle iscrizioni (333)). Le abbreviazioni in quanto tali, anche se piuttosto 
eccentriche, non sarebbero particolarmente problematiche: su una croce 

(  331) Il carattere Ѧ, lo “jus piccolo” dell’antico cirillico, indicava originariamente la 
vocale anteriore nasale ę, ma in area slavo-orientale viene reinterpretato come allografo 
di Я, a indicare la /a/ iodizzata, ja). 

(  332) Così nel lezionario feriale conservato alla Biblioteca Statale di Mosca (RGB) con 
segnatura 304.I.5 (seconda metà del XIV secolo), 4 . 120v, 150v. 

(  333) Per esempio, sull’enkolpion descritto in Pevny 1997 e in Lovag 1999, pp. 28, 
134 (ma le iscrizioni si leggono a stento in entrambe le riproduzioni). 
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a sei braccia del XIII secolo, rinvenuta a Cherson in Crimea, si leggono 
le abbreviazioni БОРС (per Борисъ, Boris) ГЛѢБ (per Глѣбъ, Gleb) 
ВАСИ (per Bасилии, Vasilii) ГРИГ (per Григории, Grigorii) (334), 
che di certo non hanno la consueta struttura delle abbreviazioni slave 
(che di solito non eliminano le ultime lettere del lessema, contenenti 
le informazioni grammaticali). Gli ostacoli principali, in questo caso, 
sono rappresentati dal primo grafema, nel quale è di5  cile poter leggere 
una К cirillica e, di nuovo, nella presenza della Ѧ (= /ja/) al posto della 
A (/a/, senza iodizzazione). La forma usuale slavo-ecclesiastica del nome 
‘Damiano’ sarebbe Дамиянъ, ma si incontrano abbastanza spesso gra/ e 
come Демеѧноу (nella gramota n° 87/Б106, della / ne del XII sec.), 
cfr. anche il gen. sg. Козьмадемьѧна nella gramota n° 906/А31 (/ ne 
XI sec.); nella nostra iscrizione, tuttavia, compare il nesso vocalico ѢА 
/’ea/ al posto della semplice /e/, il che presuppone – nella migliore delle 
ipotesi – una scarsa padronanza dello slavo da parte dell’incisore;

6) malgrado poggi su basi estremamente speculative, non certo / lologiche 
stricto sensu, credo vada indicata un’ulteriore lettura dell’epigrafe (o 
meglio di una sua parte): come anticipato, si può pensare che i primi 
due (ХО) o tre (ХОЗ) grafemi dell’iscrizione abbiano valore numerico, 
anziché alfabetico. Quest’interpretazione è parzialmente supportata dal 
fatto che le tre lettere sormontate da quello che forse rappresenta un titlo 
rispettano l’ordine di centinaia, decine e unità (secondo il tradizionale 
sistema di numerazione greco: Х = 600, О = 70, З = 7). Ferma restando 
la di5  coltà di interpretazione delle lettere che seguono, in questa sede ci 
limitiamo ad aggiungere che, se fossero precedute da ҂S (la lettera dzelo 
‘6’ preceduta dall’indice delle migliaia – derivato dal sampi greco –, dei 
quali però non si vede traccia sull’enkolpion), le cifre comporrebbero 
il numerale 6.677, che nel sistema di datazione bizantino corrisponde 
all’anno 1169. Probabilmente si tratta soltanto di una coincidenza 
casuale, ma non si può ignorare che questa data sarebbe perfettamente 
compatibile con quanto mostrato dall’analisi storico-artistica e pale-
ogra/ co-/ lologica del manufatto. L’intera epigrafe potrebbe quindi 
essere letta come [҂Ѕ]ХОЗ Ѧ ДѢАЛ(Ъ И?)(ЛИ?) «[nel 1]169 li feci 
[...]», interpretando Ѧ come accusativo maschile pl. del pronome di 
terza persona; alternativamente, lo si può considerare nominativo del 
pronome di prima persona sg. (= Я), vale a dire la forma innovativa del 
più arcaico азъ (язъ = ѧзъ). La forma moderna del pronome compare 
già nel Racconto dei tempi passati (Černych 1999, s.v. я), antica cronaca 

(  334) Pucko 1999, p. 166. 
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del XII secolo pervenutaci in copie tardo-trecentesche. In questo caso, 
l’iscrizione varrebbe «[nel 1]169 io feci [...]» (335).

