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Madrid, I4 ¿9 cctahre de 1.944. Horas: de 8 a 6

Stas. Pastora, Piedad y 32ilagros liaza.
San Sehaatlán.

?jx«ridfis anlgas: deseando os halléis bien, noso

tros bu-noa a Dios graoias.

Cuatro litres para qu® veals que no nos olvidanos 

â«l día do mañana, días tan señalados para todos, y diremos una Misa 

mañana r. las nueve, por nuestros queridos difuntos, 

líos figuramos que ya vendréis pronto, por aqui, to

do sigue igual.

He^ihir un cariñoso saludo de poUpe con un abrazo
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PAPA XIII.
^¿5? faturam rei memoriam ,

C
VAd filii iiUffciusfiius J&fifius Lazzari^i Typographes ie 
Ali^a Vrhe ^ofia exifim JVohis i^uper expoei fecU ¡pfe fna- 
gea fia ¿fy^pe^fi çuei/yitam ie /tuas paries I^ihreiyy faara'’ 
ie/yy j cujus Uiutus': Accurata , b succinta Dbscrizions 
Topográfica delle Antichita' di Roma ; j4ui^orc 

¿ulpbiuo l^cuuii iypis aiipuhUcayyi uiHiiaiciyy su “Vrbe pricáié^a yyiae^ 
iiarc iyyiepitai ; vereaiur auicfyy , yyc pofj^uayyy iu lueeyyy proiHerii, 
alii f çui ex alieno labore lucrufyy ^utcruyyi ^ dibiuny libruyyy in ipfis 
Jofipbi priejfiiciun2 iieruin imprimi facere cureni j Nos ejufiernjofe^ 
phi indcynniiaii prosiliere ^ ipfim^ue fpecialibus fisorlbus, 0^ gra- 
iiis profequi solenies , 0^ a ^uibufiis excommunicaiionis, fifienfi^ 
^is > 0^ inierilibli y aUifiue Ecdefificis , JenieniHs ) cenfiris, e^ 
poenis a jure, sei ab bomine quasis occafone, sei caifa laiis , f 
quibus ^uomoilolibei innoilaius exifii y all effeblum pnefniium ilum- 
iaxai confe^uemlum y harum ferie abfblsenies y e^ abfbluium fire 
cenfenies, fipplicaiionibus ejes nomine Nobis fiper hoc humUiierpor
reéis inelinaii y eiilemjofepho, ui ilecennio proximo a primtesa dibli 
Ubri impre fine compuiamlo iluraníe y ilummoilo iamen Ule prius a ili- 
ledo filio Magifiro Sacri PalaiU Ápofiolici approbaius fii y nemo iam 
in Tlrbe príCiUda y ^uam in reliquo flaiu ^edefiafiieo meMaiCy sel 
immeiUaie Nobis fibjedo lUdum librum fine fieciaU íUdi Jofiephi y aui 
ab eo caufim habeniium licehiia imprimere y aui ab alio y sel aliis 
imprefim sendere y aui senalem habere y feu proponere pofi y Apoflo- 
lUa^ audoriiaie y ienore pr¿efiniium concedimus y Ó^ indulgemus . 
Jnhibenies propierea uiriufiue fixus Chriflifiddibus , prtcferiim lU 
brorum /mprefibribus y fa "Sibliopolis fib ^uingeniorum ducaiorum 
auri de Camera y ¿^ ainmi fionis librorum y ac Typorum pro una Ca-^ 
meriC NoflríC ÁpofioUcí^ y pro alia eidem Jofaho y ac pro rdii^ua ieriUs 
pariibus j4ccNdiori y d^, Judid exe^uenii irremifibiliier applicanda y 
eo^ue ipfi abfiue ulla dedaraiione incurrendis piffnis y ne dido decennio 
durante y pr^edidum librum y aui aliquam ejuspariem fine hujufimodi 
liceniia y imprimere y aui ab aliis imprefium sendere, feu senalem 
habere y sel proponere quo^uomodo audeani y feu prícfimani • Man

dan-



dantes profiierea dik^if ^ih J^o^r^s ^ & JpoJloUea^ Se^h de Laie/a 
legaiis, feiz earu^n nec-Legaih aitf Prí^^í^e^ííbus j Giíber^^aíori- 
^us , B'íCíQñ^us, arisqué Ju/l¡M A^/mfiris J^ovi^daru/n 3 Chí-^ 
íaíu^3 Terramm , ac locoru/^ Síaíus No/lri Ecde/aJIki priff^i^í, 
quaíe^us eide/^íjo/epho, feu ab eo caufam babe^iibuspr^ed/biis í^prar^ 
^^#-f ^ffi^^^^^ defef^Jíoms prícfiUo affíJk/^íes, qua^docu^qi/e ah eo^km 
Jafipho requífif fiíerba 3 p(^^as priCí/¿c^as co^íra quo/eufí^que b/ohe- 
á¡e¿^es ¡mí7íi/ihbber exeqi/a^íur. No/¿ oh^a^íihus Co^^fibubo^ihaf 3 
e> oAabo^lhus ApoJlolbb 3 ac q^íhafiis Síaíabí 3 & ec^^í/uciudb 
mhus 3 ebar^ jurai/íc^ío 3 co^^fir^aíb^e Apoftol¡ca3 quavb fir^h 
¿ale alia rohoralb 3 pmilegbs quoqi^e, f^dubb, & Ibíerh a4p9jio~ 
Ibis in conírarium pr^nsi^brans quomMiha conce^s, eon/rtnaíis, 
¿- innoT/alis • ^ibus ómnibus, & fingulis illorum tenores pr^fenib 
bus pro plene, &fuffieien¿er expre/fis 3 ae de hierbo ad verbum infertis 
habentes illis alias infuo robore permanfuris, ad pr^emij/brum effe- 
b^um 3 bae vice dumtaxat Jpecialiter, & exprete derogamus 3 coeterif 
que contrariis quibufeumque. Nolumus autem, ut pnefentium Tra»- 
fumptis 3 etiam in ipfs libris impress, manu alieujus Notarii^ pu
blici fubfcriptis3 (¿^ fgilloperfon¿c in Ecclefiafica Dignitate confituta 
munitis eadem prorjus fides ubique locorum in judicio 3 & extra illud 
adhibeatur 3 quiC adbiberetur ipfis pri^fentibus 3 fi forent exhibits, vel 
ofienff. Datum ^om^ apud SanSam Mariam Majorem fub Annula 
hfcatoris die vij. Septembris MDCCLXl/L Pontifi'eatus b/ofiri
Anno Sexto •

N. Card. Antonellus.

Loco ^ Sigilli.

R 0 M Æ, MDCCLXIII.
v^i<»S*>‘^* ' f*j5iz^<F*^fK*ÍM t<^ rK^ *<|î^tvife*s**ïlF*i

Typis Reverendo Cameras Apoftolicæ*



AVVERTIMENTO
AL L E T T O R E.

E
RA ¿ta ¿a pre/énte Opera fitto il Torchio^ acorché 
fi^ra^^iiffita a¿¿’Autore una grave, e ¿ungain/ermi- 
tà , fu per mezxff (H^uefa i¿eíé ¡o. Marzo e¿e¿prefen- 
te anne 1-6^.conindicibi/íhíore de¿/e più dette edone- 
fe perfone pnvata ¿a Repuibdea Letteraria dt si degne Soggette. 

Non pareva con tutto do conveniente dovefe refare ii Pubbiico 
defraudato ned’ ajpettativa di si utde imprefi } onde efinda 
gia 1 Opera da varj anni al fie termine dad' Autore ridotta , 
^uei, ai ^uad apparteneva con ogni impegno, e fdecitudine 
han fatto si, che in hrevi^mo tempo, fa afeita ada ¿ace. Le 
Perfone ifefe, che vivendo l’Autore furone dai medefmo feede 
ada revif one deda fampa, hanno anch' efè mofrato tutto ¿'im
pegno neda diligente affifen^a, che vi hanno prefata, nuda^ 
pero togdendo, o aggiungendo a cio, che l’Autore meedfma ave- 
Va compilato , fe non che fe è arricchita l’Opera di un' Indice 
copiofefímo dede materie, efendof fimata cofa molto necesaria 
dove f traetava di tante cofe diverfe, 1 nomt moderni di va
rj luoghi aggiunti in margine agd Antichi parranno forfe ad 
aduno feuperfui, do pero non fe è fatto a cafe, efendo fato ri- 
chief o da molti Cavalieri Ferefieri ajfeciati , a i Juad pin fa- 
dle viene fatto rintracciare i fiti per mezzp de’ nomi in oggi 
comunemente ujati. Si e aggiunta m fe ne una Iferizione * fit- 
ta all' Autore da un di luí amicijfemo Concittadino, con il Ca
talogo di tutte le Opere , che dal medefmo feno fate in varJ 
tempi mandate alla luce. La nobiltà délia Caria, e dd Carac
tère, e la copia grande de'Rami eccellentemente incif parte dal 
^^¿' Piranef , e parte da altri vadnti ProfeJferi dimofrano

a La detta Iferizione R collocîierà in un Pflaflro délia Cliiefa dî S. Nic£ola_. 
in Arcione, dore fu tumulato,



ñlíi^AnzA timpegna' granule j che fi è avute di dare alla lace 
un Opera la ^aale fiffe in ogni parte perfetta 5 onde non fi 
dabita panto, che non fia per incontrare prefio la RepabbUca dd 
Letterati ^ad ^radimento^ che fi defidera.
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INDICE DE CAPI
D E L L A

PARTE PRIMA.
Ifiiroduzione alla Topo^raJîa di Roma.

§ . I. Del Qreullo ¿11 ^o/^a, e fue Porfe • Pan. xm
§ . IL Delle Siraele . ° xxiZ
§ . 111. Delle Pegh^l, xxvm.

CAPO PRIMO
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t M P lí I M A r V R,

Si videbitur ReverendiíTuno Patri, Magiftro Sacri Palatii Apo*

H jMMHP 3íí&3&)E'»»ftO3í’í&5&»^3&í&3&^^^3&**3^^^^^^^^****^^^^^

APPROVAZIGNE.

PER ordine del Riño P^ Maeftra del Sacro Palazzo Apoftolí* 
co ho letto il Libro intitolato : Accurata b succinta Ds’

SCRIZZIO^TR TOPOGRAPICA DELLB ANTICHITa' DI ROMAIC’ • 

non foló- non ho trovara cofa' alcuna contraria alla S. Fede Catto- 
hca, o ai buoni coftumi ; ma anzi vi ha riconofciuta una laggia 
critica uel trattar punti per lo piú. ofcuri, e intralciati , e iníie- 
me una fcelta Erudizione , colla guale il celebre Autore ha ar- 
rict-hita quefta fua Opera ; perció Rimo, che poíTa. ftamparfi, co- 
me fommamente utile- alla Repubblica Letteraria-.

Dal Collegio Romano quedo di i y* Gennajo 1.763.

Co^ííuccío Cof2tíicci déHíi Cof?ip¿ig?2íA di Gesíf^

Í&>>M»1HIIMMHBMOOJMe««OíMM6»»»3m»»***^^

IMPRIMATUR.

Fr. Thomas Auguftinus Ricchíniuj. Ordinis Prædicatorum Sac».

Pat Apofl. Magifler

INTRO-



XIII

IN TRODUZIONE
Â L L A

TOPOGRAFIA DI ROMA
S- l.

Del dremto di Roma^ c fe/e Tories.

O N vi è alcun dubbio che Panuca Ro* 
ma deve confiderarfí in varj tempi. Vi
vente Romolo compreie effa per alcun 
tempo il folo Monte Palatinoj pofeia 
anche il Capitolino > dopo Punione-^ 
fatta con i Sabini 5 confervando in un 
tempo 5. e, nelPaltro fempre quattro 
Porte 5 delle quali una era verfo il Te-

yere, 1 altra riguardava PAventina 3, la terza il Celio verfo 
1 Anfiteatro > e laquarta ilCampo Marzio verib il moderno 
Corfo. La Porta C¿ir^enía¿e fu detta ancora Sce/erata, cioè 
lnfat^ía-.y per cÆre da quella efein i Fab; ? allorchè andarono 
3 combattere al FiumeCremera contro i Vejenti ’ . La Portas.

che:.

5 ^sd, Díon, 5.,e Cioi.Perizofi^-



■XIV ÎNTRODUZIONE
che ri'^uardava P Aventino fi diffe Ro^ai^tila 5 forfe dal nome di 
Romolos Paîtra fidiflè Pan¿¿anay a panclenilo^ dalPeffere pin 
aperta delle altre ; la quarta Mugoma a /m^gM Bou^, come_j 
vuole Fefto , pafcolandoaUora gli armenti nel Campo Marzio. 
Si fa menzione ancora dagli Autori delle Porte dette Pa/atií^fn y 
Trif^ofiîït 3 Liberi 5 Janu/ile 3 e S^tur/ííi^ : ma in tanta variera 
d’opinioni fopra le medefime feguiteremo il Donato 5 che crede 
la Libera effere flata Pifteffa che Ia Fanniana , cosí ancora la Sa
turnia e il Palatium , e hjanuale cflcrc flata Pifleffa cofa vi

cino al Palatino ' .
Tra i tempi di Romolo 3 e di ServioTullio variarono leJ 

cofe andando fernpre più allargandofi la Cictà s ma fino a quai 
punto fi rende incerto ancora . Dopo Servio Tullio fino ad Au
reliano Imperatore probabilmente vi furono molte variazioni . 
Siccome l’accrefcere il circuito della Città era articolo di reli
gione 5 e dicevafi accrefcere il Pomerio 3 cosi chiamandofi quel 
fito, che era dal? una e Paîtra parte delle mura ^ cosi in tem
po della Repubblica non fi poteva fare^ che col confenfo degli 
Auguri 3 e lotto gP Imperatori fe ne formo un privilegio per 
quelli 3 che aveflero dilatato i confini delP Imperio Romano > 

• avendo queflifoli la facólta di accrefcere ilPomerio 3 cioe di 
dilatare le mura; come dal? ífcrizionÍ3 che ancora efiftono 3 fi 
vede che fecero Claudio 3 Trajano 3 ed altri.

Tarquinio Superbo fabbricô le antiche mura di pietre qua
drate , delle quali, 0 almeno dclle più antiche fe ne vedeva un 
refiduo a’ noftri tempi ncl Quirinale fotto il Cafino della Viíla_^ 
Barberini ? ricoperto in oggi di moderno muro . 11 Gianicolo fi 
flimaaggiunto da Anco Marzio 5 come vuole il Fontana 3 ben- 
chè altri lo neghino : fi deve per altro intendere non di tutto il 
Gianicolo 3 che fidiflende per lungo fpazio fino a Ponte Mofle 
dicendofi que’ colli Gianiculen^y ma di fola quefla 3 che vie
ne terminara 3 e racchiufa tra ie Porte Settimiana 3 e Portefe-? 

antica-.
Per

i t^ed, l^arron, "Jardín» Donat,



AtLA Topografía or Roma. xv
Per fine non voglio tralafciare di riferire , che alcuni fti- 

mano, che I’Imperator Ciaudio nel dilatare che fece le mura, 
vi aggiungeffe il Colle Aventino non inclufo prima, per il fini- 
firo augurio , che vi ebbe Remo ; maio credo pitïtofto, €he_> 
ivi dilataiTe il Pomerio; ed in fatti mi ricordo di avere veduta una 
ftrada felciata la quale dalla.parte.délie mura interiori della Cit- 
tà paflava per il Pomerio fecondando le mura, il che è di certa 
prova della dilatazione delle medefime contro il Minutolo * , 
che non vuolc.che da Servio Tullio ad Aureliano, fía feguita mu- 
tazione alcuna nellc. mura di Roma.

Roma-per tanto dal tempo del Re Servio fino ad Aurelia
no Imperatore non comprefe altro, che i fette Colli ; e quefti 
fono il Palatino, Capitolino,, jíventino 5 Celio y EJqailino, Î^itni-- 
nale e ^irinak alcuni vi aggiungpno il Gianicolo . Di pre- 
fente ilcircuito di Roma comprefovi ancora il ITaftevere, ej 
Borgo-,. mifúrato fecondo il giro delle mura fuori della Citta 
m mifura Onzzontale, comprefi i rifalti de- torrioni,, facciate, 
e fianchi de’ baftioni con le loro cortine, è di canne di x. palmi 
Puna 11-05^. che vuol dire miglia xvi. e mezzo , a ragione di 
canne667. il miglio. E’ da oíTervarfi ancora, chegli antichi. 
Tórrioni delle mura erano 6'42. a’ tempi paflati. erano ^60^ e^ 
adeíTo fono circa 5 00,,

Le Porte avanti Aureliano erano Íblaméntc ix. o forfe x. 
conforme le pongono il Fabretri, e il P. Bianchini j cioe la Porta 
Trionfale alla fine del Campo Marzio^ verfb il Tevere preflo ¡1 
Ponte di fimil nome . La Porta: Flaníimaj era fotto il Campi- 
doglio paflato la Via Lata . La^om ColUna 3 dove fi divideva- 
no le due ñrade Salaria , e Nomentana . La porta P'iminale, 
d’onde efeivano le vic Collatina , e Tiburtina antiche. La Por
ta E/qatUna ^ che crede aver trovato l’Antiquario Ficoroni, da 
cui efeivano le vie Preneftina, e Labicana. Porta Ájlnaria era 
tra il Monte Celio, cd Efquilino quafi avanti alla Penitenzieria 
di S. Gio: Laterano, cosidettadal carreggio degli erbaggide- 

gli

* A^W. ^ntic, Difs, 3. feti, i.
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gU Om vîcinî • La Porta Catena era. alla punta méridionale del 
Celio . La Porta Oftienfe alla punta orientale deU’Aventino. La 
Porta fanictilenfe nel Traftevere 5 e probabilmente anche la Por- 
tuo^fi prima di Claudio.

Aureliano Imperatore il quale regno nel 271. di Crifto 
amplio Roma, e fece maggiomumero di Porte . Vi aggiunfe 
cgli per tanto il Campo Marzio fino alla Porta ora detta ^e/Po- 
^lo, e ai Fiume, detta percio Flaminia^ e Plí^mentana. Vi 
aggiunfe egli ancora il colle degli Ortoli, ovvero Orti Pinciani, 
i quali 0 ricevettero, 0 diedero ii nome alla famiglia Pincia. 
Siegue di poi continuatamente la dilatazione delie mura,confor
me al preíente fi vede. Si trova primieramente Porta Sa¿ara -¡ in
di Porta Pia proílima alPantica Nomentana ,• cosi detta perché 
conduceva a Nomento in Sabina, detto volgarniente 'Lamenta
ba . E’ dubbiofo fe la l^immale fía la medefíma della preceden
te, credendofiche foffe pié todo verfo la parte, cheriguarda 
í’Agge-re di Servio Tullio. Fu cosi detta, come piú proílima-^ 
ai detto CoIJe . C^H^fíe Porte da me nominare furono dette an
cora dagli Antichi Cattílarta ^ Fi^uíenJi ^ e mter 2^ggere;í‘,

A finiftra del Cadro Pretorio ñ vede una Porta chiufala_s 
quale dal Nardini fí dice J^iminale , ed ora parimente la trovia- 
mo dentro un vignato ^ ma il P.Bianchini lacrede la^er^ae- 
fulana fopra il Viminale . Per andaré ad edàè di bifogno di fa- 
lire molti gradi, Le antichc mura cominciavano quad per dirit- 
ta linca dalla Nomentana fino a queda Porta , come da i veñigj 
de’ fondamenti appare anche al di d’oggi. Un’ avanzo di fon- 
tuofo edificio fcorgefí predb la Porta chiufa : non è difficile.» 
dalla figura accennare che folie, erawifarvi i fondamenri del 
Cadro Pretorio. Certi Tubi quivi trovati deH’Acquedotto delP 
Aequa Marzia , ndla di cui iferizione é nominato il Cadro Pre- 
íorlo fono tedimonj di tal fabbrica . Padato il Cadro Pretorio 
Teguita un altra Porta chiufa, che era la Piiurtina antica, la qua
le da alcuni fi vuole, ma malamente , che fia la Querquetulana •

Seguita la Porta Collatina , che afinidra conduce per la 
via nuova a Tivoli, andando ad incontrare la vecchia preifo

S. to-
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S. Lorenzo ; e a deftra ha la via Collatina j la qualc conduceva 
aU’antica Collazia 5 e perô deve eiTere a finiftra dal Teverone > 
e non a deftra, corne molti falfamente la pongono. In quanto 
alla Porta di 5. Lorenzj) 5 io inclinerei a credere j che fode quella 
da i Scrittori detta imiter aggeres, la quale ftava tra PAggere di 
Servio 5 e di Tarquinio ; poichè fe ft oflervano le piante di Ro' 
ma antica , e a quanto fcriífe il Fabretti, fi vede che tali monu
menti conducono mirabilmente a quello della Porta prefenre.

Seguirá per ordine la Prenefiina^ la quale ora è chiufa : 
dopo quefta viene la Labicana ■ o fia Pona Maggiore . E’certo 
che la Labicana traeva dalla PortaEfquilina il fuo cominciamen- 
ro, maneldilatarfi le mura, dettaPortarimafequafi ignota^, 
agli Antiquarj fuori che al Fabretti, e al Ficoroni ' , che nd 
173 5' credettc vederne gh antichi avanzi fotto la Villa Altieri. 
Dall’ effere ftate murate nelle guerre civili le porreLabicana, e 
Preneftina , tra le quali era il monumento a fimilitudine duru* 
portentofo Arco Trionfale delPAcquaClaudia, cefsô ancora^ 
il profeguimenco delle loro vie, racchiufo nelle vigne de' par* 
ticolari, e percio s’introduffe la via di Porta Maggiore, per la 
quale fi principio ad andaré a Paleftrina . Quefta Porta fi vuole 
che foile detta ancora Nevia s ma a mio parere con poca proba- 
bilità.

La Porta, che riguarda la Bafilica LateranenÎè voghono 
gli Scrittori di miglior grido, che fi chiamaflè Celimoniana , pen
ché iituata allé falde del Monte Celio nella Regione III. Altrî 
dicono che quefta Porta fia l’antica afinaría : ma io credo che 
fiano differenti Porte , forfe ingannati da un paflb d’Anaftafio 
Bibliotecario, effendo quefta Porta fituata tra le vie Latina, e 
Ardeatina: laonde deve elière l’Afinaria un’alttaPorticella 5 
che alquanto più in là fi vede rinchiufa, cioè dove le mura délia 
Città , con foggia divería di turto il refto del giro hanno fine- 
ftre, cd archi, che il Nardini crede eflére refidui dell’antico Pa- 
Uzzo Lateranenfe. Il Fulvio crede chefi dicefíe ^fi/aria ^ per- 

c che

£ Pabrett. degli u^cquedotti, ved. Ficorom it Labico »



I N.T R O D V 2 I 0 N EXVIK
chè per effa fi andava nd Regno di Napoli a provedcre giumcn- 
ti da foma, o perché flava vicina agli Orti Afinarj 3 de* quali Pu
blio Vittore fece ricordo j nia quefli erano vicini alla Regio* 
ne. XIL. detta Pifeina pubWica, onde potrebbero eíTere altri ap- 
partcnenti al medefiino Afinlo Pollione .

La Via Launa ci fa ficura teftimonianza 5 che non abbia_j 
niai cambiato di fito quefla Porta da che fuefetta la prima vol
ta. Il fuo.nome di Latina è più. recente della via5cbe gh l’ha dato; 
ne pure fotto Aureliano fi trova con tal nome. La Porta per cui 
ft andava piu frequentemente nd Lazio era la Catena > alia quale 
ftfoflirui poi la Latma • Credono il Fulvio 5 e il Panvinio 3 che 
quefla Porta fituata fotto il Cdiolo. fia quella di cut fa menzione 
Plutarco neUa vita di Romolo > detta da lui Ferentina ^ co
me conducente a Ferentino. Caflello degli Ernici. Crede il 
Nardini, la Porta Ferentina effere flata quella di S. Giovanni 5 0 
altra ivi appreflo 7 ed avere tirato il nome dal famofo Bofco 5 0 
Tempio di Ferentino> dove per teftimonianza di Livio , e di 
Dionigi d^Alicamaflo tutti i popoli del Lazio a general affem* 
blea fi congregavano .. Refta ftabilito ? che la porta Latina fof 
fe fatta da Aureliano non trovandoff memoria di effa avantidi 
lui : E quando fi dice che S. Gio: Evangelifta pati tormento 
dell’olio bollente ante Portant Latinant ; fi ufa la finira, frolepfisy 
che vale z ¿ive praoca^atto ^ come fpeflo ufíamo 5 dando il no
me antico alie coíe moderne 5 come oflerva ilFabrettí.

Dopo la LíXí¿//z# viene laPorta S».Seba^tano 5 elarinamente 
Capena-y il che fi puo con ficurezza affermarc per 1 umverfalej 
confentimento degli Scrittori > e perche il fito del Fiumicello 
Almone lo perfuadej e per la Via Appia^che lo dimoftra ..Ognu- 
no fa. che l’Appia efee da quefta Porta 3 che da Giovenale vien 
détta ëagnatay e maelenter forfe per le moite acque che la cir- 
condavano , e che in quelle fi veggono ancora al di d oggi. 
Vuole Solino,; che quefla Porta acquiflafle il nome dalla antica 
Città di CapenaVión^. ad Alba : Servio 5 ed altri per una conh- 
cc0za di vocabolo, credettero, che fi chiamafle,Capena dal Tem
plo. deíle Ca/nene > che c preffo al Fonte fagio ? o fiaFontana_.

d'Ege-



ALLA Topografía di Roma, xix 
d’Egeria : vogliono ancora che fí dicefle Fontinale dall’Ara de’ 
Fonn 5 e dalle due famofe Fontane > che fervivano d’omamen^ 
to alla Via Appia. Si puô qui anche connumerare una Porta»# 
chiufa tra quelle di S, Sebaftiano, e di S. Paolo, per la quale fi 
crede che paflaffc la Via Jr/ieaitna ^ ela Via Ca^npana,

Finalmente abbiamo da quefta parte la Porta O^isn/e, ib- 
ftituita alia antica Trigémina > della quale parla Frontino , e che 
Vittore 5 e Rufo pongono appreffo allé Saline, Onde tra quel- 
la eftremità) che Íi vede tra PAventíno> eil Teverc deve eflere 
ftata la Porta Trigémina prima di giungerc a i Navali. Vuole il 
Nardini, che fiadettaTrigémina perla fortita da eflafatta daí 
tre Orazj 3 ma come potea denominarfi da ció 3 fe a tempo lo
ro non vi era tal Porta > né la Citta fi eftendeva piú oltre del Pa
latino 3 edel Campidoglio : i nomi de^li antichi edifizj ebbero 
origini affatto ignore. Quefta Porta fu dalle radici dell’Aventi- 
no trafportata da Aureliano nel luogo dove oggi fi vede. Pro- 
copio é il primo che la chiama Porta di 5. Paoio ; Ío pero dal fuo 
dire argomcntO5 che ancor di prima aveíTe quefto nome.

In Traftevere abbiamo la Porta Portefe detta in latino Por- 
tuenfis y perché per quellafi andava, e fi va al Porto Romano 3 
o di Claudio 3 detto in oggi femplicemente PortO3 o Fiumici- 
no. Altri vogliono che quefto nome Pavefle anteriormente^ 
alla formazione del Porto di CiauJioj e che lo prendeflé dal 
Tempio di Portunno Dio de* Tofcani 5 che foffe ivi pref- 
fo3 a cui erano dedicate le fefte Portunnali . Efléndo ftata 
Tantica Porta gettata a térra nel 1^75. nelToccafione che Ur
bano VUL circondó di mura il Traftevere 3 la rifece egli da’fon- 
damenti nel luogo dove é al prefente 3 terminara da Innocen- 
20 X. Il fito delT antica Porta fi riconofce da una antica Ifcrizio- 
ne che ivi ancora efifte 3 echeriferiro a fuo luogo 3 degi’ Impe
ratori Arcadio > e Onorio 3 che rifarcirono le mura 3 ed era íe- 
condo iTcoftumepiú frequente Gemina 3 o doppia*.

Viene adeflo la féconda Porta del Traftevere3 detta di 
S. Pancracio > che fta ful Giánicolo > in oggi detto corrottamen- 
te Montorio ^ fi crede comunemente 3 che quefta Porta foflé la-» 

ca vee*
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vccchid ^ííV£¡í¿f • Fu cosí denoniinstá fecondo alcuni dsÍlá Cit- 
tá detta ^¿ire/iay la guale da Roma era diñante vm. miglia ; 
owero 5 come è yerifimile. della Via , che ne ufeiva . Ma fic- 
come ve n'e un’ altra nominata da Procopio con gueño nomej 
non molto lontano dalla Mole d’Adriano > forza edi confeflarc 
che due foflero le Porte At^relie ; la prima cosí detta dalla via 
che fece laftncare Aurelio uomo Coníolare > la féconda fahbri- 
cata da altro Aurelio * > fi difle ancora piú comunemente > Tri-* 
cnfale y perché da effa prendeva il fuo incominciamento Paîtra-» 
Via Aurelia, detta nuova^ andando poi ad unirfi nel monte 

colPaltra via detta Aurelia vecchia -
Dell* antica Via Aurelia fa menzionc piu volte Cicerone , 

il guale afferma che per effa fe ne andáCatilina a ritrovare Man- 
lió aFiefole ’ . Da Svetonio ioraccolgo 5 che gueftañradaper 
alcun tempo fúchiamata ancora l^ítellta^ o dallaFamiglia de 
Vitellj 5 oforfe perché da güeña Porta ufeiva un’ altra ñrada_^ 
contigua alP Aurelia chiamara di guel nome* Dicono di piu al- 
cunij che güeña medefima ñrada Aurelia fofle parimente chiar 
mata Trajana^ dal?Imperatore di tal nome? che la rifeces il 
che pero non trovo provato col? autorita d’alcun ClaíTico Scrit-

Si puo anche far menzionc di Porta Settima^a detta anche 
latinamente Sej^tinsiana > ed è tra il Gianicolo 5 ed il Fiumc . 
Vuole il Panvinio che fi chiamafle FoJítinale 5 ma comunemente 
fi crede che güeña fofle la Cayena» Queña che la faceflé Settimio 
Severo efpreflamente lo feriflé Sparziano . La fuá prima origi
ne per altro non fu dove é al prefente 3 ma ben si nel? antiche.» 
mura preíTo Pifola di S-Bartolomeo. L’odierna Settignana è 
aflai recente . Fu aperta la prima volta in tal fíto per guardia del 
Trañeverc 5 e poirifatta da’ fondamenti da Adriano VI.

Reña adeflo di parlare della Citta Leoísiua ^ che compren
de tutto lo. fpazio 3 che in oggi vien detto Vaticano > cosi detta 
perché in parte venue circondata da deboU mura dal Pontefice^

j red, Tomp, Vgon^ deUe 2{aziom 3 'l^eU^'Oraz, prQ‘ Cltienf».
dí^wa.» 3- Ifi CatU»
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Leone IV. Sono in quefta parte délia Città cinque Porte. La 
prima fi chiama de i CavalÎeggÎeri ^ perche è vicina agli allogia- 
menti 3 che Pio IV. ivi fece fare per le guardic Pontificie. Fran- 
cefco Albertini vuole che I’aprifle Nicolô V. ma egli lareftaurô, 
e non la rifece da i fondamenti 5 effendo ñata computara ante
riormente tra le fei Porte Leonine . Fu prima detta del Tomo^ff-, 
per la Torre > che è fuori della medefima ; fu detta ancora Po- 
férula 5 ed era chiufa a tempo del Varani nel Secolo XIV. Pari- 
mente fu detta a^ Scholam Langobardor^'m . Si diflc Poñerula j. 
perché fu una di quelle fei piccole porte > che Leone IV. fece nel 
nuovo recinto della fuá Città Leonina >e fi difle anche Fofierííla^ 
la ftrada 5 che da quefta Porta conduce al Cafino Hivers j ogg¡ 
Giraud 3 c a quello del? Emo Card. Feroni..

Porta Fabbrica » eflendo ñata aperta per Íervigio del Pa
lazzo Pontificio 3 e della Bafilica Vaticana 5 conducendo allej 
Fornaci ^ e Figuline 3 acquiño il nome di Porta Fabbrica. Nien- 
te ririene della fuá antica ñruttura3 poiché Clemente XI. la ri
fece da i fondamenti.

lo fono del fentimento del Fabrizio 3 e del P. Bianchini 3. 
che all antica Porta Leomría detta gia di S,.Pe¿¿egrí^o ^ fia ñata 
ne’ bafli fecoli foftituita la Porta Pertíí/a» Queña pero ancora^» 
prima dí Nicolo V. fi chiamava Pertufa r cosi detta dal Foro 3 
che fu fatto per aprirla . Fu adornara fácilmente oda Clemen
te V11.3 ada PióIV. vedendovifi Parme dellaFamiglia Medici* 
Dopo che iPapi andarono ad abitare nel Quirinale 3 per quan
to fia a mia notizia 3 è reñata fempre chiufa .

Appreflb fiegue la Porta detta di S, Pietro 5 e ^n^Uca.^ co
sí detta perché Pio IV. che la reñauró 5 chiamavafi prima del 
Pontifieato Gio: Angelo de.Medici. Da quefia Porta fi va a-» 
Monte Mario, detto dagli Antichi CUws d^ina, a i deliziofi 
Bofchi di Villa Madama ^ e perla via Trionfale al Ponte Molle.

Viene dopo poco fpazio la Porta detta di Caflello ^ chefu 
fatta da Leone IV. col nome di Porta S. Ptetro, ma col progref- 
fo dd tempo cangiô di fito , e di nome 3’ poichè non deve con- 
fonderû con quelia, che fi difle ^des Ca^ri S, A^geH, che era di 

bronao



'xxn Introduzionè

bronzo 3 e differente da queffa. Oflerviamo finalmente che Ic^ 
Porte prefentemente aperte fono in tutto in numero di xvi.e 
fe mettiamo Ia Settignana 3 e le chiufe in num. di xx. e con qual- 
che altra dubbia fi puô arriváre al num. xxii. 3 0 xxin. E’ da no
tarii 3 che alcune delie antiche Porte erano doppie 3 e dicevanfi 
Ciani 3 fatte per comodo del num^rofo popolo deH’antica Ro
ma 3 accio che poteflè entrare 3 ed efcire la genre più comoda- 
mente . Apparifce ció particolarmente in Porta Maggiore 5 Por
ta 5’. Paolo j e Porta Poriefi y il che forfi fu oaufa 3 che alcuni fa- 
ceflero maggior numero di Porte : fopra moite di^quefte fono 
Croci alla Greca fatte dai Criftiani dcgli antichi tempi.

Le mura della Città Leonina furono da varj Sommi Ponte- 
fici riftorate 3 ed ampliare ancor di recinto dopo Leone IV. co
me al tempo di Nicolo III. e V. fino al tempo d’Urbano VIIL 
E’ falfo che Roma foíTe antícamente3 maflime avanti Aureliano 3 
che Paccrebbej maggiore di quella de’ noffri tempi : poichè an
cora avanti Urbano VIII. in tempo del quale in occafione della- 
guerra furono le nuove mura in alcuni luoghi dilatare 3 e in altri 
rifarcite3 fi vedonoanterior! rifarcimentidi Narfete 3 eBellifa- 
rio. Dove ci dice Plinio 3 chela Città girava ixx. miglia3 av- 
verte il Fabretti con altri, che fi deve intendere 5 che tutte le-» 
ftrade della Città infierne computare facevano txx. miglia . 
Nonfi niega per altro 3 chei Subborghi nonfi effendefferoah 
quanto olrre le mura ■> ma non cosí eforbitantemente 3 come.» 
alcuni fe lo figurano ; poichè vi fono argomenti moho chiari 
in contrario 3 che potranno vederfi nell’Antica Roma del Nar
dini 3 che noi crediamoper brevitàdover tralafciare.

§. IL
Delk Strane -

0 TAEîntE le Porte s’intenderanno piu fácilmente le antiche 
0 firade Romane . Primieramente è da rcglierfi un grave er^ 
rores che hanno inohi, che le vie turre fi mifuraffero comincian- 

do
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do dalMilliario Aureo nel Foro Romano, ilquale fi vuole che 
fofie una Colonna di tronzo ¡ndorato 5 nella quale fofle notara 
la diftanza delleprincipali ñrade : ma non per quefto dal Foro 
incominciavano leñradej come evidentemente provano ¡1 Fa-* 
bretti 5 e il P. Revillas ’ 5 facendo vedere il principio delle ftra- 
de eílere dalle Porte della Cittás non gia conforme ora G trova* 
no 5 ma íeconaoil loro fito ne' tempi avanti Aureliano- A cia* 
ícun miglio ponevano delle Colonnette > che dicevanfi Columnis 
UdilliartiS y nelle quali eraíegnatoil numero delle miglía •

Paffiamo adeflo alla fuccinta deícrizione delle ftráde Con* 
folari. La Via .Flaminia ford un tal nome da C. Flaminio Con* 
Íole 1 anno di Roma DXXXIII. per avere farta laftricare, la ftrada 
di groffi. felcí;. da eíla, che. era Íituata Íbrto il Campidoglio pafla* 
ta la Via Lata s incominciava il camino 5 che giungeva fino a Ri* 
mini. Da queda Cirtá a Bologna la continuo L- Emiho fuo Col* 
^^§^ 5 e da cio.la ftrada fu detta Emilia j come pure la Provin* 
cia. Quefto, Emilio fece ancora altre due ftrade uña da Rimini j 
fino a Piacenza 3 e 1 altra ad Aquileja, nella fua Cenfura dopo la 
guerra,Gallica , ancor egli l’Anno DXXXIII. Tornando alla,. 
Vía Flaminia Panno 14^5. Paolo II. fabbricando il fuo Palazzo 
preflo la Chiefa di S..Marco> quefta parte dt Via Flaminia 3 che. 
ora e dentro Roma > ebbe ij nome diCorfoj poiché vi s’inco- 
mincio a correre il palio.

L altra.ftrada, che viene per la St.orta;> ed entra nella Fla*- 
minia 3. che prende il camino per Prima Porta 3 fu anticamente 
detta Capa per effere ftata fatta probabjlmente da Caffio Cenfo- 
re ne’primi tempi della Repubblica.. Di quefto. Caffio non ft 
trova alcuna diftinta memoria negliantichi Autori, anzi Carlo 
Sigonio. dice 3 che dopo averia cercara diligentemente non ha. 
potuto mai trovaría ’ mapuree indubitato, che vi fu la via_j. 
Caffia 3 e il Foro Caffio, che fi vuole foffi ove è adeffo Vetralla : 
ne effendo ftata fatta dagli ultimi Caffii. al tempo di Cefare 3 fi. 
________ deve.

T De ^cqtfeduSí. Differt. deir.,dc~ 3 ^^^‘ Berger, fur le chemins des, 
cad..di Cortona.. Romam..

3 Sigon, lib..2„ de ^miq. 'Jar. Itai.
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deve attribuire ad alcimo de’ pin antichi di tal famiglia> che foA 
feCenforc.

La Via ^ffia fu fatta da Appio Claudio il Cieco, nel fiio 
Coiifolaro deU’anno CDXLIII. di Ronia.Quefta ftrada fecondo 
che dimoftra Frontino, pare che foffe incominciata a laftricare 
dopo che fu introdotta l’Acqua Appia in Roma ’ ; cioè circa gli 
anni di Roma CDXLIII. o XLIV. Quefta Via Appia per teftimo- 
nianza di Feftoaveva il fuo principio dalla Porta Capena ; e la 
deferive mirabihnente Procopio ’ . Viene detta da Giovenale 
ba^nata^ e ma^íente 5 forfe per le moite aeque > che aveva all’ 
intorno 5 e che in quelle vicinanze fi veggono ancora al di d’og- 
gi. Quefta ftrada detta Regina dclle akre > non folamente fi di- 
ñendevada Roma , aCapua> e Benevento, ma ancora a Brin- 
difi . Alla di lei prefe-rvazione vigilarono fempre i Cefari ordi- 
nandone gli opportuni rifarcimenti. Giulio Cefare vi fpefe mol* 
todanaro per riCarcirk 5 e voile anche afeiugare le Paludi Pon
tine ’ . Anche I’lmperatore Vefpafiano la rifarci, come appa* 
rifee dall’ifcrizione della Colonna del migUo vin. Profeguiro- 
noqueft’ opera Domiziano, c Nerva preffo Mintuma, e per le 
Paludi Pontine , dove fi vedono alcune Colonne milliarie . Un 
opera si magnifica diede ad alcuni occafione di chiamare 1’Appia 
l^ia TraJaKay di cui fi fa menzionc nellc medaglie : fe bene' io 
credo jche Via Trajana diceflèro quella ftrada, che prima Egn^i- 
xja fi nominava, la quale da Benevento per Trevico, e per il Pon
te di CanoifaaBari, edi kaEgnazia, caBrindifi, fempreda 
preffo al Mare conduceva , effendo dal derto Imperatore felcia- 
ta , edi Colonne milliarie abbellita . Arefio la Via Appia , che 
efee dalla Porta S. Sebaftiano un poco ftorta , pafiando dal pic
colo Tempietto Rotondo, che fi trova in detta ftrada , vadi- 
rettamente ad Albano, edi là a Capua. Quel pezzo di Via^ 
Appia, che paffa avanti allé Terme Antoniane, fi dice Appia 
Nueva ; Cosí Sparriano * I¿¿em k^iam Novam mt/nivit, qí^‘^ ç/^ 
fib Thermis, La

i -^td. VraiiU. délia Via Appia . 5 i^ ed. il Lazio del Coradini ) e del.
2 J^e Bell. Goe^ lib, 1, f^ol/d,

4 iñ Z'ii, Caraialte.
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La Ports detta Coih^ít^ EJ^i^i/ifía ^ c Síí¿¿}?’Iíí j cLBe c^ueñ' 

ultiino nome dalla Via S^il^iKj:^ ^ che incominciava da c^ueíla Por
ta fecondo la teftimonianza di Tácito . Salaría poi fi difie tal via^ 
perché per eíTa i Sabini venivano a Roma aprovederíi di fale. 
Come la Via Salaria conducefle da Roma in Sabina fi ha daiP Iti
nerario d’Antonino . In oggi la Salaria fi dirama dalla 
ia/sa 5 la quale dal Quirinale va diritta a S. Agne/e ; eila fi dira- 
ma dentro Roma poco avanti d’arrivare a Porta Salara , corner 
manifeftamente apparifce , c di poi nelP ufeire da Porta Salara fi 
divide in due, cioè Salaranuova adeftra, c vecchia afiniftra ; 
la qua! vecchia ora paila per le vigne, e poi fi fa vedere dopo 
Grotta PaUotta , e andando aPonte Molle fi va ad unite con la 
Flaminia . Tre miglialungi da Roma nella Via Salara fi trova il 
Ponte, che rifece Narfete full’Aniene, del quale parla Proco
pio , e vi fi leggono due Ifcrizioni. .

La Via No^zíeníana fu cosi detta dalla Cirtá de" Sabini 3 
chiamata Nome^^to , alla quale Città xii. miglia diícoña diritta- 
mente fi andava . I Re d’Alba fecero i primi la firada , che nd? 
antico Lazio conduce per teftimonianza di Servio. Ancora que- 
fta paffa per un antico Ponte detto prefentemente la Me^íía^cr^ 
proffimo al condotto ddl’Acqua Vergine.

La Via Tibtirtha fi vuole che ufeifle anricamente per la_^ 
porta chiufa , che dicemmo a deftra del Caftro Pretorio, che 
poi dopo qualche fpazio s’incontra con la nuova, la quale comin- 
cia da Porta S. Lorenzo . 11 vero fito antico della Via Tiburtina 
c molto ofcuro: alcuni vogliono effere quefta ftrada units con 
la l^alerta ^ come dice Strabone 5 e quefta portava non a Gabio, 
ma nc’ Sabini. Gli Autori filambiccano ilcervello di dove fi 
nominafte la Via Valeria, ftrada militare fopra di Tivoli, che 
conduceva ne’Marfi.

La Via Pref/eJU^a ufciva per la Porta chiufa , che fi vede_s 
effere tra la Porta S. Lorenzo, e S. Maria Maggiore , e poi s’in- 
centra con la nuova Prcneftina> la quale ora eice da Porta Mag
iore a mano finiftra.

Offerva il Fabretti> cheil P. Kircher pone Torrenueva^
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nella Via Preneñina, eche quefta lirada paffi per la Colorína, 
al lato della guale va. la vera Via Labicana 3 ma quefto errore 
nacque, perche nonandandoíi più aPaleftrina per la viafua 
propria antica , ma per queda Labicana fino a S. Cefario, da_, 
quedo ne hanno fatta I’iUazione , che andando queda dradaa 
Paledrina fode Pantica Via Prenedina..

11 principio dell’antica Via Labicana fi vede vicino a S. Giu
liano 5 poco più della meta della Via di Porta Maggiore . Si è 
creduto da molti,. che Pantico Labico , ove conduceva queda 
drada fode il Cadello detto ¿a Co¿onna, mal’Antiquario Fico- 
ronifi sforza di provare che fía il Cadello di La^^nano nel Lazio.

La Via .^/¡naria non conduceva ad alcun particolar luogos 
macra per comodo iblamente degliOrti 5. e delie Bedie , che a. 
tai cagione per quclla via padavano..

La Via Laiina ha,dato il nome a queda Porta per cui eíce, 
indi arraverfa la drada nuova d’Albano, e va a padare fotto il 
Tufeolo nelía parte méridionale 5 indi va a. Valmontone. Si di
vide in Roma dalLAppia , dove è una coIonna avanti S. Cefa
rio . Strabone lafcio fcritto, che Ferentino dava fula drada La
tina, e chevi erano ancora Anagni, Compito , e Roboraria .

La Via Ardeatina comunemente fi afièrifee , che fi divide 
dalla Via Appia vicino alla Chiefa detta Dontine quo vadis ^ ma 
io fono d’opinione che fi divida dalPantica Porta Capena , e^ 
dalla Via Appia dove fi divide la Latina , afinidra, eche adi- 
rittura imboccafie la Porta derta da effa Ardeatina, in oggi 
chiufa. Conduceva queda drada fino a Ardea , e doveva paf- 
fare perla Cecchignola nuova , e da Cafai Rotondo , per ede
re q .el madb un Íepolcro fopra la medefima drada .

La Via Can.pana non fi sa bene dove fode : alcuni dimano 
probabilmcnte eifer quella Via la quale’ dalla porta chiufa tra-^ 
quelle di S. Sebadiano, e di S. Paolo efeiva > ma io credo che 
efeide dalla Ardeatina, e che dalla Via di tal nome fí feparafíe.

La Via Ofienfi efeiva dalla Porta Trigémina, cd ora quel
la di S. Paolo, detta ancora Odienfe , per la Citta d’Oftia , ove 
detta drada andava a terminare. Pafiava una yolta avanti la 

facciata
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facciata della Bafílica di S. Paolo vicino al Fiume dove adefló 
gli paila per la parce della Tribuna .

La Via Poríí^enfi da Porca Portefe va a Fiumicino , che era 
Pantico Porto di Claudio, detto ancora Romano , del guale 
fe ne vede la fuá vera ftruttura nelle medaglie di Nerone.

La Via ^í^reHa efciva dalla Porta S. Pancrazio , e andava 
a Chita yecchia, ed alera detta Aare/ia Nuova^ parciva di Bor- 
00, e andava ad incontrare fuori di Porta Fabbrica la vecchia .

La Via Trio?/fale fu alcune volte detta l’Appia, per eflerei 
Trionfanci paffati per la medefima : ma la vera Via Trionfale_> 
era queUa, che da Ponte Molle cofteggiando il Gianicolo per i 
Campi Vaticani arrivava al Ponte, le di cui veftigie fi vedono an
cora dietro lo Spedale diS.Spirito , eche fi dicevaTrionfale > 
come la Porta, che gli era avanti di dove cominciavano il loro 
ingreífoi Trionfanci 3 che ritornavano perla Via Flaminia : ve- 
dendofene altre veftigie ancora nella ftrada, che paila per Monte 
Mario alie Capannaccie , dóve entra nella Via Caífia .

Altre ftrade vi erano ancora 5 che fuori di Roma conducé- 
vano 5 come la P^iteUia, che dal Monte Gianicolo andava al 
Mare, efe ne vedono le veftigie dietro la Villa Pamfilj ; la Via 
Aurelia P^eechia 3 che imboccava un ramo nella Caffa j e quefta 
nella d^Tíina, per le quali due ftrade fi andava inTofeana. La_. 
Via Severiana^ che dal Porto Oftieníe littoralmente andava fino 
a Civita Vecchia 5 la P^aieria da Tivoli ^ a Subiaco, ne iMarfi, 
e negli Abruz] ; e finalmente le Vie Tufiaia/^ay Prenefiina^ ele 
altre fopraccennate * Le Vie antiche Romane fi conofcono da_* 
gran felci, che ancora vi fi vedono. Ad ogni miglio era un faf- 
fo a colonnecta, nel quale ftavafcritto quante miglia fi fofle Ion- 
tano da Roma; ottimocoftume rinovato ancora modernamen
te daiPapi nelle ftrade principali ; cosi dicefi ancora adeflb 
Tertio ab Vrbe ¿afiele , quando fi è lontano da Roma tre miglia, 
e cosi ne i fufleguenti. Vi erano ancora come al di d’oggi idi- 
verticoli 0 fiano i ^iatrii^ cioè ftrade piu angufte, che diverti
vano dalle principal! ad alcuni luoghi raeno nobili -

§. III. DeUe
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§. III.

Delie Regioni.

E
Bbe Roma anticamentc XIV. Regioni divife da Augufto, 
come le ha ancora in oggi detti volgarmente Rioni » Di 

queñe antiche Regioni per trovarne i veri confini molto hanno 
faticato gli Antiquarj > e cio nafce per le variazioni 3 che hanno 
avuto in varj tempi > venendo dagli Edili 5 e dag? Imperatori? 
ora dilatare? ora riftrette fecondo l’opportunité 3 e aumento 
delIe fabbriche dentro ? eatrorno alIaCittà* Noi per ftabilir- 
ne un certo determinato fpaziodi ciafcheduna ? prenderemo la 
divifione fatta da Sefto Rufo ? e da Aurelio Vittore ? lafciando 
le controverfie agli amatori di fimili difpute.