In conclusione, malgrado l’interpretazione dell’ultima iscrizione lasci 
ampi margini di incertezza, la maggior parte degli elementi qui presi in 
esame appaiono perfettamente compatibili con la provenienza slavo-o-
rientale dell’enkolpion (preferibilmente dall’area novgorodese) e con la sua 
datazione al periodo premongolico.

Su un presunto ritratto equestre del BASILEUS (Andrea Babuin)
a Gianfranco Fiaccadori (1957-2015)

Vorrei proporre alcune considerazioni di carattere iconogra/ co in merito 
a una tavola sinaita con i santi Giorgio e Teodoro Stratilate databile alla 
metà del XIII secolo (336) (Fig. 1). Osservando la scena dipinta è possibile 
rilevare una notevole quantità di dati per quel che riguarda l’abbigliamento 
e l’equipaggiamento dei personaggi rappresentati e delle loro cavalcature. 
Mi limiterò qui ad esaminare più da vicino proprio queste ultime.

Alle zampe di entrambi i cavalli si possono notare nastri di color rosso, 
un elemento decorativo che ricorre molto di rado nell’arte bizantina. La 
famosa sto4 a di Bamberga, un tessuto di seta proveniente da Costantino-
poli e datato all’XI secolo (337), mostra una scena di trionfo in cui il cavallo 
imperiale porta nastri purpurei con ricami dorati alle estremità (Fig. 2). 
Fiocchi rossi sono legati anche alle zampe di due cavalli ra5  gurati in mi-
niature contemporanee alla sto4 a di Bamberga: nel f. 12 del cod. Marc. gr. 
Z. 479 (= coll. 881) e al f. 100r del cod. Vat. Barberini gr. 372 (338) (Fig. 3).

Per trovare a Bisanzio riferimenti scritti a cavalli decorati con nastri, 
è necessario però a5  darsi a due testi di alcuni secoli dopo. In un passo 
dell’Achilleide bizantina – romanzo epico-cavalleresco della / ne del XIV 
secolo – il cavallo bianco dell’eroe è così descritto (vv. 1114-1125):

(  335) Desidero ringraziare Elena Galachova (Università di Bologna) e Marija Nec-
vetaeva (Ministero della Cultura, Minsk) per aver condiviso alcune delle ri- essioni qui 
pubblicate. Naturalmente, eventuali errori e imprecisioni sono da attribuire unicamente 
all’autore del presente saggio. 

(  336) Sull’icona vd. Byzantium. Faith and Power 2004, p. 376, n. 231 (J. Folda). 
(  337) Vd. in merito Prinzing 1993, pp. 218-231 e Papamastorakis 2003, pp. 375-

392. Vd. inoltre Το Βυζάντιο 2001, p. 73.  
(  338) Spatharakis 2004, / g. 20; Walter 2003, / g. 52. 
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Fig. 1 - Monastero di Santa Caterina sul Sinai, icona dei santi Giorgio Diasorites e Teodoro 
Stratilates, San Giovanni d’Acri o monastero di Santa Caterina 1250 circa (da Byzantium. 
Faith and Power 2004).
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Fig. 2 - Bamberga, museo diocesano, seta con scena di trionfo imperiale, Costantinopoli XI 
secolo (da Το Βυζάντιο ως οικουμένη 2001).

«Aveva una sella straordinaria, ricoperta d’oro, con tutt’intorno catenelle di 
perle. I / nimenti anteriori e posteriori [= antilena e postilena] e la cavezza 
avevano un’imbottitura color porpora disseminata di pietre e perle, con motivi 
di aquile e leoni dorati; sul destriero (spiccavano) nastri multicolori e rossi. 
Gli zoccoli e gli astragali erano tinti con l’henné, la criniera intrecciata con 
cordoncini d’oro. La sella aveva anche un gallone di nodi, adorno di pennacchi 
rossi e dorati e di ghiande d’oro e d’argento. Sulla fronte del cavallo stava un 
bel pennacchio, grande, scudato da dodici palmette dorate» (339).

Un’eco diretta di questo passo si può rintracciare nel trattato dello 
pseudo Codino, scritto intorno alla metà del XIV secolo: 

(  339) Cupane 1995, p. 400. 
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Fig. 3 - Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Vat. Barberini gr. 372, f. 100r, 
Costantino il Grande trionfa sui suoi nemici, Costantinopoli XI secolo (da https://digi.vatlib.
it/view/MSS_Barb.gr.372#).