La prima Regione era di là dalla Porta S. Sebaftiano 5 det- 
ta R.e^iopri^^ Por£¿í Capezii^ . Vogliono che qualche parte di 
queda Regione fofie dentro la Porta ? ma la maggior parte era 
fuori conforme Rufo puntualmente la defcrive < La piúfegnala- 
ta fabbrica di queda Regione fu il Tempio di Marte Exira^^ura- 
S3eo perché vicino alla Porta Capena ? e allé mura ^ qui era la 
Fierra Manante? 1’Aequa di Mercurio? la fepoltura d’Orazia_^ 
Sorella de i tre Orazj ? 11 Tempio del? Onore ? e della Virtu; 
Qticllodella Tempefla ? e delle Camene ? col fuo bofeo? e la 
Fontana d’Egeria ► Le Terme Severiane? e Comodiane : 11 La
vacro d’Eliogabalo ?. il Paffeggio diCraftipede; e il Senatulo 
avantiil Tempio di Marte. L’ArcodiDrufo c da Svetonio po- 
fto nella via Appia ; e il Lago di Vefpaíiano . Piúlontana dal- 
.la Porta oltre il celebre Fiumicello Almone ? i Bagni Salutari ? 
detti ^t^Mz? Santa y fi trova la valle d’Egeria? detts. la Caffor 
relia ? dovei Sacerdoti andavano in cocchio a fagrificare alla 
Fede . Preffo S. Sebaftiano ? ove erano gli Arenarj, detti Ca- 
tacombe? era il Circo di Caracalla ? e il luogodetto Equiricu 
dove fi confervavano i Cavalli ? e il fepolcro di Cecilia Metella? 
detto Capo di Bove . Piu avanti era il Templo deí Dio Ridico'
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lo; il Templo d’Ercole ; il Campo degliOrazj JeFoffe Clui
lie ; l’Uftrino ; i bagni d’Abafcanzio ; il Sepolcro di Prifcilla ; 
le Taberne Cedizic ; i Bangi d’Antiochiano 5 di Vettio , diBo- 
lavo, di Mamertino . Vi era il vico Trií^m Arar^m^ gli Orti 
Torquaziani.

Se voleíTimo difcoñarci alquanto dalla Citta 5 e dal giro» 
che verifimilmentc la Regione abbracciava ; fuori della Porta 
Neviavi fula Cafa, e la Selva di Nevio , Fuori della Latina_. 
ful iv. miglio il Tempio della Fortuna Muliebre ; piu oltre il 
Templo d’Ercole fabbricato da Domiziano. Furono ancora nel- 
la via Appia i fepolcri de’Calatini 5 de’ Scipioni, de’ Servilj 5 e 
de’ Metelli : 11 Sepolcro di Q^Cecilio, ove fu pofto Pomponio 
Attico, quello di Bafilio, di un cerro Teííálo Medico; e la_. 
Villa di Simacco . Alrro non mi c parfodoverfi fuccintamente 
accennare in quefta prima Regione, che ci fervirá di norma per 
paflare alie altre.

La féconda Regione fu detta Ce/imontana, Fu quefta Re
gione 0 congiunta , o almeno vicina alla prima, efebbene è 
dubbiofo fe il Colle della Porta Latina fode anticamente il Ce- 
liolo, nulladimeno comunque giraffero ivi le mura più anti
che, fu quella Porta , in quefta Regione, 0 apprefló. Dalla», 
Latina neceí&riamente il límite caminó colle mura a quella di 
S. Giovanni, alquanto piu oltre, fin dove dentro la Citta il 
Celio col Colle di S. Croce in Gerufalemme confinando termi- 
nava, e diftingueva quefta dalla V. Regione . L’altro fuo lato > 
che era il Boreale, Ia ftrada, che da Porta Maggiore va a SS. Pie
tro , e Marcellino , e S. Clemente diritta ^ da mold creduta^ 
eflere l’anticaLabicana feparando dalla III. ; ficcome oggi de
ne ancora feparato un colle dal? altro. Quanto fu nel fondo 0 
piano di quefticolli, come l’antica Suburra, fudi quefta Re
glone. Non paflava pero verfo ilColofleo piuoltre, 0 poco 
più oltre S. Clemente, eftendo ftati il capo della Suburra , che 
era ivi, il Cerolienfe, e lo fteflo Colofleo membri della III. On
de dove è oggi la ftrada, che porta ful Celio alla Navicella è 
molto probabile, effere ftata quellaparte per cui anticamente 

¿3 dalla
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dalla Tabemola fi faliva al Celio ; terminava quefta col' piano 
délia ni. :> e full’orlo de! Celio rinrandofij girava fotto SS. Gio: 
ePaolo sùquelle rupi 3 finche giunta alP angolo , piegava poi 
4: finiftra verfola Chiefa di S* Gregorio . Qui lo fpazio, che è 
trà il Colle? e il Palatino fidiftinguefù turto nella IV. Regio
ne 3 perfuadendolo il girotroppoangutto? che altrimenti quel- 
la avrebbe avuto. Da S. Gregorio fino allé mura la Regione_? 
Celimontana camino fempre fino alla Porta Latina col Montes 
perché il piano eflere flato délia. Pifeina Pubblica è.fuori di 
dubbios

La. terza. Regione fü detta-^T^i/^, e Serafín daquat 
die Tempio, o Sacello . Si è. già detto che quefla Regione per 
un buontrarto confina colla Celimontana dal colle di S.Croce 
fino ai feogü del Celio ? che fono iotto-k'vignade’ SS. Gio;.c 
Paolo. Quindinel plegare a. deftra dividendo il Coloflêo? eia? 
feiando fuori la Meta fudante? gli Orti di S. Maria. Nueva?, ed 
il giardino de Pit? ora le Monachelfe ? die erano della.quarta ? 
perveniva fenza dubbio allé radici delP Efquilino, con le quali 
dilungandofi da S. Aiidrea.in Portogallo fino alla moderna Su- 
burra ? edalk falita di S. Luda in Selce ? e di S. Alartino æ-j 
Monti abbracciava quante antiche fabbriche erano tra quelle.^ 
Cliiefe. Dalla.cima plegando alevante ? e laiciando fuori PArr 
co di S. Vito 3 ma. abbracciando in fe S. Matteo in Merula* 
na andava a dirittura a terminare, ful Angolo Boreale, del 
Celio

La quarta Regione fu detta T^/^i Sagra--^ o Te^¿píú/?2 Pacis. 
Dalla Meta fudante aveva quefla Regione il fuo principio ? e trà 
il Colofleo? agliOrti di S.Maria Nuova s-accoflava allé radici 
deir EiquUie.? dove cflére flato il termine délia 111. fi é vÎflo : 
quindi trà, le MonacheUe?^ e S, Andrea in Portogallo girava per 
Torio di quel piano fino alla moderna Suburra j dove piegan* 
do.5 edreondandoilpiano.medefimo? prima fotto il Vimina
le fino alla Madonna de’ Monti? poi fotto. ilQuirinale ?. fina 
alT Arco del Foro.di Nerva ? e.più oltre fino a S. Maria in Cam
po Carleo arrivava., Quivi torceva poiaEniflra> c non lungi 

dalla
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daíla via> che osj^i vi diritta Íe^uiva cosi un buon tratto > finché 
rícorcendo a deftra trá S. Adriano, e S. Lorenzo ¡n Miranda^,' 
ufciva a viña del Foro 5 dove iinboccava fubito nella Via Íagraj 
preño ufcendone faliva veríb Si Maria Libératrice ; edí lí con* 
nuova diritiura-incaminandoñ verfo l’Arco di Tito alla Meta fu* 
dante faceva ritomo »

La quinta Regione fu detta EJ^uí/í^^a, Di dada S. Gio: La
terano dove la Celimontana finiva convien dire che cominciaíTe 
quefta.Regione preífo le mura di Roma >. fecondando i confini di 
quella > e poi dalP altra d’Ifidc > e Serapide quafi direttaments 
dietro S. Matteo in Merulana, dilungandofi fino a S. Martino 
de’ Monti > donde per la calata di S. Lucia in Selce> feendeva 
alla moderna Suburra., e quindi alia Madonna de’Monti 3 poi 
torcendo a deñra per la via diritta 3- che va a S. Vitale perveniva 
alie Terme; Dioclcziane.j e lafciatele a finiñra'giungeva alI’Ag- 
gere. di .Servio Tullio 3 edalle mura fuori delle quali piegava a^ 
finiñra3 econefie andava fino alla pona Salara ..

Alt^fimita fu detta la feña>-Regione . Colle.radici del Qui* 
rînale quefta Regionecarainava dal refiduo del Foro di Nerva__,- 
fotto il Palazzo de’ Conti 5 oggi del Grillo verfo la Madonna de’ 
Monti 3 e quindi verfo S. Vitale 3 abbracciando la valles che 
èinfaccia aquella Chiefa-. Quindi dalle Terme Dioclezianey 
che parimente racchiudeva 3 dietro allé Terme, piegando colle 
mura a finiñra perveniva alla Porta Collina. Di là diítendeva^ 
colle mura alquanto 3 fino che rinchiudeva in felina parte del 
Pincioí ilqualColle poiattraverfando abbracciava PiazzaGri- 
mana 5 0 fia Barberina 3 indi plegando- a, finiftra colle mura_.' 
del Giardino Pontificio fí congiungeva . Qui fvoltava pure col- 
monte 3 epclGiardino dei Colonna alia Colonna Trajana 5 ed 
al Foro di Nerva faceva ritorno'-. ■ .

La fettima Regione fudetta KtaLara . Dal piano della_> 
Piazza Barberini, dov’ era il Circo di Flora Ruftica 3 écerto 
che queña Regione cominciavas trá la ftrada'detta dclla Ma* 
donna di Coftantinopoli 3 che è alla falda del Colle dcgli Orto^ 
H 3. e le moderne mura del Giardino. Pontificio 3 che fono apio 

dcl
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del Quirinale fcendeva alla Fontana di Trevi. Quindi lungo leJ 
antiche mura del Quirinale trà il Giardino j e il Palazzo de i Co
lonna perveniva alla Chiefa della Madonna di Loreto » ed a Ma
ce! de Corvi finó a piedi del Campidoglio > fotto le dicui ib- 
ftruzzioni plegando in dietro 3 e chiudendo quafi nel mezzo la 
Via Lata fcorreva preffo la Chiefa del Gesù 5 e tra il Collegio 
Romano 3 ela Minerva; donde rirorcendo verfoFontana di 
Trevi andava alPangolo del Colle degli Ortoli preflb la chiavi- 
ca del Bufalo, e quindi colie radici del Colle alla Piazza Bar- 
terina tornavanfene.

L’ ottava Regione fu derta del Foro Rowans). Gia fi è det- 
to confinare quefta Regione con la IV. verfo S. Maria Liberatri
ce 5 ove noi ponemmo la ftrada > che calando verfo Peftremo 
del Palatino trà il Comizio 5 ed il Volcanale quafi in faccia_^ 
a S. Lorenzo in Miranda entrava nella via fagra ; nell’altro lato 
della quale 3 tràle moderne Chiefe di S. Lorenzo 3 eS. Adria
no un altra ftrada aprivafi 3 che portava dal Foro verfo i Panta- 
nis edaquefta poi piegandofi a finiftraentravafi in quella, che 
oggi va verfo S, Maria in Campo Carleo , 0 in altra dalla me- 
defima poco divcrfa 3 colla quale fipaftavail fito dov'è quella 
Chiefa 3 e addirittura feguendo fotto il monte Magnanapoli > 
ove cominciavafi a dividere colla Sefta ufciva dove ora è la piaz
za della Colonna Trajana3 e ivi colle antiche mura della Città 
congiungendofi 3 econ le medefime plegando e correndo afini- 
ftra lungo il confine dalla VIII. 3 dove a Macel de Corvi faliva 
pure colle mura ful Campidoglio 3 ed aveva a deftra confinan- 
te3 ma aflai pin bafla 3 la Regione IX. Difcendendo poi di nuovo 
ful piano preflb Piazza Montanara pel confine della XI. diftende- 
vafi verfo S. Anaftafia quafi a dirittura . Finalmente preflb a_» 
quella Chiefa purea finiftra correndo per la falda del Palatino3 
e della X. Regione a S. Maria Liberatrice tornava.

11 Circo Flaminio diedeil nome alla IX. Regione . Era que- 
ftafituata fuori delle mura ; confino primieramenre con le radi
ci del Pincio dalla Piazza Barberini fin preflb la chiavica del Bu
falo 3 dove per appuuto faccva angolo il Colle . Quindi verfo
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la Fontana di Trevis e la Piazza di Scíarra, e la Chiefa di 
S. Ignazio andava col condotto dell’ Acqua Vergine a torcereLi 
tra il Collegio Romano, e la Minerva , e pocolungi dalla Chie
fa del Gesù perveniva fotto il Campidoglio ; fotto 1c di cui m* 
pi feguendo per Tor de Spechi fine a Piazza Moncanara , ed 
al? antica Porta Carmentale , lafeiava nel? andar verfo il Te- 
vere le mura antiche : poiche dove è il Palazzo degli Orfini ri- 
tirandofi verfo S. Angelo in Pefcheria , le lafeiava fuori di leí 
ficcome anche il Ponte de’ Quattro Capi, e parte del Ghetto 
degli Ebrei. Col Fiume poi afiniftra fempre fi diftendeva fino 
alla Porta del Popolo, e forfe piu oltre, e al? akra mano an
dava fendendo il Pincio trala fuamaggiore altezza, ed il decli-* 
vc della Piazza Barberini allé vicinande della medefima Porta_^ 
del Popolo . Tutro cio fi dimoftra dacio che fi è veduto nelJe 
Regioni VkVII. ed VIIL , efi vedra nel?XI.

La Decima Regione fu derra Paíatio. Quefta non è Région- 
né confinante colla precedente del Circo Flaminio , poiché la- 
feiata in.dietro ne! pallare dalla II. Regione del Celio a dcñra__, 
full’ Efqiiilic > e terminandofi quel filo con la IX. del Circo Fla
minio ne refiava affatto difgiunta; maripigliandofiquivi fife- 
guita al? altre poi congiuntamente. Fu quefia Regione di non 
gran giro > ma per effere nd feno di Roma, e la prima Roma 
di Romolo, eper avere contcnuto il Palazzo Auguftalefu mol- 
to frequentata , e celebratiílima, di cui per mala fortuna man
ea totalmente la deferizzione di Rufo, onde con la fola di Vitto
re conviene di ricercarla . La quadratura del monte diè anche 
forma alla Regione , i di cui quattro lati ne erano confine . Nd 

, primo quelle via, che per FArco di Tito feorre ancora oggi da 
S. Maria Libératrice colla Meta fudante? e confinava colla IV.Re- 
gioae j, Nel fecondo lato Paîtra firada dietro S. Maria Libératri
ce xC che paffa verfo S. Anaftafia fu confine col? VIiL Regione, 
Per il terzo lato con una diritra linea conviens che dividiamo il 
Monte dalla valle de’ Cerchj, ove fi entrava nel? XL Regione > 
E finalmente il quarta lato ampia divifione fatra quefta Regio
ne , e la féconda la via diritta^ die da Cerchi ? o fia dal 

Circo.
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Circo Maffimo va a S. Gregorio, c al Celio, e quindi aH’Arco 
di Coñantino.

La Regione Undecima fu chiamata del Circo Maffi/no vici
na al Palatino . Il Circo Maffimo di lunghezza non minore di 
quel Monte gli giace alla falda. Cosi difunito era il giro di 
quefta Regione, che formava la figura d’ un Tp/Ho?^ : Il fuo 
principio era fuori della Porta Flumentana fra il Palazzo degli 
Orfini, e il Tevere fino alla punta delPAventino, dove è la 
ScuolaGreca, elîfi divideva in due rami; ilfinifiro de’ quali 
era la valle detta oggi i CerchJ tra il Palatino , e 1’Aventino ter- 
rninava fotto S. Gregorio j e fui principio di quella via, che da’ 
Cerchj conduce alla Porta di S. Paolo , dove fi divide I’Aven- 
tino, e il Tevere perveniva quafi fotto il Priorato di Malta, 
dove fi fa effere Hata la Porta Trigemina.

La Duodecima Regione fu detta Pifiina Pelica. Non fo- 
lo alla Regione del Circo Maffimo, ma il Circo medefimo al
la Regione XL apparreneva . Era ella turto il piano , che è tra 
il Circo Maffimo, e le Terme Antoniane s di cui altra defcriz- 
zione antica non abbiamo, che quelladi Vittore. Delia fua 
lunghezza già abbiamo detto il termine , il fuo giro fu breve, 
ma frequente d’abitazionî.

La Regione Decimaterza detta r^ventino fovraftava allé 
due precedenti Regioni ; poichè la lunghezza del Monte Aven
tino fa fponda al gran piano in cui la Pifcina Pubblica , ed il 
Circo Maffimo giacevano a filo . Il confine fu 1’ iftefib Monte, 
la di cui punta va dietro la Scuola Greca, ed a finiftra va fov- 
raftando alia valle de’ Cerchj in faccia al Palatino , poi all'al- 
tra valle della Pifcina Pubblica a fronte del Celio dietro le 
Terme Antoniane fino allé mura . In ossi viene ad effere dal- 
la Scuola Greca fino fotto alla Chiefa del Priorato , e fino alla 
Porta Trigémina , poi all’ Oflienfe , ora di S. Paolo, ed al 
Tevere, chiudendo in fe Monte Teftaccio -, ed arrivando alle 
Porte di S. Paolo, e S. Sebaftiano-.

11 Tevere chiude la Decimaquarta , ed ultima Regione 
detta Trafiícrina daU’altre, onde fu ragionevolmente porta 

que-
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quefta per la XIV. Regione; percio non fa mefticri delinear 
quefta particolarmente ; perché dal Tevere viene diftinta s ften- 
dendofi qualche poco da uno de i lati fuori della Porta Í?ortefe; 
ed ailai piu dal? altro fuori della Settitniana fino alla gran val
le del Vaticano , e fuoi Prati ¡ncontro. al Maufoleo d’Augufto j, 
dove é oggi Ripetta

I Rioni prefentí di Roma fono differenti di nomej e di 
circuito . La, prima Regione moderna fi chiama de" Monti ? e 
racchiude in fe i tre Monti Efquilinoj Viminale5 e parte del 
Quirinale, abbracciando quafi cinque delle antUhe Regioni 
Efquilina 5 d’ Ifide, Altafemira, della. Pace, e del Foro Ro
mano . 11 Rione di Treyi è il fecondo : zXbbraccia, quefto I’al- 
tra parte del Monte Quirinale, e parte di due delle antichej 
Regioni d’Altafemita 3 e di Via Lata. Il III. èdetto di Colon
na 5 racchiude il Monte Citorio j eparte del Monte Pincio ; oc
cupa parte del? antiche Region! dette Altafemita , e di Via_. 
Lata. 11IV. fi denomina di Canopo Mar^p ; racchiude in fe I’al- 
tra parte del Monte Pincio > e parte del? antica Regione del 
Circo Flaminio . Ponte è il V. Rione . Racchiude in fe un. pic
colo Monte detto Giordano ; occupa inoltre una parte del?an.- 
tica Regione del Circo Flaminio . Il VL. Rione è Parione ; oc
cupa parte délia Regione del Circo Flaminio 5 e racchiude in
teramente fi Circo Agonale, oggi chiamato Piazza Navona, 
La Regola è il VIL Rione ; occupa una parte del? antica Regio
ne del Circo Flaminio ;. contiene inoltre turto fi Ponte Sifto, 
detto Gianieulenfe . 11 Rione VIIL fi chiama di S^ Eafiachio dal
la fua Chiefa ; é firuato in una parte del? antica Regione del 
Circo Flaminio . Il IX. Rione vien detto della Pigna ; abbrac- 
cia l’antica Regione detta Via Lata . Cavpitelli c fi X. Rione 
11 fuo circondario abbraccia l’antica Regione detta Palatina ? c 
contiene in parte feialrre delle Regioni antiche, chiamateCe- 
hmonzio 3 Porta Capena , Via Sacra, Foro Romano, Circo 
Maflimo , e Pifeina PubbUca . Racchiude altresi oltre fi Mon
te Palatino , e parte del Celio fi Capitolino, e fi Celiolo , co
me ancora la Porta Latina . L’ XL Regione fi dice di S, Angelo •
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La Chiefa del nome di quefto Santo, che è nella Pcfcheria dà 
ilnome al Rione . 11 Íuo circuito include ii piccolo Monte de’ 
Savelli, oggi Orfíni. Abbraccia interamente il Ghetto degli 
Ebrei, e racchiude parte deUa Via Lata, e del Circo Flami
nio antiche Regioni. Ripa è il Rione XII. Dalle Ripe del Te- 
vere per cui fi raggira riconofee il fuo nome. Racchiude in fc 
l’Ifola di S. Bartolommeo, detta anticamente Licaonia^ e i 
due Ponti anneffi ; racchiude ancora Monte Teftaccio, e il Mon
te Aventino, e le Porte Capena , e Oftienfe. Abbraccia inol- 
tre interamente la Regione Aventina , e parte delle Regioni 
dette Pifeina Pubblica , Porta Capena, Foro Romano, 
Circo Maffimo . Il XIII. Rione è di Tra^evere : Conferva il fuo 
antichiffimo nome , Pampiezza , il fito in tutto corrifponden- 
ti all* antica Regione detta Trafiiberi^^a ÿ ove abitavano genti 
vili, iSoldati dclIaFlotta Ravennate, e gli Ebrei. Racchiude 
il Monte Gianicolo, oggi detto Montorio. Racchiude varie 
Porte della Città, e il Ponte Senatorio, oggi detto Rotto. 
L’Ultimo e XIV. Rione fi chiama ¿^i Borgo , Qiefto Rione fitua- 
to fuori del recinto del? antica Roma fu da Leone IV. Papa_, 
cinto di muro, e percio fu denominara Città Leonina. Da Si
llo V. fu agli altri Rioni aggiunto nel Secolo XVI. Contiene 
quefto Rione ilMonte Vaticano , il Ponte S. Angelo, giá det
to Elio, e il Maufolco d-Adriano, oggiCafiel S. Angelo. Ve- 
mamo adeíTo alla Topográfica Deferizzione dell’Antica Roma.
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ACCURATA, E SUCCINTA 

DESCRIZIONE TOPOGRAFICA 
ANTICHITá'^DI ROMA

PARTE PRIMA,
CAPO PRIMO

Del Monte Talatino.

L Monte Palatino, che è uno de* Íette CoIU ^^ONTE Pala* 
di Roma, circondato dagli altri fci, che 
gli fauno corona, che in oggi non s’intende 
con altro nome, che di Orti Famed fede 
del Romano Imperio, e principio di Ro
ma, fi vuole ne i tempi favolofí abitato da 
Saturno ,^, indi che fofíe la Regia d’Hvan- 
dro 5 edi Pallante, da cui ne acquiflaíTe ■ " 
ilnome, o dalla Dea Paie ’ - Alle radici 
di quedo Colle, foríe diíabitato, furona 

cíí^odi i due FraíelK Romolo, e Remo J all* cítremitá di una paludo, 
formata dal vicin Tevere j la quale fbríe per le piccole barchette di cui 
era capace, fù detta vdal^rO} a vcéei2¿¿¿s rallius , che poi proíciugata 

A col

I PirgU. Q^n. 8. v. i$7t
banc Saturnus cendidh aretm; 

a ParroUif. ^,de n.

3 Dionyf. Ualic. lib. i. Hiji,
4 Ilutare, in Romol, 
$ Parro Hb. 4, ji.



Z Delle Antichita' DI Roma

TEMnO DI 
KOMOLO •

LUTÍRCAtEj 
Volcanale, 
Fico RuMi- 
.KALE .

col tempo fù divi fa in due tirade ^, allé quali reftô il nome di Pelal^ro 
•^¿ígg^í^y'^ t M¡72ore, che ancora conferva.

Vedefi da queña parte alie radici del Palatino un Tempietto dedi
cato a S. Teodoro dal volgo detto Santo Toto, di dove principiere-^ 
mo il noñro giro, che credo foíTe prima dedicato a Romolo, dove 
forfe furono eípofti i due Fratelíi ^ y fabbricato fino dagli antichifllmi 
tempi, e coníervato Íempre nel fuo piccolo, e povero ñato ^ . Gli 
Antiquary non fauno menzione di queño Tempietto, non Favendo ri- 
guardato come antico : Ma fe avefíero letto Vittore, e Rufo 4, ave- 
rebbero veduto Íegnati da queñi Autori due Tempj, uno fítuato nel- 
la IV. Regione detta FJ^ Sacra dedicato a i due Fratelíi, Faltra neir 
Vlll. detta ád Foro Fo^a^o dedicato a Rorholo. La tradizione, Fan- 
tichitá, FeíTer nominato col home di un S. Soldato, Fufó di portarvi 
1 Bambini infermi, come anticamente , fono congetture , che fanno 
indubitatamente credere effere ñato il Tempio antico • 11 Torrigio nel- 
la Iftoria di queña Chiefa ^ rapporta le varie opinioni intorno a chi de
dicate foffe queño Tempio, rifblvendo che la più approvata fi è, che 
folfe dedicato a Romolo da Tazio Rè de Sabini. 11 Mofaico Criñiano 
pare molto antico, e del tempo di Felice IV. Stefano Infeffura nel fuo 
Diario dice, che effendo caduto da’ fbiidamenti, Nicolo V, lo rifarci, 
dopo d’avere acconciato il più antico, e fbggiunge, che lo rifece un_> 
poco più in là, ed un poco minor che non era : 11 che non approvafi dal 
Torrigio, mentre vedefí in tutta la fua antichiifima forma, e primiera 
grandezza, né moffo dal primo iito, effendo bensi probabile, che la 
volta foffe caduta, e che Nicolo V. la rifacclfe ; ma non la Tribuna, 
e i Mofaici, che dimoftrano maggiore antichita. In proya del Tempio 
Gentilelco non è lieve congettura la bella Ara, che già era dentro il 
Tempio, e che da Clemente Xl. nelF ultimo rifárcimento della Chie
fa nel 1703. fù poña alla Porta : Inoltre in quefta Chiefa fino al Seco- 
lo XVl. vi era la Lupa di bronzo con i gemelli, che a i tempi del Pan- 
cirolo, o poco prima era in Campidoglio ñata portata.