Atti Acc. Rov. Agiati, a. 267, 2017, ser. IX, vol. VII, A134 

«I ferri degli speroni [del despota] erano uguali a quelli dell’imperatore, ma 
con le cinghiette bicolori (violetto e bianco). La sella era bicolore a sua volta, 
con aquile di perle sull’arcione anteriore e posteriore e nei quattro angoli del 
sottosella. Aveva anche un gallone davanti e dietro come quella imperiale. 
Il κοπριτούριον era bicolore, ma privo della decorazione di perle. Le sta4 e 
erano come quelle imperiali. Dal frontale della cavezza – anch’essa bicolore – 
pendeva un pennacchio con palmette, uguale a quella del cavallo imperiale, 
ma senza nodi/ghiande» (340).

Sappiamo insomma dallo pseudo Codino che per ciò che riguarda l’e-
quipaggiamento, il cavallo del despota era in tutto simile a quello imperiale, 
di cui purtroppo non c’è giunta una descrizione diretta.

Confrontando i due testi è facile rilevare numerosi punti di contatto: le 
selle del cavallo di Achille e quella del despota/imperatore sono entrambe 
incrostate di perle; il μαργέλλιον/gallone che decora l’arcione del despota 
corrisponde esattamente al κλαpωτὸν κομpώσιον/gallone di nodi dell’eroe 
e identico per entrambi è il pennacchio con le ghiande dorate341. In pratica, 
i due brani si integrano a restituirci l’immagine di un cavallo imperiale in 
equipaggiamento da parata. L’unico elemento decorativo non citato nel 
secondo testo sono i nastri, ma a questo pone rimedio sempre lo pseudo 
Codino in un altro punto del suo trattato, a proposito della cerimonia 
dell’incoronazione imperiale:

«In occasione di questa festa s’usava far portare attorno al collo e dietro la 
sella – sulla groppa – del cavallo dell’imperatore i cosiddetti chaiomata, 
composti di perle e pietre preziose, e poco sopra gli astragali dei nastri di 
seta rossi, che son chiamati toubia. Attualmente i primi non si usano più, 
ma i toubia restano» (342).

I ritratti di imperatore bizantino a cavallo costituiscono un tipo ico-
nogra/ co oggi praticamente perduto, che dovette avere però una certa 
di4 usione. Sappiamo dal testo dello pseudo Codino che gli scudi circolari 
dei quattro archontes che a5  ancavano il sovrano nel corso delle cerimonie di 
corte recavano un’icona dell’imperatore a cavallo (343). Un’immagine simile 
si trovava anche su uno dei due lati dello skaranikon, un copricapo utilizzato 

(  340) Verpeux 1966, p. 144, 6; p. 145, 11. 
(  341) Su μαργέλλιον e κλαπωτὸν vd. Macrides, Munitiz, Angelov 2013, p. 37, 

n. 21 e pp. 329-332. 
(  342) Verpeux, 1966, p. 270, 1-12. L’esistenza di punti di contatto tra il romanzo 

bizantino e il cerimoniale di corte imperiale era già stata sottolineata in Smith 1999, pp. 
98-100. 

(  343) Verpeux 1966, p. 273, 3-14. 
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dai dignitari di corte. Il ritratto imperiale stava a indicare che chi lo indossava 
agiva direttamente per conto dell’imperatore: per questo era assente dagli 
skaranika dei funzionari di rango inferiore (344). Sempre lo pseudo Codino 
ci informa che due delle sei bandiere imperiali mostravano rispettivamente il 
basileus montato e san Giorgio a cavallo (345) e che il mega-doukas, in quanto 
comandante in capo della - otta, aveva fra tutti il privilegio di esporre uno 
stendardo con l’immagine dell’imperatore a cavallo (346).

Vista la varietà di situazioni in cui questo tipo iconogra/ co veniva uti-
lizzato, soprattutto in momenti legati all’u5  cialità e alla dignità imperiale, 
non mi pare del tutto azzardato ipotizzare che perlomeno nel XIV secolo 
e quasi sicuramente anche prima, a Bisanzio circolassero con una certa 
frequenza ritratti u5  ciali del basileus a cavallo. A una di queste perdute 
immagini potrebbe essersi ispirato l’anonimo autore dell’Achilleide per la 
descrizione della cavalcatura del proprio eroe. Considerato il riferimento 
ai nastri, forse proprio a quella di un animale bardato per la cerimonia 
dell’incoronazione (347).