Vicino a queño Tempietto nella pendice del Palatino dovevano 
eífere da queño lato Í1 Fupercalc ^ ? Spelonca forfe prima > P®^ ^^'^ 
dedicara a Pan , detto cosi ab arcc^í¿¡s lup¡s ’^ , alla quale amftevano 
i Sacerdoti Pedid y c Picard ^ > il tutto iñituito, come eífi dicevano, 
fino dal tempo di Evandro ^ , e che molte nobili famiglie Romane pre-

. I propert.lib 4. El» 10. Ovid. FaJÍ. 6. 
Qua velabt# fuo ñagnabant flumine j quo^ue 

Nauta per urbanas velificabat aquas > 
3. Proper, lib. 4. El. i. 

»... nec Templo lator eburno 
Romanum fatis efl polR videre rorum»

3 yedi lapiantadi Roma di piraneji t

4 De Region. "Vrb. 
Cap. 3-pa¿. 1^1.edit, an.1673*

6 Serv.ad S-i/Sneid.rirg.v. 543.
7 Dionpf. lib. 1« Rom* jinfi^»
S P'arro Kb* ^a
$ Virgil, loe, cit.

..«.Et gélida montât tub rupe lupereal,’
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giavanfi diícendere da quefti Sacerdoti, il di cui abito fi puó vedere in 
un baíTorilievo della Villa Mattei trovato in quelle parti. Fu queíla Spe- 
lonca al Fico Ruminale vicina ; onde Lupercale ancora vogliono fía del
ta dalla Lupa, che in queílo lito fi crede, che aUattaíTe i Bambini ' , 
in memoria di ció vedendofi ivi la Lupa Capitolina di Ícultura antichiP 
üma. 11 Fico Ruminale fú detto, 0 da Remo ^ , 0 daU* aUattamento 
della Lupa, detto ncir antica lingua itálica Ruma ^ . Qui preíTo era_û 
il Kolca/^alcj ¿1 Com¡íio, ¿l Compito ; 11 primo era una Piazza foríe con 
Ara dedicata a Vulcano 4 ; del Íecondo ne parleremo quando deícri- 
veremo il Foro ? ; ¿l Comp/ío era un luogo dedicato a Giano , che con- 
finava con il vico Sandalario, da cui ne traíTe il nome una ñatua d’ApoI- 
lo ; 11 Tempio della Roríu/^a Seja edificato da Servio Tullio, chiulo da 
Nerone nella Ría cafa Aurea : 11 luogo detto da Varrone Otr^eía^, era 
qui intorno, luogo che vogliono foíTe deftinato ad un Macello. Anche 
il Germalo era qui preíTo, che era una centrada, come Plutarco di- 
moflra "^ Íbtto il Fico , e preíTo il Lupercale. Centrada parimente era 
la Keila congiunta al Germalo, e Íu queU’alta fommitá, e parte della 
n^i^goi^ Palatina, che a S. Teodoro Íbpraftante fí ílendeva verío S. Ana- 
ñafia . Nella Ípiaggia di Velia fu tra Paltre fabbriche il Tempio degli 
Dei Penati : Di lei ñirono parti la Summa Keila s e la Sul^^/ella ^ cioé 
la Íbmmitá e la falda.

Laíciando quefti luoghi antichi, e incerti di fito, che per altro ri- 
guardavano il Colle Capitolino, torniamo al Velabro . Erainqueftæj 
parte confinante col Foro Romano il Foro Boario ; anzi da uno de* capi 
de* Velabri s’entrava iiel Foro Boario, dove è in oggi la Chieía di 
S. Giorgio detta /^ Kelal^ro. Che fino a queña Chiefa giungefle il detto 
Foro lo dimoñra Plícrizione delPArco di Settimio Severo ® . Fu quefto 
Foro detto Soarlo, o da Ercole che non lunge nelPAventino ucciío 
Caceo ^ , operché quivi fi faceva ilmercato di tali animali, o per 
una ftatua di un Bue di bronzo, portato dalP libia d’Egina ’° e quivi col
locato , onde anche ebbe il nome ill Rorum Raurl. Stabilire la grandez- 
za di quefto Foro, è cola incerta, ñendendofi verfo il Circo Maílimo,

Az tra

Vs LABRO.

1 Tacit, inpn. ij. Annal*
1 Pli», lib. i. cap, 18.
J Ovid. Fap. í.

Hic ubi ante Fora fune « limites errare videtur » 
01’aq» jacent valles maxime Circe tux :

Huc ubi venerunt ( neq; enim procedere poflunt 
Longius) exiliis. .. & alter ait.

4

6
7.

Fid. Afeon. Ped. in 5. coni, f^err.
Donat. Rom. vet, p. Oz. 97. vicum appellat. 

de lin.lat.
Pn vit. Rem, Selinut, Tullus Hofiilius ha-

bitavit in Velia 3 ubi poftea Deorum Pe
natium Ædes faíla efl Varro autem cum 
de Palatino dixiflee * pergit : huic Ger-^ 
T^aluni i tr vtUas conjunxerunt.

S Ovid. Fap. 6. graphice deferibie 
Fotum & Velabrum num. 40.

9 Propert, Ub» 4. £1. 10.
QuaVelabra iua flagnabant fluminejquoq; 

Nauta per Urbanas velificabat aquas.
10 Tacit. lih.iztAnnal, Qvid.6. Fap.



Col. XX.'

^ Delle Antichita' DI Roma

tra il Colle Palatino, e Capitolino . Delle fabbriche che erano in que- 
fto Foro, come il Tempietto d’Ercole Vincitorc , che doveva effero 
preffo all'Ara Maffima , e che averà avuto la flatua di quel Dio, che 
potrebbe fácilmente effere quella, che il Marliauo * dice effere ftata 
trovata poco lontano dalla Scuola Greca, di brnnzo dorato, che ora fí 
conferva in Campidogliouelleftanze de’ Confervatori; e il Fulvio ’ , 
dice , che fù trovata preffo l’Ara Maffima a fuo tempo . Ma tralafcian- 
do le incerte fabbriche che erano in quefto Foro , de’ di cui avanzi fa- 
ranno le XX. Colonne, che foftengono l’antichiffima Chiefa di S. Gior
gio ; parleremo de i monumenti che prefentemente efliftono .
° 11 primo fi è una baffa foffa d’acqua detta dagli Antichi Lacas Ju
turna , memorabile per il fatto accaduto de i due giovani, che portata 
la nuova della vittoria ottenuta da i Romani al lago Regillo contro i La
tini da Poftumio Dittatore , dopo avere abbeverato i loro Cavalli in^ 
quefta Fonte, che era vicino al Templo di Vefta , dilj^arvero : Quindi 
in una Medaglia di Poftumio Albino fi vede rinovato quefto fatto, cioé 
due giovani, che abbeverano due Cavalli a quefto Fonte î, con che fi 
diede occafione d’introdurre il culto di quefta Deitá ■» con fabbricargli un 
Templo vicino a quefta forgente *. Prefentemente vicino a S. Giorgio 
in Velabro fi vede un’ aequa forgente allé radici del Palatino, che negh 
antichi tempi averà fatta breve laguna, ma profonda , in oggi non fo 
ne vede veftigio effendo il terreno inalzato, onde I’acqua ha pigliato 
via fotterranea d’onde và al Tevere , fervendo prima ad alcune fabbri
che , e leggiera è buona a bere, ed è un groffo capo d acqua, ne la cre
do meicolata con quella della Cloaca Maffima, come alcuni preten-

Qtii veramente è [Xirzione della Cloaca Maffima della quale parle
remo a fuo tempo quafi tutta ripiena dalle rovine di fabbriche ; in quefta 
parte entrano nella medefima due acque provenienti dal Palatino : I’una 
che forge quafi appiè del detto dirupamento di rovine , e che fi vedo 
nelle eferefeenze del Tevere, che la Cloaca non è capace di riceverla ; 
I’altra è condottata per ufo della Cartiera, procede dalla parte della 
Chiefa di S. Anaftafia paffando per molte ftanze fotterranee ; e quefte 
fono di quelle acque fecondo Frontino di cui fi fervirono i Romani oltre 
1 Pozzi, e il Tevere per lo fpazio di 441- anno . Alcuni non voguono 
che quefte acque fiano del lago di Giuturna > e del lago Curzio, di que 
fto credo abbiano ragione, ma del primo non so perché .

I r^po^r. di R^ma . Í Qvid. FaJlor,Hb. 3.
a M7rdNum¡r. rrattibusîUa Deis, fratres de gente Deorura
4 Ü¡fn7j.lib»¿ Cuca Juturo* compoluere Lacus.















Parte I. Capo L 5
Un’ antica magnífica Fabbrica qui fi vede chiamata volgarmento Fono Boario 

FArco di Giano con Xll. nicchie per ciafeuna delle quattro facciate, al- ARco di Gia- 
cune perá fono finte, e Paltre maiicanti de’ loro ornamenti, come dal- '^Q » Fontana 
le Colonne vedutevi dal Demontioíb ’. Non oftante FeíTere queño Mo- ^^ Giuturna, 
numento nudo , è di tale ftruttura di fabbrica, compofta di íiniíurati 
pezzi di Marino Greco congiunti infierne , che è forprendente ; Ogni 
fuo Angola è di palmi 102. onde in tutto è 408. palmi. Si crede che 
fotto quefto Arco quadrifronte , detto di Giano, dhle fee fimili arcatc, 
fofle luogo ove fi adunaflero i Mercanti, e Negozianti, 0 cambiatori 
di monete , e fofie un ritiro per le pioggie . Non è facile fiabilirfi da 
chi fofie quefto Portico fabbricato , da qualche Imperatore fara ftato 
fatto : Da Ficoroni fi congettura fatto da Adriano per una Medaglía_» 
con la ñatua di Giano ; Akri una delle due fabbriche fatte da Stertinio 
nel Foro Boario j io per me credo da Domizíana; poiche Svetonio di
ce ’, che egli fabbrico varj Giani, o Portici di marmo ne i Fori. So- 
pra la volta vi è una Camera : má i muri di mattone , che fono rovinar 
ti fopra FArco, e opera de’ tempi baífi , fabbricati dalla caía Frangi
pani ne’ tempi delle guerre civili • Sono, ful piano della Cornice delle di 
lui quattro bafi alcuni buchi corrilpondenti fotto la gola della cornice 
medefima , ftativi fatti 0 contemporaneamente alla Fornice, o alme
no in tempi ne’ quali era ancora in ufo, attefo FeíTere eglino diípofti in 
ugual diftanza , e fimetria ’. Oltre la mancanza delle Colonne, e dél
ié cornici , i mold forami vie più la sfigurano.

Poco lontano vedefî un piccolo Arco quadrato di un folo fornice , Arco di Sex* 
o apertura, che comunemente dicefi di S..Giorgio, efin li efiere giun- timio . 
to il Foro Boario, moñra Fiícrizione, che fopra 11 medefimo fi legge , 
dedicata alF Imperatore Settimio Severo, a Giulia fua moglie, e a Ca
racalla fuo figlio cosi :
IMP. CAES» L» SEPTIMIO. SE VERO. PIO. PERTINACI. A VG. ARABIC. ADIABENIC. PARTHIC.

MAX. FORTISSIMO . FELICISSIMO

PONT. MAX. TRIB. POTEST. Xlk IMP. XL COS. Ilk PATRI . PATRIAE . ET
IMP. CAES. M. AVRELIO . ANTONINO . PIO . FELICI . AVG. TRIB. POTEST, vlk COS. III.

FORTISSIMO . FELICISSIMOQVE . PRINCIPI . ET . P.P. PROCOS. 
IVLIAE. AVG*.MATRI .AVG. N. ET , CASTRORVM . ET . SENATVS-. ET. PATRIAE. ET . IMP. CAES. M. AVR.

ANTONINI . PIT . FELICIS .■ AVG.
PARTHICI . MAXIMI . BRITTANNICI . MAXIMI

ARGENTARII . ET . NEGOTIANTES . BOARII . HVIVS- invenent.. devOTI . NVMINI . EORV . 
LOCl.QVI.

Queft’

1 Callui Rom^ Uofpef. Rom^ 158$. fianui extruxit. P. Viftnr ; Jani per omnes
2 . Jvii. in rii^ Dumii» lanosa arcufque Regiones intcoduói» & adornati lignis. 

cum quadrigis * & infigpibus triumphorum 3 red. Piran,planta di Rom, torn, X^ 
per Regiones Uxhis tantos, ac lot Üomi»



^ DeLLE AnTICHITA' DI RoMÁ
Queft’Arco fecondo la Trib. Pot. Xll. che ivi fi legge è ñato fab- 

bricato pofteriormente alPaltro allé radici del Campidoglio . Qui pare 
vederfi il nome di Geta caíTato, conoicendofi dal lenio , e dalla lineæj 
baíTa del marmo. Ne* due fianchi > e nella Iola facciata Ibno bafTirilie- 
vi j dove in quefta appena fi riconolce un Sagrificio, con le iniègne mb 
litari, in cui fi vedono i ritratti di Severn, e Caracalla , cafTato quelle 
di Geta. Pin fopra dell’ ifcrizione da un lato vi è Ercole *, e dalValtra

• videve efiere Bacco , Dei Tutelari, fecondo le medaglie , délia Fa- 
miglia • In un proipetto lotto l’Arco vi è l’Imp. Settimio Severo Sagri- 
ficante , con Giulia lua Moglie , che tiene il Caduceo : In faccia è il 
Sagrificio col bove , e la figura di Caracalla, elTendo in quefto luogo il 
fito raiato, dove era la figura di Geta. Finalmente nella parte latérale, 
che rilguarda l’Arco di Giano vi è un prigione incatenato condotto dij 
un Soldato Romano ; e lotto unbifolco che guida l’aratro, tirato da una 
vacca, e un bue , indicativo di fondazione di Colonia , e forie di Ro
ma ; e che qui fia pollo per indicare la tradizione che vi era, che im» 
quefto luogo Romolo principiaffe il Iblco délia lùa Roma quadrata , 
che nel fuo incominciamento non trapalso le radici del Palatino • i^^ 
tornando all’Arco , nella fiancata non fisà cola vi fia Icolpito per enere 
occupata dal muro della Chielàdi S. Giorgio,

Col. XV. Profeguendofi da quefta parte del Palatino, vcduta la vaga Chie- 
fa di S. Anaftafia, che fi vuole ornata delle colonne del Tempio di Net- 
tuno, che fi crede efiere ftato ivi vicino , edificato lecondo la tradizio
ne fino dal tempo degli Arcadi ; porzione del quale fi crede effere ftato 
quella Cappella , che intorno al i yyo. ^ fù Icoperta qui vicino tuttaj 
adorna di conchiglie marine ,

Peril Velabro voltandofi dalla parte che il Palatino riguardal A- 
Regina Viarum ventino fi entra nella celebre Via Appia chiamata da Cicerone y?^^/W 

àelk Straíle , che arrivava fino a Capua , e a Brindifi .
CiRco Massi- Accanto alla Via Appia riguardante I’Avenfino , che anc^^ 
MO. conferva nel volgo ilnome di Cerchi, vedonfi le veftigie del Cir

co Vlaifimo , luogo tanto celebre nella Romana Iftoria, the me
rita bene che iè ne parli diffufamente ^ . Vedevafi qui, come in og- 
gi una Valle detta Alarcia, overo Murtïa, da un mirteto, che ‘^ce- 
vano effere in quefta Valle dedicate a Venere . in quefto luogo da Tar
quinio Prifeo fu deftinato il Circo per il corfo de’ Cavalli, e dello 
carrettc per le fefte Co^JkaH, odi Netunno *^, che Romolo quando m

1 1/aiUani. Numif. Herod, in vit»
1 fu dette quefto Soleo Vallum , Olym

pum, Pometium, Î^id» P'arr. í^ Ovidi. i. Fa/i. 
Tacit, lib. -Áü. Annal. Salerno defignandi Op
pidi ccplffe a Foio Boario ut magnam Hercu

lis atam ampleileretut .
5 Luc. Faun. Antic- ^i Kom. ,
4 Fid. Dioiflib. i. yintiq- Rom. Ltv. t^c- 

Liv. Dec* i.lib, i.
6 Denar. Rem, Fet-i'itS- 54’* .



Parte I. CapoL -y
■ îl Ratio delIe Sabine, celebró iiel Foro. Nd íuo principio non fu fatto 

di fabbrica Rabile , ma di pakhi di legno da disfarfí, akati non dal Re 
Tarquinio , ma privatamente da ciaícheduno de’ Senatori, o altri per 
proprio ufo , cosi dicendo Livio f quantunque l’Alicarnaífeo J voglia, 
che li faceíTe ñabili, il che credo che con la diverfitá de’ tempi conci
liare fi poíTa.. L’EtimoIogia del Circo deriva da i Giuochi Circenfi, 
equeRi dalle Ípacfc con le quali fi celebravano, correndofi con le me- 
defime ’ Malfimo fu detto, o perché i Giuochi J/^gw fi celebraíTe- 
ro 4 o perché alli Dei Afagm foíTero dedicati, o finalmente perché 

> foffe piú grande degli altri Circhi, il che é piú probabile . La lúa for
ma ovale ^, e deícritta a lungo e al vivo da Dionigj d’AlicarnaíTo ; lo. 
dice cgli perianto lungopalmi 2187 -r alargo pal. 960. '^e Conte- 
neva íecondo il noftro Autore 170. mila perfone, Íécondo Plinio 260. mi-» 
la, ealdire di Vittore 380. mila . La via Appia,, che cominciava 
dalla Porta Carmentale, e dal Tevere caminava diritto lungo il Cir
co , papando lotto le loggie del Palazzo Auguftale., La fuá parte cir- 
colare era verfb il Celio, ela rettilinea, o le Carceri verlb ilTevere, 
Intomo al Circo al di fuori Íbtto i portici vi erano delle botteghe, det
te Tal^er^e y o Fomd , ove fi vendevano commeftibili, e altre cok , 
e fí affittavano dal tramontar del Sole al giorno allé donne pubbliche, 
ehe avevano una tenda nella porta col loro nome fcritto, flandovi mob 
te volte nude, con la lucerna appela alla volta, che con le ombre fa- 
ceva nfaltare la loro bellezza ; e cosi fi capiice cio che dice Giovenale 
nelle fue fatire della lafcivia di Meifalina ? . Dal Palazzo Imperialo 
fi potevano ancora vedere i Ipettacoli da i Cefari da una magnifica log
gia, facendofi inquefto luogo de' ipntuofi conviti con grandi illumina- 
zioni notturne ®, elTendovi accanto un Teatro Muficale per ricreazio- 
ne de’ convitati. All’ eftemo dunque di quefto Circo vi erano de i Por
tici , ai quali fi paíTava dal Palazzo Auguftale per un Ponte : Sveto-

, mo ^ parlando delritomo di Nerone da Alba a Roma, dice che en-
. trando nella Città per la via Appia, e porta Capena :

Diruio dm Aíax¡/7í¿ Arcuy per Felal^ru/n^ 
Foru^^y Falail^Ufn, &• j^polH^e/n peM,.

Ave-t
1 Loe.cit»
i DionypyiUc, th/f. Rom» iontt 1,
3 Karro lib» 4. de ling, lai»
4 Afeon. Ped. Liv» loc. cit»
y Lib, 3, /intiq Rom. Plin.iîb» ^6 aï^,
<S D’on» .dite, lodicè lungo J.Radj e mez- 

Î2O , lo Radio g lao. oafli geometr. cioè day. 
pal.ardiit, antichî, ehe fanno 853. pal.arch, 
^lodeinî, e nn terzo, cioè canne romane z^x-

pal. d. once lo. lo dice largo 4. Jugerh il Ju
gero è di piedi 140. cioè 310. palmi j, che fo
no í)do. piedi noÛrali # e canne iz8. La diffe- 
renza delle perfone, che conteneva puo nafce- 
re daU’ ingrandimento del Circo medefímo 
fatto in varj tempi dagV Imperatori •

7 Juvan, fat. á.
8 Sveion. in Domií»
$ Jd»inNerón».



§ Delie AiíTiCHiTA ni Róma

Avcva gl* ingreifi diftinti, e nella parte interiore erano i fedili peí il 
Popolo. Le traccia délia circonferenza del Circo Maffimo apparifeono 
ncgli orti délia contrada detta de Cerchi. In quefta ftrada confinante 
col muro del? Orto di S. Caterina da Siena, e precifamente dirimpet- 
to a Molini fi vede un pezzo circolare de cunei, ¡ quali reggevano i Íe- 
dili di marmo ; come un' avanzo circolare de* detti cunei oppofto al gia 
detto fi vede nella Vigna dietro Vifteífi Mulini ; Vi fi vede ancora pic
colo avanzo de* cunei laterali, Tra le Vigne Cavalletti, e Corridori 
vi è un’ avanzo d’antíco muro, il quale pero non appartiene al Circo,, 
ma è fabbricato per íbílenere la ftrada che era dietro il Circo allé falde 
deir Aventino ^ : Le Carceri erano diftinte in XIL porte chîuiè con ri- 
pari ibftenuti da groffi canapi, che nel dar lègno aprivanfî mirabilmen- 
te tutto ad un tempo ; nia ibpra di ciô il Nardini adduce moite difficol- 
tà ^. Trài portici, eii vacuo da trè lati era rEurspo, cioè un Cana
le di aequa largo , e profondo Xíll, palmi : Fu quefto aggiunto da Giu
lio Celare ^, e vi Hirono fatti combattimenti navali, ed uccifi. i Co* 
codrilli, e altri animali, eíTendo per altro il fine principale, che eb- 
be Cefare 4 nel far FEuripo , che gli Elefanti rinierrati nel Circo non 
diftiu'balTero il popolo nel far forza d’ulcire , Si crede da alcuni, che 
Eliogabalo lo faceíTe una volta empire di vino J non avendo quefto 
aequa corrente, maempiendofi di volta in volta nel celebrarfi i gio- 
chi : Ed in fatti gran condotti fi idno trovati di piombo, e moke volte, 
che erano ricettacolo di barche , nelle quali fi vedevano alcune rotture 
nd muro , dove ftavano anelli di metallo , ed una gran Cloaca quale 
Imaltiva Facqua verib il Teverc . 11 mezzo del Circo era divilb per lo 
lungo, fuori che nelle due eftremita, da una larga muraglia detta Spi^a, 
intorno a cui fi correva ^ , e ibpra della quale erano alcune cofc nota- 
biliifime. Da capo, e da piedi erano Ie mete di figura Cónica, Íbfte- 
nevano quefte certe palle ovali, che chiamavano ova dei Caftori ^, 
jueffo quefte Mete le Carrette già fuori del loro Carcere diviie per faz* 
zioni incominciavano il loro corío , girando tutta la Ípina fette volte, 
ed alcune volte cinque. Ma tornando allé Mete erano quefte di legno , 
indorate da Claudio **, eciaícuna metà aveva tre cime diftinte con le 
ova -^ . Anticamente nel mezzo della ípina eravi un’ antenna afimili- 
tudine di albero di Nave , che fi alzava , e abbaffava per dar iègno de 
igiorni delli {¡^ettacoli ’° j che poi fu cambiato in due Obelifchi, uno 

melTo*

1 - Ted, Fînm. Icbno¿i\ eü Hoto, 
i Rom. yinfic,
3 Svet. in Caf.
4 Svet. in f^it. Caf. ^af, 3#, 
Í Îam/id, in vii^

if TtfiuU. de fpeff*
7 J^arr* lib. 4.11»
8 Svet. in Clauds
5 Ovid. Meiam.Ub. lO.
10 Dion, lectdh Ca^adt Hh J. Frfr» CS^f



Parte I. CapoL 9 
meiTovî da Auguro alto 108. piedi ', e da Sillo Quinto Pontef. trova-' 
to giacente, e rotto, reílauratolo lo ereíTe nella Piazza del Popolo , 
Valtro meíTo da Coftanzo ’ , c dal detto Pontefíce eretto nel Laterano 
di 115*. palmi di altezza.

Varj Tempietti erano Íbpra queña Spina ’, come íl Templo del 
Sole , la di cui Imagine conducente una Quadriga ftava sú la cima del 
fronteí¡iizio ; non fi potevano quefti dir Tempj, má Sacelli, non com
portando di piú il fito . Molti íegni, 0 ílatue di Dei Íbpra colonne vi 
erano 4 - come il fegno dellaPollenza, quello di Cerere, di Libero , 
e Libera , le Colonne Se/lie Afe^e, e Taíeü^e , e trè altri Altari di 
Dei : La Statua della Madre de’ Dei ítava veríb PEuripo : 1’Altare di 
Coníb fu fotterraneo preíTo le prime Mete . Finalmente vi fí vedevano 
i Delfíni di Nettuno ^, e altre coíb fi leggono negli Autori, che non^ 
fisa fe foíTero nella Spina, nel Circo , o al di fuori del medefimo . Le 
cofe lino qui accennate fi oífervano in molti Baílirilievi, Medaglie, 
c pietre intagliate, che tutto il giorno s’incontrano , ove lî vede efpreP 
fo il Circo.

Ariè quefta fabbrica per Pincendio Neroniano ^ ; non f sa fc diu 
Veí¡^aziano, 0 Domiziano foife rifatto ^ j folo fi sà che Trajano lo rife- 
ce piú ampio , e piu bello ^ j né trovo che da altri fía ñato rifarcito , 
fe non follé da M. Aurelio per vederlo in una fuá Aledas-lia . Si lesse 
in Svetonio , che Caligola pavimentó il Circo di Crifocolla, e di 
Minio. QueñaCrifocolla , vogliano, che ña 1’ ifteffo , che il verde- 
rame , o un verde bclliínmo. Anche Nerone ’° vi rifece il pavimen
to, eCoñantino “ rifarci, eadornó tutto il Circo. Vi haano fatto 
non folo il corfo delle carrette con due , quattro, e fei cavalli, ma da 
due gemme , che ho veduto da 10. e 12. cavalli, e dicevano Bighe, 
c Quadrighe, e Sejugi. Vi correvano ancora a cavallo, e con uno, e 
con due, che dicevano Defuliori “ . Si diñinguevano gli Aurighi dal
le loro fazioni, e da i loro colon, che erano quattro bianco , roifo, 
turchino, e verde, detti Alhad , ^uffa¿¡i I^afim 9 e Pe^ef/ te- 
nevano le loro abitazioni poco lontano dal Circo vicino al hume, con 
le ñalle per i cavalli. Vi hanno fatto non íblo il corlo delle carrette , 
c de’ cavalli, ma ancora caccie d’Animali, efléndo qui fecondo Au-

B lo

i PlÍtt. Itb. j$« cap, $.
x ^mmian. Ub. 17. Augudus Obelífeos 

dúos Neapolitana Civitate tranftulit Ægæ 
pria. Quorum unus in Circo Maximo &c. 
Pita, l¡b. j y. cap, a. Annal cap. 1 y.

5 Tacii.Ub, z, Annal.cap. 1^. 
£1^ 4’ 5* S' lib. 10. Dec. y. 
tib. i. Varro lib. ^.cap, 3. Tacit, lib, z. Annah 

S Dion,lib,

<5 f^td.iTacit. lib, if.
7 Plin. in Paneg. Trajan.
8 In-P'it.cap. 18, Plin, lib,^, cap, f, 

InP'it.Calig,
10 Svet. in f^it. Nerón, vid, Vitruvi
ii Amm. Afarcell. lib, i$, 
la r'id. Panvin. dt lud, Circeo^
13 Pd, loe. cit.



IO DeILE AnTICHITA^ DI RoMA
lo Gellio ’ ñato riconofciuto Androclo dal fuo Leone ; e ve ne fece 
Adriano, Filippo, Probo , ed in fine Onorio *. Di qui paíTavanoi 
trionfi, e le fupplicazioni, e altre fefte , che chiamavano por/ipe C¿r~ 
ce^Jt 5. Molti Temp) erano intorno al Circo , de’ quali è fuperfíuQ 
adeflo di ragionare, non eíTendovi veíligio alcuno 4 *

Casa di Ro- Lafciate le veftigie del Circo Maífimo , rivoltando gli occhi al 
MOLO Roma palatino , ove fi vedono molte veñigie del Palazzo Auguñale ; ñ ri- 
QUADKATA . ge^er^ che nei primi tempi era da quefto lato la capanna di Fauftolo, 

ela caía di Romolo ’; á;rive Plutarco ^, Pabitazione di Romolo 
eíTere Rata íiú Palatino in quella parte che riíguarda l’Aventino, c 
per cui fi calava al Circo Maffimo . Vogliono che queña fi confervaF- 
(e lungamcnte fatta di canne, e paglia , e foríe fará Rata 1’ iReíTa che 
la caía di FauRolo ^ , 1’ ¡ReíTo Plutarco racconta ^, che qui appreíTo 
R vedeva un Corniolo , che dicevano eíTere Rata FaRa di Romolo rin- 
verdita , che fi íecco nelF accreícere che fece Caligola il palazzo im
périale ^ : Vi era ancora da queRo lato una contrata, con piccola 
piazza detta ^oma ^ua^raía, dicono gP IRorici ^® per elTere flato in 
queflo luogo un pozzo , o luogo Íbtterraneo, ove fi voleva che Ro
molo avefle nafeoflo gP iRruraenti Augurali dei quali fi era fervito nel 
fondare le prime mura della lúa Roma Quadrata, onde la Arada ne ac- 
quiflô il nome ►

Settizzonio Ma tralafciati quefli luoghi, eloro incerte fitnazioni, che fbla- 
Di Severo» mente fi accennano per intelligenza degli Autori, proieguendo ilca- 
Aquedotti , mino per PAppia moderna , voltandofi per la Arada che porta aj 
Curie , Arco ^^ Gregorio, che doveva a mió credere eíTere la via Trionfale , che 
D^ osTANTi- jæ5occava neUa via Sacra j alPangolo del Palatino abbiamo delcritto 

da Sparziano “ il Settizonio fabbricaío da Settimio Severo alla imboc- 
catura della via Trionfale alie radici del Palatino ; quefla fabbrica era 
di molta magnificenza , e i fiioi veAigj, che ncl Pontificate di SiRo V. 
ancora íuífiRevano, lo dimoRravano, come da varíe carte di quel 
tempo incifè ce ne refla la memoria. Queflo Pontefice disfece queflo 

Col, XXXVIIL avanzo d’antico edificio per lervirfi delle colonne , che impiegà Del
ia BafiUca Vaticana • Si vedevano tre piani foflenuti da colonne, con 

ornatt

1 ^ul.Gelh tioii. Attic,
1 l^id. Scjift. Rer. Aug up.
3 fanviu. loc. dt,
4 yid. R'ardin. Donat, Rom,
5 ftp. Odd. Fa^or,
6 In Fit. Rom. Romulus habicavic ad 

pukhii liicocis j quos vocanc gradus circa 
defcenfuni ex Palacio in Citcua» Maximum,

7 Ovid, fafi,
8 loe,eit.

¡t Svet. in Fit» Cali^,
jo Fid. Farr, y ftp,
11 In Fit. Stfi.Sev.Cum feptÍ2oníum fa

ceret ; nihil aliud cogitavit ; quam ut ex A-, 
phrica venientibus, fuum opus occurreret, Sc 
ill ft abfente eo per FtæÎcftum Uebís medium 
fimiilacrum ejus eflet locatum , aditura Pala
tinis Ædibus , ideft Regium atrium ab ca 
parte facete voluiHe perhibetur •

li Filer, in Fita Sixti F,
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ornad di cornici, e foffitd. Fu detto Se^í¡zo/2¡o, e da quefto nome 
fuppofto credono , che aveíTe ícttc ordini di colonne, il che peró non 
puá íuffiftere , poiché Íarebbe ftata una fabbrica troppo alta ; voglio- 
no parimente che íerviffe la fabbrica per Íepolcro deU’ Imperatore 
Settimio, e Íua famiglia ; ma non è mai probabile, che fí faceíTe un 
Íepolcro dentro Roma, e alie mura del Palazzo Imperiale ; nafcendo 
ció a mio credere dal non aver ben compreío il paíTo di Sparziano ’, 
¡1 guale nomina due Settizzonj ’ fatti da Settimio, uno vicino alla 
porta Capena per fepolcro della famiglia, ove fu pofto Geta, e r ai- 
tro al Palatino , con la ñatua delV Imperatore Íbpra, che era un porti
co che facevá ornato , e dava ingreíTo da queña parte al Palazzo Au- 
suftale

Profeguendoíi per la detta Rrada paíTata la Chiefa di S. Gregorio , 
che appardene al Celio, fí vedono alcuni avanzi deU’opera arcuata, 
che proveniva dal Monte Celio , e che prendendo porzione deir acqua 
Claudia condottata fullo fteíTo Monte ¡xr gli archi Neroniani, la por- 
tavano Íül Palatino.

Si vede poco lontano FArco di Coftantino, fabbricato in parte 
con le ípoglic degli Edificj del Foro di Trajano j apparifeono in elfo le 
feguenti Ifcrizioni

Nell* Ordine Attico
IMP. CAES. FL. CONSTANTINO MAXIMO

P. F. AVGVSTO . S. P. CL R.
QVOD . INSTINCTV . DIVINITATIS . MENTÍS

MAGNITVDINE . CVM . EXERCITV . SVO 
TAM . DE . TYRANNO . QVAM . DE . OMNI . EIVS

FACTIONE . VNO . TEMPORE . IVSTíS
REMPVBLICAM . VLTVS . EST . ARMÍS 

ARCVM . TRIVMPHIS . INSIGNEM . DICAVIT.
Da una parte Íbtto l’Architrave

VOTIS X.
Parimente

VOTIS XX.
Dalí* altra parte Íbtto lo íleíTo Architrave

S 1 C. X.
Ba Parí-

Aíkn. ^^"5^k 'n *^’”"™ Palatinis Æ- i Phiíandr. ín Comm. p-ifruv, lib. ^. c.st 
f¿?ftv;, A ^T?” ? f^ed. Pirón. Ichno¿r. di Rom. Ub.i,
( idcH Via Appu J facete voliiiíle perhibetur, 4 ¿)e roh f^td, £)Íe,Cdfs, iib.73,
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Parimente
S I C. XX.

E Íbtto l’Arco di mezzo
Da una parte Dalí’akra

LIBERATOR! VRBIS FVNDATORl QVIETIS

Si voie che 1’ INSTINCTV . DIVINITATIS, fia Rato aggiun- 
to dopo, eíTendo qui il marmo piú baíTo , e i fori delle lettere confufi .

La fcoltura di queff arco, prefcindendo dagli ornamenti che ap- 
partengono a Trajano, e di una infelice maniera. 11 fregio ,^ e gli 
fpecchi tra i bafli rilievi circolari era incroftato di pórfido, ei vacui 
de’ caratteri erano rivefiiti di metallo , il che doveva effere degli altri 
ornamenti, ove mancano le riveftiture . 1 due primi baffirilievi di una 
facciata moftrano 1’ affedio, e preía della Cittá di Verona , e la Batta
glia data a Maffenzio al Ponte Milvio : neU’ altra facciata riguardante 
1’ Eíquilino vi è una turba di popolo avanti alcune figure fedenn forfí 
denotanti qualche congiario . All' intorno delP arco la martia del Íúo 
efercito a piedi, e a cavallo , e qualche altra miferabile fcultura.

Tutti gli altri baffirilievi di Ibpra alludono ai fatti di Trajano , de’ 
quali oltre alcuni tondi di caccic, e Íagrificj ad Apollo, a Diana, c 
ad altri Numi fi offervano, come pure due altri tondi nelle fiancate 
delP arco, con due Bighe elprimenti P Oriente , e 1’ Occidente ; i ri- 
manenti baffirilievi contengono figure piú grandi del naturale , rappre- 
fentando quelli fotto P areata ne’due proipetti Trajano combattente 
co’ Daci : Ma li Rupendi fono i due baffirilievi nel fine fu le fiancate 
delP arco, tagliati da un ibl pezzo , che era nelP arco di Trajano, 
rapprefentante la battaglia data a Decebalo Re de Daci : Gli altri baff 
firilievi delle facciate dimoRrano il iagrificio Suovetaurilio, col Bove, 
Porco , e Ariete che vi fi vedono ; cosi Trajano che fa un' allocuzio- 
ne ai foldati ; nelP altro lato corona un Re de’ Parti, e vi è un prigio- 
niere Daco prelentatogli avanti. NelP altra facciata i baffirilievi ra|> 
preíentano un giovane Prencipe , che gli viene prefentato in atto fiip- 
plichevole ; vi fi vede la Bafilica Ulpia da lui fabbricata nel fuo Foro ; 
e la via Appia da lui reRaurata , ed accrefeiuta col nome d’ Eg^aíia 
finalmente il'Íúo ritorno trionfante in Roma ’, cofe che quafi tutte 
trovanfi nelle lue Medaglie . Oltre alP eccellenza delle predette fcul- 
ture fi deve confiderare il pregio degli altri ornamenti tolti parimente 
dalP arco trionfale di Trajano, e fotto le otto groffe colohne di giallo 

Col. VIII. in oro j una delle quali tolta da Clemente Vlll. e poRa per accompa- 
gnare akra fotto 1’ organo della Bafilica Lateranenfe, vi fu poRa in 

fu*

1 P¡6tt» ex 1b(9{iof. Flia, in Fane¿»
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fuá vece altra di marmo bianco : E le otto Statue di prigíonieri Daci 
ícolpite in marmo pavonazzetto ; conofcendofi dal frammento di una, 
che fi conferva nel Muíeo Capitolino nella di cui baíe fí legge AD AR- 
CVM ; meíTaci in luo luogo da Clemente Xl). altra di marmo bianco , 
in occafione ^ che fece rifare le telle mancanti adette Statue Îopra an- 
tichi modelli, tolte da Lorenzino de Medici, uccifbre del Ducaj 
AleiTandro, e trafportate in Firenze ’. Nel fodo di quel!’ Arco vi è 
una lunga camera, in cui falendofi per gradini interiori di marmo fi 
vedrà la quantità d’altri marmi lavorati a fogliamî, poili alla rinfoia 
che fanno vedere eiTere Íjioglie d’ altri antichi Edilicj. Quella came
ra o ripiano ha due fineñrelle nel mezzo per ogni banda, fervite per 
i Íbnatori di flauto , e tibicini, nel tempo che paíTava la pompa trion- 
fale . Nel piano Íuperiore, ed eílerno compollo di larghe tavole di 
marmo parlo vi doveva effere il Carro trionfale con quattro cavaUi 
maggiori del naturale di metallo, con altri ornamenti j parte di que- 
ño Carro potrebbe effere flato un gran frammento di bronzo trovato 
nella Villa Cafali, eivinafcofto. Queñ’Arco è flato refo ifolato da 
Clemente Xlk e rifarcito.

Prima di lafciare queño lato del Monte Palatino rammenteró le 
autiche fabbriche che nel medefímo dagli Autori fi nominano : Una di 
quelle fi è, la Curia Vecchia * che era il medefimo che la Curia : vi 
era il Sacrario de Salii, luogo ove rii>onevano le loro cofé i Salii Pala
tini , conférvavano eífi tra F altre colé gli Ancili ; dove erano anco
rai 30. Ícudi fatti da Mamorra per naícondere quello di Romolo vi fu- 
roño i Tempj di Cerere , della Vittoria j e deUa Fede che fi dicevano 
fabbricati fino dal tempo di Evandro,

Ma voltando il Qiiarto lato del Palatino verfo la Via Sagra, la qua- Anco di Tira, 
le nafceva dalla via Nova, o fia Trionfale , in capo all’ angolo del Cir* 
co Maífimo,, e fi eflendeva fino al Canipidoglio. Queña Via nella fita 
eñenfíone fino al Tempio d’Antonino, e Fauftina j che riferiro altro- 
ve, ebbe varie direzzioni Íbtto gP Imperatori, e ípccialmenlc fbtto 
Nerone ’, a caufa delle rautazioni degli Edifie; fituati nelle Valli frapo- 
fíe de’ Monti Celio , Palatino, e Eíquilino , perdar luogo alie eften- 
fioni delle abitazioni, e delle delizie Imperiali, e fabbriche pubbliche , 
Per quefta flrada fi paffa per FArco di Tito neldi cui attico fi legge

SENATVS . POPVLVSQ\"E . ROMANVS
DIVO . TITO . DIVI . VESPASIANI . E.

VESPASIANO . AVGVSTQ
Tuteo

1 K‘il>.0raí. Afurei, adverf. Laur, Med, 3 í^>d» Svet. ia ¡^if, 
¡fonal» Rom. vet'. p í6$» 4 Gf^f-fi^Á’ ^44»

i rid, Karu f^Jl»^ Taíilt Ann» Hb, it»
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Tntto cío che rimane in queft’Arco di ftruttura, fía neíla Scultura , o 
nell Architettura e eccellente vifi vede nel principio del fre^io 
icolpita la figura d’un Vecchio portara da due Uomini, che rapprelen- 
ta ilFbme Giordano, per moítrare , che da Tito venue foggiogata 
la Giudea , Íeguitandovi per il Íágrificioil Bove, e altre piccole figu
re. Inuna facciatadentro FArco, oltre la menía aurea, le Tube Ar~ 
j^w^Í* ^*^ ^^^^'^. ^^^’ ^^ ^ ^^^^ Ícolpito il Candelabro d’oro ’ ; 
dall altra parte Tito íiil Cocchio trionfale, ei Ibldati che lo precedo- 
noj e fulla volta oltre ibellifílmi rofoni, vi è FApoteofi del detto 
Principe , al quale dopo la fua morte fu inalzato l’Arco dal Senato ’. 

Roma di Ro- Pervenuti al quarto lato del Palatino, che riguarda il Tempio 
o* deUa Pace, e VElquilino , che forniava la prima Roma quadrata di 

Romolo, yanti che , yinti i Sabini, e aggregati al Íuo Popolo, vi 
avene aggiunto il Campidoglio * , formando nell* intermonzio il pic
colo Foro proporzionato alla grandezza della Citta , formó quattro 
porte agli angoli della íua Roma quadrata, una detta Carf^e^/ale, da 
Carmenta Madre d’ Evandro , che riguardava il Tevere, e la Rupc 
Tarpea; altra detta ^of^amíla^ dal nome'della íua novaCittá , ed 
era al lato , dove in poi fabbricato il Settizzonio di Severo , riguardan- 

^^^^^^^^^^® ’ ^^ terza fu detta Pa^i^az^a ^ a Pandefido forfi daU* eife- 
re fempre aperta riguardante il Ceriolenfe ove è il Coloífeo , e 1’ EP 
quilino, e F ultima, che riguardava il Campo Marzo, fu detta Mugo* 
^a, foríe a Mugitu ^ dagli Armenti che paícolavano nelF Erbofó 
Campo Marzo.

TINO , E SUE ' ^^o^í antichiffimi tempi, fino al fine della Repubblica varj Tem-
Faburiche . ^’^’ ^^ abitazioni vi furono incerti edi tempo, edi fito , i quali non 

ofiante io fommariamente nomincró, come rammentati dagli Auto- 
ri per non lafciare cofa da defiderarfi dal noftro Lettore • Vi era il 
Tempio d Apollo, di Vefia, d’Augufto, di Sacco, di Cibele, di 
Giunone Soijuta, della Vittoria, della Fede , di Giove Vittore, del
la Dea Viriplaca, della Febbre, e di Ramnufia, di Diove , di Gio
ve Arbitratore detto Pentapilon , di Eliogabalo , e F Orco , de* Dei 
di Cefàre, della Fortuna hujujie diei, di Minerva, di Giove Propu
gnatore , della Fortuna reijiiciente, del Dio Mutino , della Lunaj 
Nottiluca, della Vittoria Germaniciana, e FAra Palatina. In que- 
fio Colle vi abitarono Q. Catulo, che aveva nella fua cafa un Bove di 
bronzo , che era celebre ^ jquella di L. Craffo in cui erano varj albe
ri di Loto j quella de i Gracchi ; La caía di M. Fulvio Flacco demoli

ta per
I rid. Rtland. Dift. de Arc. Th, ¿fnf.
1 l^id. Reiand. de Arc. Tit.
3 f/id. Occ. in Kuww,

4 Dion. Haliear. lib.i. Neuport. Hî^.Rof»,
$ Liv. Ovid, Stx. Ruf. t^mor. i^c»
^ flin.iib, 17,c, 1,Lib,$•(.!•
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ta per ordine pubbiieo, e vi fu fabbricato un Portico da Catulo , demo- 
lito due volte da Clodio ; Quella di Gn. Ottavio diftrutta da Scauro , 
di Catilina, di Gn. Ortenfio demolita da Augufto, di Cicerone ’ nel 
alto del Colle bruciata da Clodio, e fatta portico della Libertá, refti- 
tiiitagU poi dal Senato ’ ; quefta cafa che Cicerone compró da i Crafíi, 
fu poi di Druío ; di Clodio prima di Scauro deícritta da Plinio j di M. 
Antonio , poi di M. Agrippa, edi MeíTalla : 1 Bagnidi Gn. Domizio 
Calvino ; la caía del Padre di Tiberio , il Teatro di CraíTo diflrutto 
poco tempo dopo effere ñato fabbricato

Dalle piú rozze, e dalle piúmeerte fabbriche, ci fi prefentano Palazzo Imps. 
gli avanzi del gran Palazzo Imperiale , Due cafe ebbe prima Augu- riale . 
ño 3 ful Palatino ; la prima poña nella contrada detta Capía 
¡a , che ove precifamente foffe è incerto j Paîtra fu da lui dichiarata 
pubblica quando fu fatto Ponteñee Maífimo 4 ; anche quefta è incerto 
in qua! parte del Palatino, ella foffe i folo fi fa da Ovidio ^ che per 
andaré alla medefíma dal Campîdoglio s’ incontrava il Foro d’Au^-u- 
ño, la Via Sagra, il Tempio di Veña , e la piccola Regia di Numa; 
correlativamente a ció che dice Marziale *, che paffando dal Tem
pio di Giove ñatore per la. porta vecchia del Palazzo , per il Clivo 
della Vittoria ,. ñ giungeva a queña caía , che doveva effere non Iun
gi da Velia . Per ornamento di queña fuá caía ñlegge , che ne i latí 
della Porta vi ñavano due lauri ' ed in mezzo una Corona di Quercia;
il quale ornamento pafsô anche negli altri Imperatori *, anzi Claudio 
^^ Aggiunie la Corona Roñrata ^ • Ereffe Auguño in queña iua caía 
un’ Arco in onore di Ottavio fuo Padre “ , che fara ñato naturalmen
te avantí, 0 vicino .^ NeU’ ingrandimento che ne fece occupé Augu- 
^°?^^^^^ 0^5 ^’ J con altre cale vicine *‘ il che fegui quando 
egli fabrico il Tempio d’ApoUo per cui fi privó di una parte della ca
la vecchia. Era queño Tempio ornato di Statue ,, e mal-mipreziofi , 
avendo ful Fronteípizio, un carro dorato, e le^orte d’Avorio iñoria- 
^^ í A^Ï^ d’Apollo “^., Vi fu anche aggiunto dopo il portico di colon
ne d’Affrîcano, e la Librería : Sotto la bafe della Statua d’Apollo di 
bronzo coloffale furono dal medefimo Auguño, fituati i Libri Sibilli- 
m *3. Si racconta effere ñato inqueño Tempio un Lampadario a fo- 
_______ mi-

1 rid. Cicer, in Orai, Pro Domo/ua .
x Id.poft Reditum ,
3 Dion, lib, yj. Ædibus Cæfarum dedit 

nomen Palatinus, collis. Donat. Rom. v. tZ 
p.zi7. ■

4 Sv.t. in rif. cap. jz».
$ Trifi.^, Ele^.^i,
6 Lib.i.
7 Svet. in p'it.

8' Bitlenger-. de imper,
S> Svet.. in Clarad,
lO Plin. lib. ^6, e 4.
il Ovid.Tri^^ Ela. Proper. Ub.i. Eleg.^i,

Inde timoré pari gradibus fublimia cellis 
Ducor ad intons candida templa Dei • 

la Vid. le MedagUe diqucft’ Impecatoje, 
^pp- il De Sia 3 e il Bellor. numiHitC/cf»

li Svei.icic^iittc^ H,. ' _



Id Belle Añtichtta^ di Roma

miglianza d’Albero di pomi ’ ; Vi fu ancora una Biblioteca ; la Bi
blioteca era diviía in Greca , e Latina * ; ed efifteva ancora al tempo 
di Numeriano, a cui fu inalzata una Statua nella medefima per la fuá 
virtú 3. Sono divifí gli Autori Íe il celebre ColoíTo d’Apollo di bron- 
zo di altezza di 62. piedi foíTe nella Biblioteca , o nel Templo , pa
rendo a me piú proprio in queff ultimo ^ . Nella Biblioteca íolevano 
i Poeti recitare pubblicamente le loro opere , ed Augufto gia vecchio 
vi tenne il Senato ^.

Ma tornando al Palazzo d’Augufto, Tiberio vi fece una grande 
aggiunta ^, come fi raccoglie da Svetonio , e con maggior precifío- 
ne da Tácito , ove fi parla dclP Imperatore Ottone ’, il guale per la 
cafa Tiberiana paíso per il Velabro, di poi s’ incaminó per il Millia- 
no aureo al Tempio di Saturno ‘^ ; dunque gli avanzi della cafa d’Au- 
gufto, e di Tiberio , íe a quelle appartengono, fono quelli fu F ango- 
lo riguardanti il Velabro tra S. Maria Libératrice, e verio S. Anafta- 
fia. Tiberio ancora pofe una bella Biblioteca nella Íua cafa .