Di per sé, la presenza del nastro legato alle zampe dei cavalli nell’i-
cona del Sinai potrebbe essere ascritta al caso o a una scelta individuale 
dell’autore di questa tavola e non aver alcun altro particolare signi/ cato. 
Un secondo elemento dell’immagine però interviene a legare la scena a un 
contesto iconogra/ co imperiale: il colore rosso dei / nimenti del cavallo 
di san Giorgio. Le fonti scritte, a conferma d’un dato riportato anche nel 
brano dell’Achilleide citato, testimoniano come la sella e le briglie del cavallo 
imperiale fossero tinte di rosso (348). Nella pittura bizantina sono frequenti 
i casi in cui le selle di personaggi di lignaggio reale hanno questo colore. 
I Magi ra5  gurati in un codice del monastero di Esphigmenou sul Monte 

(  344) Ivi, p. 269, 19-25; vd. in merito Piltz 1994, p. 77. 
(  345) Ivi, p. 196, 7-11. D’una bandiera che univa un’immagine di San Giorgio a 

quella dell’imperatore a cavallo intento a sbaragliare i nemici a colpi di lancia è notizia 
in un breve poema dell’XI secolo di Michele Psello. PG 122, 531 B: «Εἰς τὸ φλάμουλον 
τοῦ Μονομάχου ἕχον ἱστορημένον τὸν ἅγιον Γεώργιον, τὸν βασιλέα ἔφιππον φέροντα 
λόγχην, καὶ τοὺς Βαρβάρους διώκοντα. Μάρτυς, Βασιλεῦ, Ἵππε, Λόγχη, Βάρβαροι, 
Σύμπνει, δίωκε, σπεῦδε, πλῆττε, πίπτετε». 

( 346) Verpeux 1966, p. 167, 21-23. 
(  347) L’inserviente che tiene la cavezza del cavallo nella scena miniata del Marcianus 

Graecus Z 479 (Spatharakis 2004, / g. 20; Walter 2003, / g. 52) porta un copricapo 
di pelo caratteristico che potrebbe identi/ carlo come membro della guardia imperiale. Se 
così fosse, i nastri del cavallo non sarebbero solo un semplice arti/ cio decorativo, ma ne 
testimonierebbero l’appartenenza alle stalle imperiali. 

(  348) Secondo Niceforo Gregoras, i cavalli imperiali catturati nel 1329 dai Turchi nel 
campo di Andronico III avevano selle rosse: Niceforo Gregoras 1829, p. 436, 12-3: 
«τοὺς βασιλικοὺς ἵππους μετὰ τῶν ἐρυθρῶν ἐφεστρίδων καὶ τὴν βασιλικὴν σκηνὴν». 
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Fig. 4 - Lesnovo, monastero, nartece, San Michele arcangelo a cavallo, 1349 (da Gabelić 1998).
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Athos datato all’XI secolo hanno selle rosse (349) o dorate (350), e quasi tre 
secoli dopo i re Magi dei mosaici del monastero di Chora a Costantinopoli 
montano ancora cavalli con briglie rosse e selle dorate (351). In un’altra opera 
datata alla metà dell’XI secolo, il famoso codice miniato dello Skylitzes, si 
possono apprezzare diverse scene in cui l’imperatore procede in sella a un 
cavallo coi / nimenti rossi, attorniato da dignitari e soldati che montano 
rigorosamente cavalcature con briglie di altro colore (352). La pratica di at-
tribuire / nimenti di colore rosso ai sovrani è praticamente una costante nei 
codici illustrati bizantini, indipendentemente dall’epoca di produzione delle 
miniature e dalla nazionalità del rappresentato: il dato vale tanto nell’XI 
secolo per un re Davide a cavallo che scon/ gge i Filistei (353) come nel XIII 
per il faraone ra5  gurato nell’ottateuco Vatopedinus 602 (354).