Cajo Caligola fu il terzo che accrebbe il Palazzo Auguftale , co
me fí ha da Svetonio , che prolungó il medefimo fino al Foro , ed il 
Tempio di Cañore , e Polluce lo trasformó nel veftibolo, e paíTando 
un ponte Íbpra il Tempio d’Augufto, uni il Campidoglio col Palati
no . Da ció fi deduce , che la parte del Palatino ove Caligola edificó 
la fuá cafa riguardava il Foro , e il Campidoglio a cui fu congiunta 
col ponte ; ma ció è troppo genérico . Óíferveremo per tanto, che 
cíTendo il Tempio di Caftore , e Polluce vicino al fonte di Giutuma, 
che riguarda al mezzo del Palatino , ed è di proípetto al Campido
glio , biiognerà dire che qui foffe la caía di Caligola, che bene veni- 
va ad unirfi con la Tiberiana , ed Auguñana , e che continuaíTe fino 
all’ angolo verfo S. Anaftafia, e voltaífe verfo il Circo MaíTimo prem
ió il Corniolo di Romolo , poichè per tal cagione il medefimo fi iec- 
cô : Quivi egli fece anche un Teatro avendo fatto i fcalini nelFAn
golo del Colle ; e vi ereife quefto ftrano Imperatore un Tempio a ic 
fteffo . Sul Campidoglio aveva cominciata Caligola un* altra cafa , c 
voleva uniría col ponte : ma quefto imiiùrato Edifizio ebbe poca dura-» 
ta , poichè ucciío lui fu demolito dal Popolo , 0 da Claudio fùo Sue-- 
celfore ”,

Non

i PUn. J-J. V. lib. ^C.c. j.
i f^ed. Murat. Infcriÿt. Dion. Ovid, Übi'^t 

Tr^' P^e^. !• lib. 1. Ele^. 31, Propin,
5 fítfi. Au¿u/}. Horai./at. iib. 1, fat. 10.
4 J^sd^ Nard, e Donat.
$ Svet. in VM. c. 47.
6 Tacit» Hi^, lib, x. ¿vet, 1» 0t, c. ^,

7 In Ottone,
8 Tacit. HiJl. lib. r.
$ Dion lib, tSo. fit' 7?. in Go/^tnod, 
20 In Cal. cap. z'z. c. 41.
II Svet. in i^it. c, zz, 
12> Dion, lib, 60. in f^it. c, 41.
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Non minore aumento a quefto Palazzo fece Nerone daU’ altro 

lato s che non bañandogli il Palatino , occupo quanto tra effo, il 
Celio , e r Eíquilie giaceva di piano. Due volte fu quefta cafa da lui 
edificata, la prima ebbe nome ira^fioria, paiTandofi da una all’ altra, 
cíTendo prima ingombrato il Palatino da’ edifizj particolari, e da’ Tern- 
pj : Ma eíTendo arfo queño Palazzo nel famoíb incendio, il quale co
me racconta Tácito * , ebbe principio in quclla parte del Circo , che 
è proífima al Palatino , e al Celio , ove in alcune botteghe , che face- 
vano uíb del fuoco , acceíali la fiamma ^, e creíciuto in un momen
to peril gagliardo vento, oceupó tutta la lunghezza del Circo , non 
eíTendone le cafe , ne i Tempj capaci d’ impedirlo * ; prima bruciá ií 
piano del Circo Maífimo , dipoi falendo neir alto , cioé nel Palatino 
dalla parte del Circo , ícendendo dall’ altra parte al baíTo , Íupero con 
la íua velocita la prontezza dei rimedj ^, Ñerone trattenevafi in que- 
fto tempo in Anzio, nè ritorno in Citta ie non dopo eifere arfó il Pa
latino , e che 1’ incendio íi accoftava agli Orti di Mecenate Hili’ Eíqui
lie : Né poté fermarfi , fino che tutto il Palatino, e la cafa tranfíto- 
ria non furono confumate ; onde gli abitatori Íj^aventati, e profughl 
andarono ad abitare ílCampo Marzo, gli Orti di Agrippa, e Íboi
Da quefto neceífariamente fi argomenta , che eíTendo arlo il Palatino ; 
cd avendo Nerone conceduto al Popolo il Campo Marzo, cd i luoi 
Orti, fabricaíTe poi la fuá Caía Aurea fullo íleíTo monte in quella 
eftenfíone abitata prima da i particolari, riftorando dall* incendio ÍI 
palazzo Auguftale ; cosi che il Palatino rimaíé per la maggior parte 
ingombrato dalla fabbrica deU’ Imperial Palazzo “^, che porto il íb- 
1o nome di Cafa Aurea . Ebbe il fuo veñibolo, e la fcala veríb il Tem- 
pio della Pace, e l’Arco di Tito ; come ancora nuova facciata forma- 
va riguardante il Circo Maífimo : Le altre fue maraviglic leggonfi in 
Svetonio , Tácito , e altri Autori,

Morto Nerone non íi là fè il Palazzo fotto Galba , Ottone , c 
Vitellio patiíTe alcuna mutazione ; parmi perô più credibile, che dû- 
rafle fino a’ tempi di Veí]-,allano , e Tito , i quali ordinarono, che an- 
dafíe per terra tutta quella fabbrica , che era fuori del Palatino ; cd in 
fatti il ColoíTeo , le Terme , il Templo della Pace, e l’Arco di Tito, 
furono fabricati Íbpra quelle rovine ,^. Domiziano non Íblo ancor’egli 
ornó il Palazzo, ma ancora vi fece un’ aggiunta, la quale perció Ca
ía di Domiziano fu detta. Nerva vi pole 1' Infcrizione AEDES PV-

C BL1-
ï Svtit tn J^it, í Tadí.líb» 15. Annul.
i Annal, lib. xv. 7 Lib. 1. Hi/1. in Galba .
3 Dion. lib. 61. in ^ero • 8 Svtion. in P^ii. D^mit. A'lartial. lib. S.
4 Tacit, lid. 1^. Annul, £p.^6. Stat. Sylv, lib. c^. Martiale nomi-
f Flintiib, 11» c, is, na l’Architetto di qiicfta Fabbrica Rabiria.
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BLICAE’. Trajano lo fjwglió da’fiioi ornamenti applicandoli al Tem- 
pio di Giove Capitolino , Antonino Pió ^ non foffrendo vañitá cosí 
grande, chiufe 1’entrata principale, e abito la Cafa Tiberiana. Sotto 
Commodo abbrugió un’ altra volta, ed è credibile che lo rifaceíTe , 
giacché Cafa Cí>m/7so¿^¿a/?a fu detto a fuo tempo 5. Non fi fa le dopo 
queño imperatore fia flato il Palazzo accreíciuto, o mutato ma è 
probabile che ognuno vi averà fatto qualche mutazione a fuo genio : 
quindi Eliogabolo vi fece un lavacro pubblico < : AleíTandro Severo 
de i Cenacoli detti di Mammea , e altri ornamenti • Nel gran Vefli- 
bolo di queflo Palazzo detto Sedes d^of/sa^s Iz/sperss ^ ^ era il CoIoíTo di 
Nerone : Le Ícale per la Via Sagra alla lalita del Colle prevenivano. 
Lo Íplendore di quefta gran caía credono alcuni, che finiíTe Íbtto Va
lentiniano, o íbtto Maífimo nel íacco de’ Vandali ; ma fi puô anche 
credere, che andaíTe per terra nelle rovine, che ebbe Roma da Totila ^ 
conièrvando peró il nome, e forie qualche coiadi più , corne dice ’ 
Anaflafio fino al tempo di Coflantino Papa , cioè fino alP anno 708,

Deicriverô adefio gli avanzi che efiftono preièntemente di que- 
flo gran Palazzo , le di cui vicende non meno per le mutazioni, e ac- 
creicimenti fattivi da i Cciari, che per gPincendj da eíTo íbíFerti han- 
no fin qui renduta difficile la individua denominazione degP ifteffi avan
zi ; onde per non errare mi è flato duopo il coníultare il Signor Piranefí 
celebre Architetto, e inciíbre de’ noflri giorni, e nel? ifteíTo tempo 
eíaminare maturamente quel tanto che ne riíeriícono gli antichi Scrit- 
tori. Da cio che ho dimoftrato di Íbpra , fi conoíce, che queflo Pa
lazzo non era di un’ ordinata figura, raa diíuguale nclla Íua eñenfio- 
ne , e nelle fue appartenenze, come ben dimoflrano le di lui reliquie. 
Alcuni avanzi delle celle del PalaZzo Auguflale fi vedono dentro la fab- 
bríca della Polveriera fiiperiormente all’Arco di Tito, formando par
te de di lei muri eflerni : Altri avanzi delle dette celle fi vedono negli 
Orti Farnefiani corriipondenti a i precedent! del muro eflerno della 
Polveriera, i quali infierne circondavano I’Area anteriore al Palazzo . 
Alcuni avanzi di anditi delle officine forfc della cafa di C. Caligola, 
confiflente in una porzione di tre piani, i quali fi eflendono per lungo 
Iratto íbtto il rialzamento del Palatino, fi vedono in parte fiilP angolo 
dello flefib Monte corriipondentc alla Chieia di S. Maria Libératrice , 
eparte ne’ predetti Orti Farnefiani. Negli orti dietro S. Anaftafia fi 

vedo-

I Plin. in Paneg» Trajan.
2. Capiiol. in f^it.
5 EuJeb in Chron* Eu/rop, lih.io. in C9m’
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vedono degli avanzi forfe délia caía Tiberiana confidenti in groíTe , e 
lacere parieti, confufí dalle rovine delle volte , che eíTe Íoftenevano, 
fi eñendono quefti muri anche negU Orti Farnefíani. Nell’anno 1720. 
nel farfi uno ícavo vicino a S. Teodoro Rirono ritrovati de’ gran pila- 
ftri di travertino, de’ pezzi di colonne, gli ftipiti di una porta di mar
ino , quantiU di metalli j come anche le ftanze attenenti alla Fonde- 
ria Palatina ; ma non fu profèguito lo fcavo per timore delle rovine di 
detti muraglîoni degli Orti Farnefi, che per eífi s’ Índebolivano. Aï- 
tri avanzi delle officine de’ piani inferiori forfe délia medefima caía 
Tiberiana fi vedono allé falde del Palatino, e férvono di bottegha ai 
facocchio ivi efiftente. Non pochi avanzi delle abitazioni de’ iervi, 
c de’ Jiberti, che appartenevano al Îècondo piano della ftefla cafa, ib- 
no diípoñi in figura di anditi ornati di grottefehi, e di figurine dipin- 
te a minio , che fi ammirano nel giardinetto a Cerchi del Signor Ca
valiere Natoire RegioDirettorc delP Accademia di Francia. 11 refi- 
dúo del Teatro fabricate da Nerone luperiormente alla gran Loggia 
Palatina, che riguarda il Circo, fi vede nelPorto Ronconi, confi
nante con la Villa Spada, ora Magnani ; come pure gliavanzi delle 
loggie , che díconfi Neroniane , lungo le quali erano diípofte le por
te de Cubiculi, delle Celle , degli Ecii, dell’ Eíedre, de’ Bagni, e di 
altro gran numero di abitazioni , in moite delle quali reña impedito 
1’ ingreíTo dalle rovine , che fi ammirano ne’ fenili vicini alla fiiddetta 
Vigna Ronconi : Simili loggie rifarcite in varii tempi fervono di feni
li confinanti con la Vigna del Collegio Ingleie. Nell’ angolo , che fi 
volta verib S. Gregorio vi fono ancora piccoli avanzi del Settizzonio 
di Severo : Indi fi arriva ai refidui dell’ opera arcuata da me ibpra ac- 
cennata , che portava I’acqua Claudia nel Palatino. Nell’ Orto Rouco- 
ni vi è un’ avanzo del Periftilio forfe del Palazzo Neroniano , come aï- 
tri avanzi fi vedono nella Villa Magnani ; cioè degli avanzi de’ bagni 
domeftici, e privati di Nerone ; quefti furono fcoperti neir anno 172S, 
aprendofi una cava lateralmente ai medefimi fi icoprirono fette telle 
ornate di marmi preziofi , di metalli, di ftucchi dorati, e di pitturc 
a grotteico : nella ftanza oggi rimaftavi fu ritrovato un gran labro di 
piombo innanzi a una íede di marmi preziofi , ira quali erano due co
lonnette d’ alabaftro orientale, che ièrvirono per la Cappella Odcfcal- 
chi di SS. Apoftoli. Nel 1664. a’ 29. Ottobre fu oiTervato negli orti 
del Duca Mattei, ora del Collegio Inglefe , e Villa Magnani, dove 
è la loggia dipinta chi dice da Rafaello, chi da Giulio Romano , chi 
da’ loro Scolari , de’ portici ricchiffimi d’ ornamenti, con colonne di 
giallo, e d’ altri marmi, e due baffirilievi di cinque palmi in circa 
collocati nel cortile del Palazzo Mattei, eiprimenti la nafeita di Ro-

Cz molo.
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moIo , la Lupa , il Lupercale, Fauñolo, il Tevere , e altre cole al
ludenti all’ origine di Roma ; ed un altro rapprefentante un carro con 
animali uccifi al di dentro, che fi vedranno incili neU’ edizione delle 
Antichita del Palazzo Mattei, che è lotto il torchio . Offervabili lb- 
pra ogni cofa fono i relidui di una gran fala feoperta 1’ anno 1726. con 
“n accanto . Quefta fi crede una giunta fatta da Domiziano
aUe fabbriche Neroniane, ed era architettata con colonne , architravi, 
ed altri ornamenti, i quali fono flati traíportati fuperiormente alla 
fontana principale degli Orti Famefi : Vi rimane eziandio 1111’ altra 
lala contigua ricoperta dagli fcarichi delle rovine fcavate nel difeopri- 

1’“™® • Qpe* “"Ti, die reflano neU’ Orto Barberini fta 
la Chiela di S. Bonaventura , e là Polvericra foiio di quei muri, die 
circondavano il Periftilio del Palazzo imperiale ; vedonli ancora de’ 
piani mferion della caía Neroniana dalla parte Orientale , che riman- 
gono nella Vigna de’ Benlratelli accanto all’ orto de’ PP. di S. Bona
ventura . Tutti quefli refidui di quefla magmficentiffima fabbrica oífer- 
yare fi poffono meffi in pianta nelle Carte Topografiche del Bufalini, 
Nolli < e Piranefi .

Nell antica pianta di Roma; che fí conferva nel Muíeo Capito- 
. ?7. líloln portici, e paffeggi dií¡ioíti connumerofa quan-

tita di colonne , e nel mezzo una Íála detta di Adonc, di cui fa men- 
Zione Filoftrato nella Vita d’ApolIonio Tianeo parlando di Domiziano, 
yolendo il Bellori ' ; che quefla apparteneíTe all’Appartamento delle 
donne. La maggior parte delle Statue, che fono negli Orti Famefi 
lurono ntrovate ne i fcavi fatti nelle rovine del Palazzo . La gratis 
quantità de pezzi di fregj, e cornici ecceUentemente lavorati, eor- 
nati di tridenti , e Delfini , dimoflrano effere flati del Palazzo d’ Au- 
gufto fabbricato dopo la Vittoria Azziaca: Furono quefti ritrovati in uno 
Icavo cominciato nell’ anno 1710. dove tra Ie Statue fepolte era una 
d trcole di molto pregio, e per la infigne fcnltura, e per effere di ba- 
laite . La fala í¡^azioíá, che ancora fi vede aveva le mura riveftite di 
grofie lañre di paonazzetto , e ve ne reftano ancora i fegni : 11 pavi
mento era di tavole di marmi miíchi, tutto rovinato dalle groíTe co
lonne di pórfido, e giallo in oro cadutevi Íopra : Due colonne ícannel- 
late di giallo antico, benché rotte , erano di circonferenza di 20. pal- 
mi . Si vedevano delle pitture di buon güilo ne i muri laterali alla fea- 
U, che conduceva ai terzo appartamento. In altro vicino fito fcavan- 
dovifi vi fiTcopri un nobil bagno, ripieno nelle volte di piccole pittu- 
reiftoriate, e molte col fondo d’ oro e figurine bianche, delIequali,

ben-

i T»v. xr./.47»
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benchè al cime foflero tagliate , pure ve ne reftano, che meritano 
d’eiTere vedute da i cnriofi ; ma l'acceiTo è difficile : Era quefto ba- 
gno unito a due camere ripiene di pitture, con Hio portico ornato di 
colonne di porñdo , di giallo, e d’ altri marmi. Un’ altro edificio era 
ivi preíTo con colonne d’ Affricano ridotte in pezzi, e quefto Edificio 
corriípondendo all’ Orto del Collegio Ingleíe , dove è la fabbrica roton
da da me Íbpra accennata, fí potrebbe dire, che quefte colonne appar- 
teneíTero al Portico di detta Fabbrica , o Tempio f. Racconta Flami
nio Vacca > che veríb la gran Íala fopraddetta fu trovato un gran co- 
lonnato di marmi íalini ; il maggiore de’ membri che egli aveíTe vifto, 
colonne groflé ix. palmi, delle quali ne furono fatti varj lavori, e tra 
effi la facciata della Cappella del Cardinal Cefi a S. Maria Maggiore, 
e di una bale fi iece la tazza della fonte del Popolo, e di un’ altra quel- 
la di Piazza Giudea . Fu trovata qui ancora una porta molto rovinata, 
ma aflai grande, li ftipiti della quale erano di 4. palmi in circa di 
marmo ialino, introdotto neUe fabbriche di Roma da Nerone, con una 
mezza nicchia di miichio Afíricano , ed una teña di Giove di bafalte 
due volte maggiore del naturale, che fi vedeva dovere occupare det
ta nicchia, Nella Villa Spada furono trovate 18. 0 20. Statue mag
giori del naturale rappreientanti Amazzoni : vi fu trovato un’ Ercole 
compagno di quello del Cortile Farneie ^ ne vi mancava fe non chc 
una mano, nella bale vi erano le lettere OPVS LISIPPI in greco j 
paiso in potere del Gran Duca di Tofcana. Cavandofi al tempo d’ In- 
nocenzo X. in queño Monte in un Giardino , che allora apparteneva al 
Duca Mattei, vi fu trovata una grandiffima fianza *, 0 fala tutta ador
na d’ arazzi inteíTuti d’ oro, i quali al Íentir F aria fi riduíTero in polve
ro , Cavandofi al tempo di Alefiandro VIU vi fí trovarono colonne 
ícanneUate di giallo antico, alcune Statue in frammenti, e tra le altre 
una fianza foderata di Íbttiliffime lamine d’ argento,. che all’ apparen- 
za avevano ornamenti pin preziofi. Vicino alla fabbrica della polvero 
furono trovate quantitá di Statue,. e marmi : Nel fabricarfi- il Conven
to di S. Bonaventura, Hirono trovad molti nobili Edifie) con pavimen
ti di alabaftro Orientale, frammentidi fiatue , e bufii, tra’ quali uno 
di maniera cccellente , che è nel Palazzo Barberini • La maggior par
te di quefii Edifie) fu credato eífere coníerve d’ aequa , una delle qua
li ferve adefib di Refettorio ai Frati, e vi fu trovato un ¡x?zzo di con- 
dotto di piombo, e una chiave di metallo di peíb libbre 90. Íbtto For
to di quefii Religiofi j ne’ luoghi eirconvicini , vi fi Ibno trovate mol- 
te Statue » Al tempo di Clemente Vlll. vi fu trovata la Statua delF Ef- 

. eulapio,
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culapio, che è nel Giardino Aldobrandini, e alcunî Baífirilievi nel 
Ponteficato d’ Innocenzo X. come 1’ Ercole, che è nella Villa Pamfili, 
e una LeoneíTa di marmo Egizio, che erain cafa Ghigi : Vi furono 

Col. IV. a San trovare iv. Colonne di breccia, che erano in parte ftate S?fe dal fuoco, 
Rocco di bree- ig qy^li fatte fufare dal Cardinal Barberini furono poñe aU’Altar Mag- 

’ giore di S. Rocco . Da tutto ció potra il Lettore formare una grande
idea della vaftitá, e magnificenza della fabbrica, e conofeerá 1’ impoP 
fíbilitá di poterne cavare una planta fe non ideale ,

Meta Sudan- Lafeiato il Palatino, ritornando al piano che tra il medefimo, 
^S' PEfquilino, e il Celio fi offerva ; fu qiiefto bogo detto Gr<?//<?;^, ed 

era ove Nerone aveva fatti i Giardini, e le Pefchiere appartenenti al
la fuá caía Aurea *. Divento poi queño luogo piazza della di cui lar- 
ghezza dá lume il refíduo della Meta Sudante : dovendo queña Fonta
na naturalmente effere polla nel mezzo della Piazza ; ondeé, che 
eífendo effa al principio della Via nuova ; quanto è tra eífa , e il Colof- 
feo, tanto doveva effere tra la medefima , e l’eftremità délia Via Sa
gra ; il che dimoRra una affai larga piazza, detta da Simmaco Farum 
Fefpafiam ’. Tornando alla Meta Sudante , gli Scrittori delle Anti- 
chitá Romane dicono effere queRa una Fontana, vedendofi nella rot- 
tura del mezzo il vano del Tubo per cui fi alzava Pacqua ; ma niuno 
ha potuto faperc la qualità del? Edifizio, la quantity d’ acqua che get- 
tava, eda qua! parte, e quale acquedotto la conduceffe , e finalmente 
iè Nerone , o Vclpaítano, r edifícaífero , come pare indichino le me- 
daglie dair AgoRini ?, e dal Donati < riportate . Confíderandofi le 
Ifcrizioni, che dicono avere queRi due imperatori reRaurato l'Acque- 
dotto di Claudio , di cui fe ne vedono gran rovine ful Monte Celio , fi 
credeva , che da queRo condotto venilfe 1’ acqua alla Meta Sudante ; 
cífendofi ancora trovato un tubo di piombo ben grande neir Orto de’ Si
gnori della Mi ni one in S. Giovanni e Paolo, che pareva veniffe a queRa 
volta , e mifurato portava 23. libbre d’acqua, vedendofene ancora un 
refiduo nella Biblioteca de’medefimi ; Ma nel 1743. Ícavandofi attorno 
alla fuddetta Meta 27. palmi fotterra , fi trovó il dilatamento di muro 
delP Edifizio , e cavando dentro la Meta nel vano , ove fi alzava 1’ ac
qua , fi ícopri 1’ imbocco del grande acquedotto , che veniva dalP Ef 
quille , c dalle conferve d’ acqua delle Terme di Tito , che fabricó la 
fontana . Era P acquedotto compoRo di grolfi tegoloni, e fopra rico- 
perto di travertini, capaci di foRenere qualunque pefo • L’ altezza del 
vacuo di dentro dove correva P acqua era di palmi 7., la larghezza di 
palmi tre, e un quarto , e la fua rotondita palmi 14. /1 lago ¿¡el PaJlo- 

re,
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y^, che fi trova da i Regionarj qui rammentato o fu forfe 1* ifteffa Me
ta Sudante, o uno degli anterior! Ragni di Nerone, che aveva quefto 
nome o le fontane ch’ erano all* intorno ; chi fa che non foffe una di 
quelle fonti, che fi ammirano a Piazza Farneie trovata vicino al Co- 
loifeo da Paolo 11, e trafportata nd fuo Palazzo di S. Marco, d’ onde 
fu cambiara con altra più piccola da Paolo 111. Vogliono che in quefta 
piazza vi foife ancora la Í^eíra Scelerata, e che quefta folle un piede- 
ftallo ove faliva ilBanditore, pubblicandole pene, che fi davano ai 
fervi, o ai Criftiani, forfe poi eièguite nelPAnfiteatro .

Quattro fabbriche , 0 monumenti mettevano in mezzo FAnfitea- Propileo,Co
tro Flavio, una era la Meta Sudante , già detta , allé radici del Pala- Losso,E Cora- 
tino ; l’altra era il Peoples, che dava ringreífo privato all’ Imperato- '^^° * 
re per andaré al fuo pofto all’Anfiteatro . Quefto Portico ci viene ocu
larmente indicato dalle Medaglie, e particolarmente da un belliifimo 
Medaglione di Gordiano Pio nella Vaticana * dove dalla parte della 
Meta vedefi un alta fabbrica con un Soldato armato neU* ingreífo , che 
farà ñato o aH’Arco col numero primo, ornato di ftucchi anche preíen- 
temente , o li vicino , e forfe per qualehe fegreto corridore fará anda
to a federe nel fuo luogo, che dal íopradetto Medaglione compariíce 
effere ñato nel mezzo della parte ovale deirAnfiteatro : Da un paíTo 
d’Erodiano ^ nella vita di Commodo, ove deferive la congiura tefa da 
Crií¡^ina fuá moglie all’ Imp, neU’Anfiteatro, fi conoíce , che il mede- 
fimo entrava nel detto Anfiteatro per feparato luogo dagli altri, e che 
paffava per un lungo, ed olcuro corridore per andaré al fuo luogo . 
Non è da tralaiciarfi la notizia , che ci da Flaminio Vacca , che vicino 
al Coloffeo verlb S. Gio: e Paolo fu trovata una gran Platea di groffi 
Quadri di travertino , e due Capitelli Coriiitj di ímifiirata grandezza , 
di uno de’ quali fi íervi Pió IV. per rimetterlo alla Madonna degli An
geli alie Terme Diocleziane ad una. dclle gran Colonne , che vi man- 
cava . Vi fu anche trovata una barca di marmo da 40. paíTi langa , ed 
una fontana di marmo molto adorna con molti condotti di piombo, che 
potrebbero férvire per indizio da fermare il fito del lago del Paftore ; 
come le prime veñigie al íopradetto Portico , o Propileo » Dalla par
te deli’ Eíquilino vi era il ColoíTo , che già da Nerone in fuo onore fù 
eretto nel Veftibolo della fuacafa Aurea, e da Vefpafiano fù quà tra- 
Ijîortato, d’onde prefequefta Augufta fabbrica il nome di Coh^co ; 
quando non fi volelTe , fècondo il fentimento d’alcunî, che lo pren- 
deffe dalla fteffa fua gran fabbrica. Era quefto di 120. piedi d’al- 

tez-
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tezza ^i vi mutarono la teña, e Domiziano, e Commodo,ponendovi la lo
ro, e quella del Sole, come fi vede nel Medaglione di Gordiano fopra ac- 
cennato, avendo il capo ornato di raggi, che erano di metallo dorato di 
22. piedi di lunghezza ’. La tefta ColoíTale , che è nel Cortile de’ 
Confervatori in Capidoglio fi vnole , che poteíTe effere di quefto Coloí- 
ib;; ma offervanoi Scultori, che non corriíponderebbe alia mifiira Ia- 
fciatacene da i ferittori antichi ^ , La fabbricha che comprendeva il 
quarto lato del Coloffeo veríb il Celiolo fi diceva C^ragio, detto anco
ra S^í/^/^G, che pure fi offerva nel Ibpradetto Medaglione : Era quefto 
deftinato a confervare le figure , le Machine, e i pegmi per 1’Anfitea
tro : Che foffe quefta fabbrica dalla parte oppofta al Coloffeo lo dice 
Marziale 1 Ícrivendo ;

JFÍic u^¡ Sy¿¡ereuí frop¡¿ís m¿Jeí afira QlojJus, 
Eí crefeuT^í ^ea¡a peg^aía ceya ma»

Dalla parte che níguarda S. Gio. Laterano , ed il Celiolo fi vedo- 
no alcuni veftigj di fondamento d’antiche fabbriche , che potrebbero ef
fere di quefto edificio.

Anfiteatro Paffiamo adeffo alia deícrizione deU’ Anfiteatro medefimo. Era 
Flavio. quefto fítuato dove erano prima i Stagni, e i Giardini di Nerone ^ nel 

Cerolienle, che fi pub dire nel raezzo del? antica Roma , VefJiafiano 
nel fuo ritorno dalla guerra Giudaica diede principio a quefta grand’ opra 
neir anno di Chr. 72, Nota il Serlio '^ , riconofeiuto ancora in quefto 
fecolo dal Cav. Fontana ’, che quefta fabbrica era elevata dal terreno 
con due gradi il primo largo pal. y. ed il fecondo 2. alti peró meno d’un 
palmo , íbpra de’ quali piantati fono i baíamenti de’pilaftri con le mez- 
ze Colonne , co i quali fi formavano gli archi eñeriori, che fbfteneva- 
no tutta I’elevazione ; quefti Archi al num. di 80. circondavano tutta 
la machina per il giro di pal. 23 yo. Tutta la lunghezza ovale dell’Anfi
teatro da un lato aU’altro è pal. 847. e la fua larghezza pal. 700. fic- 
chè levandofi dalla cavea, 0 arena, ove fàceanfi igiochi riftretta nel 
Podio Regio tutta la mifura de’ portici, eziandio delle ícalinate , reña- 
va la fbla arena Íudetta nel fuo diámetro maggiore lunga palmi 410. e 
larga pal. 260. Quefti Portici efteriori fono due, uno che forma il pro- 
Qietto efteriore, l’altro piú dentro, che porta, e fi unifee con altri

I Martial, lib. !•. Ep. 54.
Nec te detineat miri radiara Coloíli See.

Il Donato lo fa di palmi noftrali lío. E viiolc» 
che lo fcultote foffe Atenodoro . P'cii, Plin, 

cap, 7.
2> PHn. loc. df»

j S-vet. ift J^ffp. ctip. 18.
4 Ep. i.Ub, 1.
y ¿bld.

Stagna Neronis étant.
6 ,4rcb!ii tt. antic.
7 ÜdPJn/it. Flav. Svet. tn yefpa/,4ap.ii. 

vit, Titicap» 7'«(tip. Ji.
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Archi inferiori, che íoftenevano le ícaUnate, e Fuiio riceveva lumo 
daU’ altro, diñinti nel mezzo con pilaftri di grandi travertini ; ed il me- 
defimo ordine vedefi nella parte fuperiore . Tornando al proipetto efte- 
riore, tutta I’elevazione è diftinta con i quattro ordini d’architettura ; il 
primo è il Dorico, che contiene tutti i pilaftri inferiori, con le colonne 
di mezzo rilievo con i fuoi archi ; il iecondo è d’ordine Jonico, che ab- 
braccia tutti gli archi iuperiori, e pilaftri fenza colonne; il terzo piu alto 
con ibmiglianti archi, e pilaftri è d’ordine Corintio, e iopra di quefto 
s’inalza la fabbrica lino alla cima Íenza archi, Íblamente diftinta d.o 
grandi fineftre, con pilaftri piani d’ordine Compofito . L’altezza di tur
to queftoEdificio dal piano fino alla cima, fi calcola in palmi 222. 
quantunque Serlio *, e Gamucci ^ vi faccino qualehe diíferenza.

Sopra ciaícuno degli Archi del piú baífo ordine,che nella parte Seí- 
tentrionale íuífiftono, veggonfi fcolpiti i numeri Romani dal XXIU. fino 
al LIV. mancandovi turto il rimanente degli Archi fino alnum.LXXX. ’ 
Quefti numeri lervivano a coloro,tlie entrar dovevano per fapere il luo- 
go a loro aíTegnato fecondo la loro condizione . Ad ogni quattro Archi 
corrifpondeva una fcalinata interiore 4 , per cui andavafí amicire ad 
un Komliono , e ne i gradi, volendofî che anche gli archi di quefti Vo
mitor) foffero lègnati di numeri per togliere la confufíone. E’ offervabi- 
le , che retrocedendofi daU’arco fegnato XXlll. verfo il mezzo giorno, 
il num. 1. cadeva preifo Parco incontro S. Gregorio , che al preiènte 
ritrovafî chîufo con un Cancello di legno, fopra di cui dovette eiTere nel 
portico efteriore il num, LXXX. E’ ancora oflërvabile , che nel mezzo 
degli archi fudetti cfteriori ve ne uno fenza numéro ; pofeiache dopo 
quello fegnato XXXVlll. Pimmediato fiifleguente è privo del numero , 
e quello che fiegue tiene il num. XXXVIUI., e pofeia continuafi negli 
altri fino al Lllil. Ora avendo noi fatta refleffione, che iopra queft’ arco 
da nn capitello alP altro dellc colonne manca tutto il cornicione fino al 
piano fiiperiore del portico col fito intermedio piano, che fi vede cosi 
ûbbricato, fi è congetturato, che queft’arco foife deftinato per Pim 
greiTo delP imperatore Tito forfe dal fuo Palazzo, che era in faccino 
full* Eiquilie.

Confermafi queft' opinione dal vederfi che a quefto profile , paifa- 
ti i due portici, e dove cominciano gli altri, i quali foftenevano la icali-

D nata

I DiU'j^rchîti. antic,
.,.^ ■^>^^‘‘-^-’i(‘ iH lioffi, ^mmian, MarciU, 
W. 15. Amphitheatri molerá folidatam lapidis 
Tiburtini compage ^ ad cujus fummîtatem 
«igie viJío humana confeendie .

3 M.irangon, deli'AnJtt. Flav,
4 ^¿('/ii/h Dialt deUe Med. Dial, 4. Lo de

dicó Tico 3 e fecondo Caffiodoro nella Cro- 
naca diede lo fpcttacolo di jooo. Fiere . F'ed, 
il med, al lib. ^. Ep. 41» Si vede nelle Íue me- 
daglie » in quelle di Gordiano 3 e d’Alefl'an- 
dro Severo. Fú queft’ edificio teeminaco ia 
cinque anni.
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nata verío Farena v’é come una íjíaziofa. camera, che riceveva lumej 
fuperiormente alie fcalinate per qualche apertura ^ e quefta vedeh ador
na con varíe figurine, e lavori di Hueco, che le bene logori tutta volta 
dimoHrano d’cíTere d’ottimo lavoro.

Sopra il Cornicione elevato nella circonferenza fuperíore , oíTer- 
vanfí alcuni forami, i quali tutti corriípondono ad alcuni modiglíoni ; 
onde convengono gli Autorí , che íérviíTero per foHenere travi o di me
tallo , o di ferro, a’ quali attaccavano le tende di porpora, o di altraj 
materia , che Hendevafi íülF Anfiteatro a fine di ríparare i Ipettatori dal 
Sole, e pio2gia j Íj^ruzzandola ancora d’acque odoroíe ; anzi neUe in
teriori elevazioni vi fi veggono alcuni tubi, o fiftole, come canali, per 
cui eíhlavano diverfi odori, o profumi.

Sopra i due ordini di portici nella clevazione eHeriore s’inalza il 
muro con le 80. fineftre, alcune delle quali fono Hate chiufe , appog- 
giato appreffo il fupremo grado della fcalinata rimane tutto quello ipa- 
zio voto, e come un’ ambulacro Ícoperto, ne vi appariiee il terz’or
dine de’ portici. llSerlio dice ^, poterfi realmente dubitare , clie egli 
folTe coperto , per vederfi gl’ indizj di alcune crociere , e lunghe , 0 
corte : Ma il Fontana ^ punto non ne dubita , che quivi foife il terz’ 
ordine de’ portici fimili agi’ inferiori ; anzi vuole , che ibpra di queño 
vi foíTe il quarto, e il quinto j ma quefto quinto di un iblo portico, e trà 
Funo e Faltro vi rímaneffe un piano aperto , come un’ ambulacro, o log
gia Ícoperta, ove anche fi ergeíTero palehi di legno per gente di minor 
condizione ; e ció lo deduce dal vederfi nella parte interiore alcune fta- 
lette,per le quali falivafi alie finefire efteríori delF ultima clevazione ^. 
Inoltre da alcune medaglie ríportate dal Panvini ^, e da altri, pare che 
chiaramente appariíca effervi Hato il terzo, equart’ ordine di portici, î 
quali fi univano con Felevazione del muro eretto dopo Fultimo grado 
dclla gran fcalinata, onde appariíce,che Lipfio Fabbia ben pofto nel diie- 
gno dello í¡?accato delFAnfiteatro ^ jfícehé i íj?ettatori dalle fineñre po- 
teano veder FArena, e queíli due portici rimanevanoalquanto piú baífi 
degl* inferiori, reliando Íópra di eífi tutto lo Ipazio piano e ícoperto per 
la plebe : 11 quarto peró fu un portico di un Íbl ordine , e piú bailo degli 
altri attaccato alF elevazione eíleriore .

Offervata la parte eíleriore delFAnfiteatro , ei portici conviene 
parlare della parte interna , e particolarmente dclF Arena, che era hm 
piazza, dove celebravanfi i giochi, ei í¡:íettacolí, Ella fu, ed è di fi

gura

I Loc.cif. ornatiíEmi danno luogo a capíre cío che dico»
1 LíC. cit. ’ no gli Autori » eflerfi íncendiato un’ AnHeea-
3 Jab. Xí^lI. torn, i.pag. 7^, tro .
4 De Lud,C¡rcenf. Quefti Portici di legno y JuJi. Liffi de Ámpblteat»
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, gura ovale ; ma di piano molto pin profonde di quello che al prefente fí
' vede : Era il Íuo pavimento laílricato di gran travertini, ricoperto in

oggi da 25'. palmi di tetra, al piano del pavimento sboccavano le Cavee 
delle Fiere , cliiuíe con porte levatoje di ferro .

Alcuni hanno voluto,' che per Fingrefló in queft’arena vi foffero 
Quattro porte ampie, per le quali da’ portici efteriori poteifero introdurfí 
non fblo i Gladiatori, le Fiere , e altre machine ; mà ancora per po- 
tervi eftrarre i corpi morti, Noi perà hamo di parere, che non vi foP 
fero altri ingreffi , che quegl’ iftefli, per cui ancora in oggi fi entra, e la 

; ragione fi è, che fe vi fofi’ero ñati ne i lati fi vedrebbero gli archi inter
ni tutti aperti da’ portici fino alParena, e fi riconofeerebbero le fieifo 
aperture neUe circonferenze laterali deU’ ovato , ove era il Podio ; ri- 
manendo il giro del Podio fino al preíente intero . E’ oífervabile al con
trario, che gli archi della parte , cheriguarda il Laterano, non queUi 
de’ portici, ma quclli fotto le antiche Icalinatc, fono di eñrema lar- 

; ghezza poco meno che fino al Podio, per cui Íenzadubbio dal Chora-
■ gio, come gia diífi , introducevanfi nel Teatro le machine . L’akroin-
j greíTo per la parte dell’Arco di Tito rimane piú ñretto , ove era l’altro 

ingreíTo per i combattenti, e forfe per ambeduc queñi luoghi poteanfí 
eftrarre i corpi degli uominí, e delle fiere ucciíe . Sotto il pavimento

1 deU’arena bifogna, che vi foíTero gli emiflarj delPacqua , con la qualo
i inondavano tutta Farena per i giuochi navali, i quali non poíTono appari- 

re per l’altezza del terreno Íbprapofto .
Per tutto il giro di queft’arena s’inalzava fopra piccoli archi, cho 

chiufí fi veggono, cd ove erano le cavee delle fiere, un muro di tanta al- 
tezza , cui giungere non poteífero le fiere, e queña fabbrica la diíTero 

} Poí¿¿ú, cioè un’eftenfione di muro, chedaiprimi gradi delle fcalinate
' fopra Farena alquanto ftendeafi , con adornamento di colonne, con can-
t celli di ferro per aífienrarfi dagl’impcti delle fiere . 11 fitopiu nobilem 

per i^ípettatori era il piú vicino al Podio . Sopra il Podio era il luogo 
per l Imperatore c fiia famiglia,indi venivano i Pretori, e quel che gode- 
vano 1 onore della Sella Curule, e le Vergini Veftali, i quattordici primi

■ gradi erano aflegnati a i Senator!, e per FÚrdine Equeftre, e il rima-
i nente de’ gradi iuperiori per la plebe ‘. Quindi fi è che nel noftro Anfi

teatro Íbpra tutte le fcale vedefi eretta una muraglia alta piú di 20. pal- 
mi, ove era il terzo ordine de’ portici, accio iyi le donne aífifteífero a i 
Í¡)ettacoli Íecondo il decreto d’Augufto ^. 1 Íedili erano capaci di 87.

i mila perene ^ ; potendo altre 10. milacapíre ne’portici luperiori alie 
fcale , c il Fontana vuole che nell’andito íuperiore a queñi portici vi po- 
___ _________ ______________________ D 2.________ teí^

1 f^^c.CaUtoc. de Lud.fc^n. 3 Kid^JuJÍ, Fontan.
* ¿vtt. m vK, Au¿,<;a^. 44.
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teíTero ftare abre 12. mila períbne di vile condizione, oltre i miniftri, 
e i fervi. Nel mezzo dell’arena fi vuole foífe 1111’ Ara, ove fí fagriticaí^ 
fe ai Deí, prima di cominciare i {¡lettacoli ^.

NeíTuno degli antichi Autori ci ha lafciato detto chi fofíe PArchi- 
tetto di queña fiperba mole. Adarziale ’ nomina un Rabino architetto 
della cafa Domiziana nel Palatino , né dice altro ; onde vi é luogo di 
proporre una congettura, che foífe un certo Gaudenzio, che ícopertofi 
Criíliano , foífe Rato ucciíb , e tralaíciatone per odio la memoria dai 
Scrittori. Nafce quefta congettura da una lícrizione, che ñ offerva nel 
Íotterraneo della Chieía di S, Alanina, tolta da qualehe antico Cimite- 
no Criíliano, che dice :

SIC . PREMIA . SERVAS . VESPASIANE . DIRE l PREiMI 
ATVS . ES . MORTE . GAVDENTI . LETARE 1 
CIVITAS . VBÍ . GLORIE > TVE . AVTORI 1 PROMISIT 
ISTE . DAT . KRISTVS . OMNIA . TIBI 1
QVI . ALIVM . PARAVIT . THEATRV'. IN . CELO .

Onde da quefta lícrizione potrebbeh argomentare , che Gaudenzio Cri- 
Riano folie Rato PArchitetto delPAnfiteatro detto promiícuamentej 
Teatro, eda Veípafíano premiato con la morte, ma moltapiii cccel- 
íamente da CriRo con introdurlo coronato del Martirio nelP immeníb 
Teatro del Cielo ’. QueRa conofeo ancora io effere congettura , cho 
ha delle difficoltá , ma menta la Ría rifleífione .

Nel Pontificato di Clemente XI. cadde un íblo arco delPAnfiteatro 
del íceondo ordine nella parte rovinata de’ primi ordini veríb il Celio, e 
fu tale la quantitá de'travertini trovativi, che oltre d’eífere férviti a piú 
fabbriche furono impiegati moltiffimi alla fabbrica del Porto di Ripetta . 

Tbmpii DI Ve- Nel piccolo colle avanti il Coloífeo dentro Porto de’ PP. Olive- 
NERE,E Roma, tañí, detti di S. Francefea Romana, oíTervanfi le veRigia di due Tempj, 

giá difègnati da Palladio , e da altri Architetti, le di cui tribune íi con- 
giungono allieme, riguardando una veríb l’Oriente, e Paltra veríb 
POccidente, fatte d’opera Corintia, c di una medefima architettura, 
e grandezza, come íi vede dagli avanzi ; oífervandofi l’ornato delle nic^ 
chie, e Pordine delle cornici, e delle colonne , che fi vede cífere Rata 
opera perfetta in architettura .

Gli Antiquarj fono difeordi tra di loro a’ quali Numi Rano Rati tali 
Tempj dedicad ; chi dice al Sole , e alla Luna , chi a Venere , e a Ro
ma , chi a líide, c Serapide . E’ certo che il Tempio d’ Ifide, c Se
rapide , foífe in queRa o in altra Regione , fu fatto demolire dalP Im- 

pera-

1 Jefipb. jíni¡(b,Gíudat(,l¡b»i^, ca^.t» 3. f^ed. Maran¿. deritidegU Ant.pA^.
* Ejp'S^> ífb, I. 4 i^td. Parbault le plus Beaux Monur^t de

B.om,pag. 7.
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peratore Tiberio * per puniré 1’ attentato di Mundo, con la Dama 
Paolina. Sembra ancora cofa certa, che neU* accennato luogo dove fi 
vedono gli avanzi delle riferite Tribune, fu da Nerone quefto luogo 
occupato per la fabbrica del luo Palazzo . Tra quefta eftremità del Pa
lathio , e il principio dell* Eiquilino, ibpra cui fi ilendeva la Cafa Au
rea di Nerone , non era che la via pubblica, per la quale reftava fepa- 
rata queRa lingua dell’ Eiquilino, dove ora fi rimirano gli avanzi de’ 
riicriti Temp; ma in quefto luogo non leggefi eiTere ñato alcun 
Teippio né prima di Nerone, nè da Nerone iftefío inalzato ; ma quan
do pure ñato vi foíTe, Veípañano 1’ averebbe demolito con 1’ altre fab- 
briche fuorí del Palatino ^ ; onde alcuni fuppongono, che dopo che 
Veíjuñano fcce fabbricare 1*Anfiteatro, il ñto dove fono i veñigj di 
queñi due Tempj, foíTe deftinato ad Arfenale per rimettervi le ma
chine , che ad elfo Íervivano , come crede il Cavalier Fontana 4. La 
fabbrica è di figura quadra bislunga, e le mura che riguardano 1’ Orien
te Íóno a dirittura verfo P Anfiteatro . Crede il Signor Piranefi ^, che 
in queñi avanzi non vi fia alcuna forma di Temp; : nè crede che una 
nicchia, o abfide fia bañevole a canonizzare un muro deforme per 
avanzo di un Templo, perche queño farebbe un aver poca Ícicnza 

a t di ne’ loro Edifiz;, da che eglino quafí 
in tutti facevano degli emicicli, e delle mcchie, Ípccialmentc negli 
ecii, e neir efedre, e ne’ triclin; : Oltre di che fi vedonone’ muri eñer- 
ni di queña fabbrica le veñigie di un tetto , il quale copriva le celle con
signe, agi’ iftdfi triclin; j corne pure vi rimangono i fegni, ove fi ap- 
poggiavano le travi, che coprivano le medefime celle ; unodi queñi 
triclin) refiduo , corne egU crede, deï Palazzo Neroniano, che riiguar- 
dava il Levante, ferviva per 1’ eñate , 1’ altro rivolto a Ponente per 
1 invernó ^. Ma tutto queño puà benifiimo convenire con il Íentimen- 
to del Fontana, che ha molta probabilita .

Quando ancora iècondo Palladio fi voleíTero Íbñenere per Tem- 
p;, non potendo eifere queñi d’ Ifide, e Serapide , che diedero il no
me alla Regione Ilk per effere Ríori di detta Regione, che averà ac- 
quiftato il nome da qualche altro Tempio, che Auguño, e Marc’An- 
tonio creffero fecondo Dione a queñe duc Deità, e che Auguño 
nella divifione delle Regioni , deffe il nome a queña da una fuá'pro
pria, fabbrica, preièntemente di fíto incerto , ma non nella IV. come 
ie due Tribune : fi potrebbe dire che foíTe il Tempio di Venere, e

J Svet, tn T!b.
a Svti. In I^er.
3 Svet, in Í^í/faf.
4 NcU' Opere deU' Jn^íeat. flav, 
Î j[cbvno¿r. di fi,om. Tum.i,

_____________________ Roma
6 piran, .■int. di Rom,Tom» i.p, ?5’»-
7 !ft ^tig'. lí tetto era coperto di tegole 

dí bronco j che Onocio I» levo peí copiirg H 
tetto delía Chiefa di S» Pietro »
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Roma fabbricato nella Via Sagra da Adriano ’ di íiio diícgno ; o quelli 
d’ Ifíde , c di Serapide eretti da Caracalla ?■ ; efíendo la materia della 
loro fabbrica confímile a queHadel Íuo Circo > e Terme ; dicendoci 
Sparziano ?: Saera f^dis ^oma/zi ¿¡epor^av/í, & Terapia fnag^fiea 
c¿í¡em De¿c fedí •

ViA Sagra. Prima di paíTare avantí, parmi che non fi debba tralafciare di par
lare della Via Sagra , celebre per la fuá antichitá, e per il nome acqui- 
ñato di Sagra a cagíone d' eíTere ivi lèguîta la pace tra i Romani, e 
Sabira , che fecero^Romolo , e Tazio * : 11 fuo principio era nel Cero^ 
lieiife , dove è prefentemente il Coloífeo, e fi chiamava ^ Sarnia 
Sacr^ r¿^ . Si vuole che traverfando gU orti de’ PP. di S. Francefca 
Romana, venendo dirittamente per la Chieia de’ SS. Cofimo, e Damia
no, perla Regia, oCala del Re Sacrificulo ^, avanti del Tempiodi 
Antonino, e Fauitina entraife nel Foro, ove torcendo, e paiTando 
lotto il Palatino , entrava nel Foro Boario, e quefto dicevafi ^a^afp 

Saer^ "^ ; che fe fi andava dirittamente per il Foro al Clivo Capi
tolino s per la Via Sagra, fi diceva comunemente fempre tutta Via
Sagra fino al Clivo Capitolino .

Tempio DELLA Trahíciate le cofe incerte della Via Sagra paíTeremo a parlare 
Pace . ciegü avanzi creduti del Tempio della Pace . Fu quefto Tempio i ter

minata la guerra Giudaica fabbricato dalP imperatore Velpafiano vicino 
all’Arco di Tito , ibpra le rovine del Portico della Caía Aurea di îsc- 
rone . Fu qneft’ Edificio in grandiífima riputazione appreíTo gli antichi, 
come fi legge in Plinio ^ , e in Erodiano . Oggi di quefto Tempio non 
fe ne vcde in piedi fe non una parte , che foftiene tre Archi vaftiifimi 
mezzi iepolti, vedendovifi ancora le nicchie per le ftatue ; e dcllc tre 
grandi arcate eíTe’ndo quella di mezzo a guifà di tribuna ornata d anti- 
chi lavori di ftucco. L’ altra parte corrifjiondente fi vede per terra , 

Col. viTi. alte con la navata di mezzo, che era ibftenuta da otto colonne , dellc qua- 
49. piedi c li reftandone una in piedi fino dal iecolo paifato fu trafportata nella 
con j. piedi, e plazca di S. Maria Maggiore da Paolo V. E’ quefta colonna fcannellata 
S.pollic.di dia ^^^^^ ^^^ ftrie , larga ciaicuna un palmo e -^ , e tutta la fiia circonferen- 
^^^*^ za era già di 30. palmi, e 1’ altezzadi quefta colonna d ordine Corin

tio è di 64. palmi. Chi voleflc fapere in quar angelo foíTe quefta co
lonna

I Sp '>r!í, ¡n f^ir. Adr. 
z Spaní- in ¡^¡t» Caracal, Nardin, Rom» 

Jntic. pag, 134.
3 Loc,clí>
4 Dionyf. lib. i. Ántiq, 
$ yarr.Hb. 4. c. i. Glí Ao gurí venivano 

in quefta ftrada dalP Arco ad indovinare » e 
qui era il TisiHo Sororio, P ara a G ionone 
Giuga , c la ftatua di Clelia a cavaUo.