L’icona del Sinai viene tradizionalmente associata a un gruppo di tavole 
consimili che la critica ritiene prodotte in ambito crociato di Terrasanta e 
data intorno alla seconda metà del XIII secolo. Quattro di queste si con-
servano nel monastero di Santa Caterina sul Sinai (355) e una ancora nel 
British Museum a Londra (356). Limitandomi a proporre alcune osserva-
zioni necessariamente super/ ciali, potrei a4 ermare che tutte queste icone 
rivelano una conoscenza piuttosto relativa delle convenzioni pittoriche 
bizantine. Coloro che le hanno realizzate incorrono in errori inconcepibili 

(  349) Il cod. Esphigmenou 14 conserva scene in cui i cavalli dei re Magi hanno briglie 
rosse al f. 394b, selle dorate e briglie rosse al f. 405b e selle rosse al f. 408b. Vd. soprattutto 
∏ΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ, ΜΑΥΡΟPΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΟΥΜΗ, ΚΑΔΑΣ 1975, / gg. 360, 384, 389. 

(  350) Notare come l’eroe dell’Achilleide abbia a sua volta una sella dorata: cfr. Cupane 
1995, p. 400. 

(  351) Per una buona riproduzione a colori delle / niture dei cavalli dei Magi a Chora cfr. 
Xatzhdakh 1994, / gg. 196, 205. Riguardo ai rischi di una ricerca iconogra/ ca che si basi 
esclusivamente sul materiale pubblicato, vedi la foto della stessa scena pubblicata in Weiss 
1997, / g. 49, laddove le briglie hanno assunto in corso di stampa una tinta quasi nera. 

(  352) Cfr. ΤΣΕΛΙΚΑΣ 2000, / gg. 43b, 55vb. In entrambe le immagini l’imperatore 
Teo/ lo è attorniato da diversi cavalieri del proprio seguito: tra tutti solo il suo cavallo ha 
i / nimenti rossi. 

(  353) Cfr. cod. Vat. gr. 333, f. 45v (Lassus 1973, tav. 25). 
(  354) Cfr. cod. Vatopedinus 602, f. 379a (ΧΡΗΣΤΟΥ, ΜΑΥΡΟPΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΟΥΜΗ 1991, 

/ g. 130). 
(  355) Le quattro icone sono state recentemente pubblicate a colori da J. Folda in Byzan-

tium. Faith and Power 2004. A p. 374, n. 229, è riprodotta un’immagine di san Sergio su 
un cavallo con briglie nere, alle pp. 374-375, n. 230, i santi Sergio (briglie rosse) e Bacco 
(nere), a p. 376, n. 231, l’icona oggetto di questa comunicazione (/ nimenti e sella rossi 
per san Giorgio, briglie nere per san Teodoro) e, in/ ne, a p. 377, n. 232, un’immagine dei 
santi Teodoro e Demetrio montati entrambi su animali con briglie rosse. 

(  356) Si tratta di un’icona ra5  gurante san Giorgio e il giovane di Mitilene datata alla 
metà del XIII secolo; riproduzione a colori della tavola in ! e Glory of Byzantium 1997, 
p. 395, n. 261 (J. Folda). 
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per un artista greco: ad eccezione di quelli dell’oggetto della nostra analisi, 
tutti i cavalieri delle rimanenti scene portano ad esempio le calzature rosse 
che in un ambito iconogra/ co greco costituiscono un richiamo diretto e 
inequivocabile alla dignità imperiale. Le stesse considerazioni valgono per il 
colore rosso di briglie e selle (357). Nella tavola ra5  gurante i santi Demetrio 
e Teodoro in/ ne il primo dei due, invece della tradizionale montatura dal 
manto color rosso/marrone (palomino), cavalca il purosangue bianco che 
nella tradizione pittorica greca è esclusivamente riservato a san Giorgio (358).

La mia opinione in merito a questo gruppo di icone in generale e a 
quella in esame in particolare è che siano state tutte esemplate – con minor 
o maggior fortuna – da artisti esterni alla tradizione d’immagine bizantina 
vera e propria su un modello unico che sarebbe quello ben noto del san 
Giorgio a cavallo ritratto in posizione frontale con gli attributi – calzature, 
/ nimenti, ecc. – tipici di un imperatore (Fig. 6).

Questo particolare “tipo” di ritratto del santo si rifarebbe a sua volta 
a un perduto modello di immagine imperiale a cavallo, un’eco della quale 
probabilmente si conserva nella scena ra5  gurata al f. 100 del cod. Vat. 
Barberini gr. 372 nella quale è rappresentato Costantino il Grande mentre 
sbaraglia gli avversari in sella a un destriero bianco con le zampe ornate da 
nastri rossi (Fig. 3).

Fig. 5 - Mezzo stavraton di Manuele II, Costantinopoli 1391-1395 (da Byzantium. Faith and 
Power 2004).

(  357) Vd. nota 355. 
(  358) Byzantium. Faith and Power 2004, p. 377, n. 232 (J. Folda). Le eccezioni alla 

regola che vorrebbe solo San Giorgio in sella a destrieri bianchi appartengono di norma 
ad ambiti periferici alla tradizione bizantina: vd., ad esempio, il San Demetrio a cavallo 
di un destriero bianco sopra la porta della facciata ovest del monastero di Markov presso 
Skopje (1370 ca.). 
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A sostegno di questa mia tesi e nell’attesa che venga individuato un 
ritratto in posizione frontale di imperatore – nimbato o meno – montato 
su un cavallo bianco (359), proporrei di cercare il ri- esso di questa partico-
lare iconogra/ a in una serie di monete circolanti nell’impero nella seconda 
metà del XIV secolo.

Estremamente frequenti nella monetazione e nei sigilli occidentali, le 
/ gure di regnanti e santi militari a cavallo ebbero sempre di4 usione limitata 
a Bisanzio (360). Durante il regno di Andronico IV Paleologo (1376-1379) 
fecero la loro apparizione dei tornesi con il monogramma dei Paleologi sul 
recto e un’immagine dell’imperatore che cavalca appaiato a san Demetrio 
e rivolto verso l’osservatore sul verso (361). Dei mezzi stavrata emessi sotto 
Giovanni V Paleologo (1379-1391) mostrano sul recto san Demetrio al 
galoppo che brandisce una spada e sul verso un busto dell’imperatore 
frontale e aureolato (362). All’epoca di Manuele II Paleologo (1391-1425) 
comparvero in/ ne dei mezzi stavrata molto simili ai precedenti (363)
(Fig. 5) e tornesi con l’imperatore e san Demetrio che cavalcano nimbati 
e a5  ancati sul recto e il monogramma paleologo sul verso (364). Sia che si 
trovi sull’altra faccia della moneta o a5  ancata al santo protettore di Salo-
nicco, in questi tipi monetari la / gura imperiale sembra aver preso il posto 
di quella di san Giorgio, tradizionale partner di cavalcata di san Demetrio 
in innumerevoli icone.

A mio parere, tanto questa serie di monete che le varie rappresenta-
zioni di san Giorgio con calzari e / nimenti del cavallo nei colori impe-
riali – sia questi in compagnia o meno di un altro santo – si rifanno a 
un perduto modello di immagine equestre del basileus in posa frontale 
e ieratica, rappresentato forse in occasione della cerimonia della propria 

(  359) Tutte le fonti iconogra/ che e testuali concordano sul fatto che l’imperatore 
montasse cavalli bianchi, anche san Giorgio viene tradizionalmente rappresentato solo su 
montature di questo colore. Il cerimoniale mirante a fare accettare dai suoi sudditi greci 
il 16 maggio 1204 Baldovino di Fiandra come imperatore di Costantinopoli prevedeva 
che il trasferimento tra la chiesa di Santa So/ a e il palazzo imperiale avvenisse su un ca-
vallo bianco: Robert de Clary 1873, p. 75: «Et quant il eut messe oie, si li amena on un 
blanc cheval ou il monta; si l’en remenerent li baron en sen palais de Bouke-de-lion, se 
le / st on seir en le caiiere Coustentin... et tout li Griu qui illuec estoient, l’auroient tout 
comme saint empereeur». 

(  360) Grierson 1999a, pp. 69-70. 
(  361) Grierson 1999b, tav. 66, nn. 1258-1260. Sulla possibilità che questa moneta 

sia da attribuire all’epoca di Giovanni VII Paleologo, vd. la bibliogra/ a e le relative con-
siderazioni in Grierson 1999a, p. 206. 

(  362) Grierson 1999b, tav. 69, nn. 1298-1302. 
(  363) Ivi, tav. 70, nn. 1311-1315. 
(  364) Ivi, tav. 80, n. 1598. 
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Fig. 6 - Creta, chiesa della Vergine di Lithino, San Giorgio e il giovane di Mitilene, seconda 
metà del XV secolo (da Εικόνες 2004).
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incoronazione (365). Voler cercare di dimostrare una sorta di rapporto di 
sovrapponibilità tra la / gura dell’imperatore e quella del più importante tra 
quelli che H. Delehaye de/ niva l’état-major dei santi militari greci (366) forse 
sembrerà un’idea un po’ meno peregrina se prendiamo in considerazione un 
altro caso di interscambiabilità tra la / gura imperiale e un personaggio sacro.

Penso qui alle rappresentazioni di arcangeli in costume imperiale di4 use 
già a partire dal IX secolo. Inizialmente erano state viste come un’anomalia 
dalla critica (367), ma ora sono accettate dalla maggior parte degli studiosi come 
un’espressione del parallelismo esistente tra la missione celeste dell’arcange-
lo-protettore del popolo di Israele e quella terrena dell’imperatore-difensore 
di Bisanzio, la nuova Israele (368). Anche qui la somiglianza tra modello celeste 
e terreno non si limita all’adozione per entrambi delle stesse convenzioni 
vestimentarie (loros, clamide, calzature purpuree tempestate di perle) ma 
anche al ricorso a un identico “stile” di posa rigidamente u5  ciale (369). Lo 
spettatore bizantino trovava perfettamente ammissibile quella che a noi può 
apparire una confusione di ruoli tra corte celeste e terrena. Diversi autori 
dell’epoca arrivarono a paragonare nei loro componimenti l’imperatore a 
un angelo (370), identi/ cazione totalmente condivisa peraltro dall’imperatore 
Isacco II Angelo che in una sua lettera si paragonava a una creatura celeste 
provocando così lo sconcerto dei suoi interlocutori crociati: «Predictus itaque 
rex superbe et arroganter angelus dei et originem nostrae / dei et Romanorum 
imperatorem se nominans» (371).

A partire dalla metà del XIII secolo, immagini di imperatori alati 
cominciano a comparire sulle monete bizantine, forse in ossequio a una 
moda importata dai paesi germanici (372). Scavi recenti in una cappella 
funeraria d’epoca paleologa a Didymoteichon hanno riportato alla luce 

(  365) A confermare l’adattabilità ed “esportabilità” di questa presunta tipologia di 
immagine basta osservare una famosa icona russa datata al 1377 dei santi Boris e Gleb: la 
perfetta corrispondenza di particolari come le banderuole crociate, i / nimenti purpurei 
dei cavalli e persino le fasce ai garretti denuncia a mio parere una derivazione dello stesso 
modello cui si ispira l’icona del Sinai. Per una riproduzione a colori dell’immagine cfr. 
Byzantium. Faith and Power 2004, pp. 256-257, / g. a p. 242. 

(  366) Vd. in merito Walter 2003, pp. 109-144. 
(  367) Mango 1984, pp. 39-62, part. p. 39. 
(  368) Vd. in generale Pallas 1972, pp. 13-119 e Jolivet-Levy 1997, pp. 187-198; 

Jolivet-Levy 1998, pp. 121-128. 
(  369) Maguire 1989, pp. 217-231. 
(  370) Michele Psello, Michele Italico e Teodoro Balsamon tra gli altri, cfr. Maguire 

1998, nn. 29-30 e Maguire 1997, p. 252, n. 25. 
(  371) Da una lettera del vescovo Leopoldo di Passau riportata nel Chronicon Magni 

Presbiteri, in MGH SS 17, 510.2-5 (vd. Maguire 1998, p. 252, n. 28). 
(  372) Grierson 1999a, pp. 67-68. 
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un a4 resco molto danneggiato che potrebbe rappresentare un imperatore 
dotato di ali (373).

Ancora più interessante risulta però dal punto di vista numismatico 
una moneta dell’epoca di Giovanni V Paleologo che potrebbe ra5  gurare 
un arcangelo a cavallo (374). Nonostante le ricerche più recenti tendano a 
vedervi piuttosto una immagine di san Demetrio e sottolineino il fatto 
che «angels do not normally travel on horseback» (375), un altro esempio 
di questo tipo iconogra/ co si trova in un a4 resco famoso conservato nel 
nartece del monastero serbo di Lesnovo (376). Uno splendido arcangelo 
Michele identi/ cato come «ὁ pροτοστάτης τῶν ἀγγέλων» e dipinto di 
rosso dalla testa ai piedi (377) sembra combinare in sé in maniera paradig-
matica i tipi dell’imperatore alato/arcangelo e dell’imperatore/san Giorgio 
a cavallo (Fig. 4).
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