< 5 Inorat, pro Mil. Ovid.^.trifi. elt¿> i«
7 Jfcon in Cie. orat. pro ¿cauro Oral. i. 

contr, ytrr.
8 Svet. In I'll, ft tell, c» 17»
p J^li'n. lib. ^6.0.1$. Herod, lib. t.Jofepb. 

lib. Vil. cap. 14. Vi erano pittute di ProtO- 
oene , c Timante e la ftatua del NUo di bafal- 

te con xvi. pucti □ foric quella di Belvedere»
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lonna collocata, ne puô olTervare la veduta alla Lungara fui fecondo ap- 
partamento del piccolo Farneiè dipinta a frefco da i fcolari di Raffael
lo . 11 Templo tutto fecondo le proporzioni architettoniche, era lar- 
go piedi 200. in circa, e lungo intorno a 300. ^ avendo la fuá parte 
interiore tutta ricoperta di lamine di bronzo dorato . Nel piccolo 
Giardino de’ SS. Colimo , c Damiano mérita d’ effer veduto un’ angolo 
del Tempio per effere di muro di maravigliofa groffezza, nel di cui in
terno da ambi i lati vi fono due fcale cochlee 0 a lumaca, da cui ne 
hanno prcfo idea i moderni. Tra detta Chiefa, e il braccio refiduale 
del fempio della Pace , vi iono alcune piccole cale ad nib di granare j 
ed altro^j tutte fondate fù le rovine d’ antichi Hdifizj, de* quali fe ne ve- 
dono i fotterranci pavimenti congiunti a quelle del Tempio della Face , 
il quale rimane fepolto lotto terra 27. palmi, come 11 vidde alcnni anni 
Ibno. Nel Giardino Pio> oggi Coniervatorio deUe Mendicanti nel fccolo 
paffato furono icoperte Ranze con beUiffime pitture j che parevano del 
tempo di Tito, e di pertinenza del Tempio della Pace. Qiiefte ri- 
fleifioni hanno fatto recedere modernamente alcuni ’ dalla comune, e 
codante opinione , che quefti avanzi apparteneffero al Tempio della 
Pace , ma che pin toRo foffero queili refidui pertinenze del Palazzo 
Neroniano : cosi eífi la ragionano. Quefti fono avanzi del Tablino del
la Caía Aurea di Nerone confiftenti in alte, e gravi mura con tre for- 
^Í^? Q^^^‘̂^’ ^^ compartimenti. Quello Tablino avea cinque ingrefíi cor- 
riípondenti, col di luí atrio feoperto, tre de’ quali ingreífi in oggi riman- 
gono in piedi. 11 di lui proípetto ornato di bozze di Ruceo, rimaneva 

• mperiore alP iRelfo atrio, ed aveva due ordini di fineRre , di due delle 
quali, 1’ una appartcnentc alP ordine inferiore, 1’ altra all’ ordine fu- 
periore, cioè al timpano, vi reRano per anco li Ripiti laterali. L;o 
gran volta di mezzo in oggi rovinata , era foRenuta da magnifiche co- 
lonne Corintie. Vi rimane eziandio 1’ avanzo del Tribunale. Sotta alle 
predette tre fornici li veggono varie nicchie ove dovevano effere le im- 
magini d’ Uomiiii illuRri fblite collocarfi ne' Tablini. 1 moderni Scrit- 
ton iuppongono che ipredetti avanzi apparteneffero al Tempio della 

^^^ ’ j”^"^ fenza averne confiderata la forma, la quale farebbe baRata 
anciedergU dalla loro íiippofizione. Primieramente perché effi non 

anno alcuna iomigUanza a i Tempj, Rati fempre gP iReffi , 0 poco 
^/j- ^^^P? Romani, giacchè non vi R vede venina fgu- 
la I celia, né di portico, nè di pronao íbRenuto da colonne, come R

racco-

faluopo \^ ^-^j-^ Dcfgo¿erz ^ il primo Io pongono vi. colonne alla facciata» ma fono 
tun OA , ■ ^’- * ^ far^o ijo. il portico iroppo poche alla fuá grandezza .

í> 44» piedi, e largo 30. Le medaglie a Piran, DeftriK.. Si Rom. í. j.
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raccoglíe averé avuto il Tempio della Pace dalle Medaglie 5 • Secon- 
danamente perché non aveva alcun* aja alP innanzi, come avevano 
tutti i Tempi > imperocché il di luí proípetto inferiormente impedito 
dal predetto atrio ícoperto , vedendofí gli avanzi de’ muri, che forma- 
vano una delle ale del predetto atrio- Ícoperto negli orti di 5. Fra^cefia

Non fo fe tutto ció bafti a períuadere il pubblico di mutare un’ idea 
COSI inveterata, ma è certo che quelle oíTervazioni potranno dare mo
tivo agli Architetti di eiaminarne le congetture . Svetomo dice ’ , che 
Veij^aiiano disfece tutto cio, che del Palazzo di Nerone era hiori del 
Palatino, facendo in quei fiti erigere altre fabbriche , come 1’Anfitea
tro, PArco di Tito, il Palazzo luo nelP Elquilie, e traiporto il Co- 
loffo al principio della Via Sagra , ove erail Tempio della Pace ; ma 
è vero ancora che bifogna vedere le radici del Palatino antiche fino a 
quale Qiazio fi eilendeifero .

Tempio diVe- E* circondato quefto luogo da cafette , come gia dilfi, oyeincon- 
NERE CioAci- tro nel mezzo appunto di Campo Vaccino fu cavato nel Pontificato di 
NA , o ALTRo. Alejandro Vil. da Leonardo Agoftini, e vi furono trovati gran nume

ro di Edilizj,. di maniera che reftava il luogo tutto occupato ; non pa- 
revano per altro degli antichiffimi tempi. Andando verio la Chiefa de* 
SS. Coimo , e Damiano , rellano vicino ad una Chiefetta fatta di nuo- 
vo a comodo de’ Fratelli della Via Crucis del Coloíléo , due groíTe co
lonne di Cipollino quafi tutte íepolte ; ed ivi in qualehe diftanza Ave- 
de a dirittura un braccio d’ edificio, che Íérve di fianco alla Chiefa íü- 
detta , ed é compollo di grofli pezzi quadri di peperino . Se queílo fía 
refiduo delle fabbriche del Rpro di Giulio Cefare , del Tempio di Ve- 
,ncrc Genitrice, della Cafa delle Vefíali, la quale fiando nella Via 
Sagra, doveva effere in quefti fíti j il Tempio, o edicola di Venere 
Cloacina, la cafa di Cefare, che effendo egli Pontefice Maffmorefe 
pubblica, io non iaprei dirlo • Solo diro , che effendofi cavato ove fono 

Col. IL le due Colonne di Cipollino 1’ anno 17^* ^ trovarono di palmi 4$. 
d’ altezza pofate fopra le loro bafi , ma interrotte , e appoggiate da’ 
muri pin recenti. Non fi crede che queña colonna fía d ordine Corin
tio perché vi fi vede il Capitello , e il Cornicione per di fopra ; poichè 
né il cornicione , né il fregio , e l’architrave con il capitello è a pro- 
porzione della colonna . Primo, perché la colonna non è Corintia rite- 
nendo le medefime proporzioni del Toicano ; Secondo, il capitello che 
è fopra la detta colonna non corrifjionde con altun vivo della medefi- 
ma, che quando vi doveffe effete il detto capitello la colonna doverÿbe 

effere
I Bellor. Num. Till. C^. |, in 7¿t- reM. biacià fotto Commodo*
i piran, /iafieb> di Rom.p. 3 y»
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effere in altezza di dieci tefie . Terzo , che l’architrave fopra detto ca
pitello lifcio, e in altezza di palmi 3. che è più grande l’architrave , 
che il comicione ; il fregio , e cornicione fono bafïi, e íjn-oporziona’ 
ti ; fleché da tutti que ft i difetti fl vede la fabbrica effere incerta, e irre- 
golare , e non poterfene dare alcun certo giudizio ; onde concludere 
col Signor Piranefl ^ effere quelle colonne ípoglie d’antichi Edifizj, 
quivi trasferite a ufo di una fabbrica de’.baffi tempi, perché nel farfi i 
fondamenti della nuova piccola Chieia vi fl icopri una fcala con por- 
zione di muro, che egli riconobbe di coilruzione infelice , e non degli 
antichi tempi.

Poco di qui lontano viene pollo da Rufo il Tempio di Remo, che Temíio di Re^ 
effere la Chiefa de’ SS. Cofmo , e Damiano, ci períuade l’ordiiie con “o, in oggi SS. 
cui Íbno polli da Vittore , e Rufo ^ e la vicinanza dei fíti. Queíli Au- ^0^“° s ^ l^A” 
tori 3 lo dicono folamente di Remo , poiché Romolo aveva altro 
Tempio nel Foro, del quale abbiamo già pariato. Le rarità che ri- 
mangono di queíto Tempio íbno Tantica porta di metallo priva pero 
de’ fuoi ornamenti, i flipiti di marmo affai ben lavorati, e due colon
ne di pórfido. 11 Tempio di forma rotondo è tutto Íepolto, non relian
do alia villa che Teílremitá della cupola, che íerve di portico alla 
moderna Chieía, per il di cui ingreffo vennero rotte le mura deU’ an- 
tico Tempio, alzandovi il pavimento íbílcnuto da un gran pilaílro. 
La Chieía antica che vi fecero i Criftiani dilatandofi alquanto ha T in
greffo per la parte di dietro, per la quale con comoda fcala vi fi en
trava , ma per la molta umidità rimaíe abbandonata. Vi fl vedono 
gli altari nel fine de’ quali è congiunto Tantico pavimento ^ ; e quedo 
è il fito dove al tempo di Flaminio Vacca ^ fit ritrovata la Pianta di 
Roma incila in marmo con i nomi di Severo , e A^^iom^o AugnJlo in
dicative del tempo della medefima, avendo queíli Imperatori reílaura- 
to quedo Tempio. Queda Pianta, che Íerviva per incrodatura del pa
vimento tolta da quedo luogo fu traíi^ortata nel Palazzo Farnefe 
d’onde fl vede adeffo collocata per le fcale del Mufeo Capitolino.

Ancora la Chieía di S. Colmo , e Damiano fí crede antico Tem
plo. Dione 2 parlando del Tempio di Venere, e Roma fatto d'o 

E Adria-

,1 Pas. K-
2 . Donat.p.2.^^,
3 De Region. "Vrlf.
4 redí Ifior. della Chiefa de* SS. Cofmo > 

e Damiano.
Memor. del fuo temfo .

6 Ved. Bellor, /chonogr. v. 76. Rom.
7 Veneris, & Rom» Templi deferiptío- 

nem ad eummictens ( nempe ad Apollodorum 
iJiuflr. Acchiced*) figniHeansí line illius opera

minime ingentia aedificia extrui pofle j quærc- 
bat an aedificium illud rede » & coinmodà 
fe haberet » ReícripCt de Templo j fublim© 
illud a & concavum fieri oportere » ut ex lo
co fuperiori in factam ufque viam infignioc 
ptofpeftus eflet j & magis cofpicuus. Con. 
cavus ad recipiendas ludorum machinas, gus 
in eo latenter compingis & item es occulto' 
in theatrum duci poliunt «



34 Dhlie Antichita' di Roma

Adriano Imperatore nella Via Sagra, dice , che interrogando ApoR 
iodoro Architetto, cofa penfaíTe di quefta fabbrica, gh diíTe, che la fa- 
ceíTe alta, accio foíTe vcduta nella Via Sagra, e cóncava per rice- 
vervi le machine, che di naícoftofi arraavano per condurre neU’An- 
fiteatro, e nel Circo, e fí riportavano . 11 Ciampini * penfa, che que
lle cofe foíTero eíeguite in quefto Tempio , oífervandofí qui queUa ca
rita rammentata da Dione, vedendovifi due grandi Archi per Fentra- 
ta, ed uicita, uno che conduceva all’Anfiteatro , e Faltro al Circo le 
dette Machine, come fe foíTero larghiífimc porte di quefto Tempio. 
Anzi oíTervando il detto Autore la larghezza di detti Archi diligente
mente gli trovó avere FifteíTa proporzione con la larghezza di uno 
degli archi delFAnfiteatro Íegnato col numero lviii. H benché FArco 
in cui era quefto numero fía quafi diftrutto, ció non oftante il Íécondo 
interiore, che corrifponde alF efteriore, e che è intiero paíTa gli altri 
di tre palmi di larghezza , ed è ancora nella íbmmitá un poco fcanto- 
nato : Dal che congettura, che la predetta maggior larghezza foffe ivi 
per potervi introdurre le Machine , che fí dovevano fabbricare in que
fto Tempio , dei di cui archi mifoaudo il Ciampini la larghezza la 
trovó effere di venti palmi. 11 Nardini ’ vuole che quelle Machine fi 
formaffero ove Íbno le due tribune negli Orti de’ PP. di S. Francefca 
Romana ; ma oltre le difficoltà da me Íbpra ríferite , quando parlai 
di quefto luogo, chi confidererà il paffo di Dione non potrà abbraccia- 
le il fiio ièntimento : Vuole egli che le Machine nafcoftamente trava- 
gliate nel Tempio di Roma da condurfí nelFAnfiteatro, e da ricondurfî 
qui difficilmente fi potevano trafjiortare dalla fabbrica degli Orti di 
S. Francefca, effendo fituata in luogo alto , e di piano lùperiore affai 
alFAnfiteatro, il che non fi puô dire del noftro Tempio j avendo il 
Ciampini 3 offervato dal piano di quelle due Tribune, al piano del 
Coloffeo corrervi più di 40. palmi, onde non potendofi andaré da un 
luogo alFaltro che per icalini, il luogo non era atto, corne il noftro, a 
portar Machine. Poteva dunque bene effere , che il piccolo rotondo 
Tempio foffe dedicato a i due FrateUi Gemelli, e che , per diftinguerlo 
dalF altro preffo del Foro, aveffe quefto allé volte il Iblo nome di Re
mo ; appreffo a quefto lara ftato il Tempio dedicate a Venere , e Ro
ma fatto da Adriano, forfe il tutto reftaurato da Settimio Severo ♦ , 
che fece nel pavimento intagliare la Pianta di Roma, che fi trovó in 
parte affiffa al muro del Tempio.

Poco

l Saer» T^eh Monum»
i Rom. jiniîc.
3 ref. Mon, Ub, itC, 7»

4 Prud. Uh. 1. conir, Sj^mm. fa^> Ed, Ânt- 
/Ierd,í6i^,
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Poco di qui lontano è il Tempio di Antonino, e Fauñina fuá rao- Tempiodi An- 

glie : conferva il Íuo portico di lo. colonne .^ intere di marmo cipollino, tonino, e 
detto giá Laps PMgius, le maggiori che di queflo marmo fí oíTervino Faustina . In 
in qualunque altra parte, con le due fiancate del Tempio. Sono le °°^‘ S.Loren- 
colonne Íepolte quafi la meta j ma per picçola ícala fi puà fcendere a ^‘^ ^^ Miran- 
vedere il reflante con le loro bafi, e pavimento : Mifiirate quefle co^ ^^ 'coLX 
lonne nella fua Íommita aciaícuna, di circonferenza palmi 21. Archi- 
tettonici. Nel fregio deir architrave fi legge incifo a grandi lettere ’.

DIVO ANTONINO, ET
DIVAE FAVSTINAE EX . S. C.

Le lettere dorate di metallo , che vi erano incaftrate fono flate 
tolte ne’ tempi meno culti, come le Statue rapprefentate col Tempio 
nelle monete tanto di Fauftina, che di Antonino ^ . E dcplorabile an
cora lo ípoglio fattovi de’ gran pezzi di marmo parió , che rivefliva- 
no PoíTatura che rimane in ambe le facciate laterali di peperino, con 
avere levato i pilaftri, vedendofi folamente un capitello foprail pila- 
Aro feanneUato nel finiftro fíanco. Quel che di magnifico vi refla fi è 
l’architrave in ambe le facciate, il quale è compofto di pezzi im- 
menfi di marmo Pario bene fcomiciato, ne’ di cui larghi iregj iono a 
maraviglia fcolpiti quafi a tutto rilievo grifi grandi, c^delabd , e al- 
tri ornati. Da queflo architrave , e oiTatura delle mura di peperino fi 
vede, che queflo Tempio era di figura rettangola bislunga. Dentro del 
Portico vi è in oggi la Chiefa di S. Lorenzo in Miranda .

CAPO SECONDO
Del Foro Ron^ano.

1
^ Ntrandosi adeiTo nel Foro, come parte cosi importante per Foro Roma- 

u 1 mtelligcnza dell Ifloria Romana , biidgna parlame piti difFu- no • 
lamente , e metterlo in maggior chiarezza , chc non hanno iatto altri 

fino adeflo. Laprima Roma quadrata di Romolo, averá avuto il fuo 
Foro , come neceíTario ad ogni luogo abîtato nel Palatino , ma effen- 
dofi aggiunto il Campidoglio, fu flabilito il Foro nella valle, che <dace 
tra’medcfimi ; che fi diffe per antonomafia // Foro Fos^sa/so, Fu prima 
di piccola eñenzíone , e proporzionata all’abitato , che poi ando cre- 
______________________L feendo;

ÍwS?t?'J?i?’fu**^' ^“^^‘Í ÍT;® Circenfes, & Templum, & fodales Anconú-
4J* piedí e j. poll, d’altezza coroprefe le bafi , 
c capiielÜ d’ ordíne Corintio .

a- Jul, Capítol. MetuJí g< Flaminem, &
nos. Spariía». ¡n vit. ^níon. Carac. ante Ter^- 
plum Ü. Pü •

5 rid, A>t¿el, De £ío er^
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fcendo; ma fi conviene che il lito èmolto ceno, come lo dimoftra 
Livio*. Vitruvio dice *, che a diíFerenza dei Fori de Greci, che era- 
no quadrati, quelli de’ Romani erano un terzo piú lunghi, di quello foP- 
fero larghi, onde trovandofi ancora preíentemente la certezza di uno 
de i latí’ e la fuá larghezza , aggiungendovi un terzo di piú di lunghez- 
za, fi trovera la fuá vera eílenfione . A piedi adunque del Palatino le 
antiche mura del granajo, che appreffo S, Maria Liberatrice , le tre 
colonne vicine , delle quali il cornicione moftra, che feguito I’edifi- 
cio piú verfo la piazza : Dalla parte del Carapidoglio l’Arco di Setti- 
mio Severo ; dalla parte di Settentrione il Tempio di S. Adriano, quel
lo di Antonino , e Fauftina , fono gli altri limiti ; prefa per tanto la fua 
larghezza, I’Antito Foro Romano giungera lino a S.Teodoro, già Tem- 
pio’di Romolo, confinando con il Foro Boario , e con il Velabro.

Botteohs Gli ornamenti di queño Foro Íbno aífai ben deícrítti dal Donati ^, 
delForo. dimoftrando egli particolarmente effere quefto luogo flato cinto di

Portici da Tarquino Prifco , non fl fa fe di legno , o di pietra eflendo 
cofa troppo antica j ed il Nardini * ancora egli contrafta , fe foffe tur
to cinto a guifa d’Anfiteatro, oin parte , E’ certo, che vi erano nel 
confine del Foro molte botteghe. Gli avanzi di alcuiie di effe , che ri- 
o-uardano , e forfe appartenevano al Foro d’Augufto , efiftono ancora, 
oílervati dal Signor Piranefi ’, compofli di travertini, e peperini. Que- 
fti avanzi rimangono vicino alla Chiefa di S. Giufeppe de Falcgnami , 
e preciíamente in un cortile al primo ingreffo del vicolo tortuoib , che 
rirnane fu la ftrada délia falita di Marforio . Le dette botteghe nel Fo
ro ,.benchè foffero un tempo moltiifime crefcendo nel medefimo ogni 
momo più pubbliche fabbriche, fi andarono diminuendo riducendofi al 
dir di Livio ‘ a pochiffime : Quefte, e alcuni Tempj che non ebbe- 
ro portico , forfe non avevano fatto quel ornato di portici continuato 
come mold hanno creduto •

Rostri . Venendo alla partitolar defcrizione del Foro , fi deve incommcia- 
re dalla parte , che è appreffo al Palazzo Cefareo , e particolarmente 
dai Roftri, che erano una gran fabbrica , luogo fagro , e inaugurato 
fatto a auiía di Tribunale , o pulpito alto con ledic , e portico , come 
fi vedeneUa Medaglia in cui è fcritto PALlKANVS ’ : L’ antico lo
ro fito fu nel mezzo del Foro » per teftimonianza d’Appiano ; ma co^ 
me il mezzo del Foro doveíTe intenderfi, non è tropi» chiaro poichè 
il centro non era luogo proporzionato per le concioni , e per il Popo-

% Aichtht.lîb.^»
3 Lif-.z.L^ío.
4 Rom^ Ântic. redi Fíranfp nella /na 

ii;hQno¿raJja di Roma .

5 PÍanta deí Ichonograf. dai num,i2‘i‘t^k

7 dgc/pin- Diai» delie AfedagUe •
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Îo , che doveva udirle ; onde a mío parere dovevano ñare nel mez
zo della lunghezza d’uno de’ lati avanti la Curia, 0 il Comizio, idi 
cui limiti ñanno quafí nel mezzo , ne deve rieícire fotto S. Maria Li
bératrice , ma verib il lago Curzio , che era nel mezzo . Quelli, de’ 
quali fi è pariato ora, furone i vecchi, levati da Celare *, epofti lotto 
il Palatino da quella parte, che il colle íovraíla alP angola auñrale deí 
Foro ; e benché foíTero i medefimi roftri, e la medefima fabbrica co
la traíportati, 11011 oñante, per la mutazione del luogo, acquiftarono ií 
nome di nuovi. Da qualche moderno Scrittore ^ vengono fituati i Ro- 
ftri nel mezzo del Foro , e fi vuole che dagP imperatori foíTero demo
liti , non reftandovene adeíTo veftigio veruno ; ma non portando nef* 
fima autorità di ció, che ñabiliícono , refiero neUamia prima opinio
ne ; concludendo , che le vefiigie di queñi Rofiri, conforme io pen- 
fb,reftano racchiule tra fabbriche moderne ad ufo di granaj verío il Pa-* 
latino , reliando piú della metà fot terr a, parte per la terra cad ut ane 
dal proflîmo colle , e parte per la terra Icaricatavi : Si vedono non 
ofiante i due laterali mûri di terra cotta a güila di un balcone , i quali 
Ibno di una fmifurata groÎTezza . 11 Signor Piranefi 3 gli crede avanzi 
del vefiibolo délia cafa di Caligola , ma non ne riporta autorità alcu- 
na ficura.

Ma per procedere nella deícrizione del Romano Foro con più Descrizzio- 
metodo, cominciaremo la defcrizione delle fabbriche, che fopra di eD ne del Fono 
ío riguardavano dalla parte del Monte Palatino, cioè dalla parte Au- palla parte 
firale. La Curia, ed il Comizio è difficile aritrovarfi, eífendopofie * 
dietro i Rofiri * , ficchè la prima la diremo prelTo S. Maria Libératri
ce , tra il granara, che è fatto lopra un’ antica fabbrica , e le tre colon
ne che gli fianno appreiTo . Nel 1742. vicino ai fenili45'. palmi íbt- 
toterra, in luogo di fito rilevato, fi icopri un pavimento di lafire di gial- 
lo antico, e fi vedeva, che la fabbrica proièguiva verío i Rofiri ; ave- 
vano i marmi, benché della groíTezzadi dué once e mezza, patito di 
fuoco. Secondo il fita della Curia farei di parere , che quefio foíTe il 
luo pavimento : non era ella in piano, ma per molti gradini fi faliva • 
Era detta quefia Curia O/HUa per effere fiata fabbrícata la prima vol
ta da Tullio Oftilio ', poi riftorata da Silla, quando arfebrugiando il 
corpo di P. Clodio ; nel quale incendio brugiô ancora la baie di bron-

■ 20 d’Accio Navio Augure . Non fi fa fe per fabbricarvi il Tempio della 
Felicita il Figlio di Silla la disfaceíl'e, ola prolungaffe j íblofi Ía, che 
Cefare fece nuava Curia ** , acuidiede il nome di Gi^ína, coníagrata 

da

1 SfJeíon, in yh. 4 Ptoperi. líb. 4. El, 4» Liv, lib, 47,
3 - lcho.nü¿rtif. ai Jíama aL num. 1 SSt 5 Liv» íib. 1.
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da Augufto, e forie fabbricata fopra 1’ Oftilia preifo il Comizio. In 
quefta nuova Curia poie la llatua della Vittoria, ornando Augufto 
I’Altare di ij^oglie Egizie •

Congiunto alla Curia, e preíToi Roilri era il Comizio ’^, ai di 
cui lati erano le ftatue di Pittagora , e di Alcibiade tolte da Silla ’, 
quando ingrandi ,■ 0 niece la Curia . Fu il Comizio luogo icoperto, 
come il Foro ^ , e ierviva per i Comizj Curiati, ne’ quali fí íblevano 
ñabilire le leísi > ed ele2:2:ere i Sacerdoti. Si diftingueva il Comizio , 
non Íblo per Paltezza del fíto, ma ancora con parapetti di muro , fi- 
tuandolo tra la Curia, e la Via Sagra 4 preíTo al Volcaiiale a delira dél
ia detta Curia ^ , cioè tra S. Maria Libératrice , e S. Lorenzo in Mi
randa . 1 famofi Faíli Capitolini ritrovati preíTo la detta Chieía di 
S. Maria Liberatrice fácilmente fáranno ílati eí¡3oñi nel Comizio , o 
foríe anche nella muraglia della Curia, che era ivi contigua. 11 Si
gnor Piranefiha HabilitoilComizio, edi lito, edi forma alquantodi
verib .

Al Comizio Parco Fabiano era proffimo fulP imbocco dellaj 
Via Sagra nel Foro ^ . Aícomo ce lo deícrive proffimo al Comizio , c 
alla Regia, fabbrícato da Fabio Ceníbre con la fuá ñatua, dopo aver 
vinto gli Allobrogi j veniva queílo ad cíTere vicino al Tempio di Fau- 
Hina, come chiaramente ci dice Trebellio ^. 11 Signor Piranefi Pha 
polio più indietro del Tempio di Paullina , e lungi dal proipetto del 
Foro ^. Arie quefta fabbrica al tempo di Plinio rifatta da Antoni-- 
no Pio.

DalParco Fabiano fi paifava nel Senatulo , nella Eafilica d’Opi- 
mio , ed afTempio della Concordia. Varrone F® vuole, che il Senatulo 
fía PifteíTo che la Curia , e che queño foíTe vicino alie giá dette fab- 
briche, e al Grecoílafi , luogo ove fi trattenevano gli Ambafeiatori 
delle Nazioni, egli fteíTo Iodice ". Queñe fabbriche da’ moderni fo
no ñate polie dalla parte oppofta Íbtto il Campidoglio . 11 Tempio del
la Concordia vogliono alcuni Autori, che folfe un’ Edicola di bronzo. 
Un’ altro Tempio ancora fi legge, che foíTe da quefta parte , fe non è 
il medefimo dedicato alla Concordia, eretto d’ordine del Senato dopo 

la

I f^arr.lib. 4.
x Pedían» !n 5. P'err.
3 Proj>^t. lib. 4. El. 4.
4 Tacit, in fin. lib. 13. Ânnal.
$ Flin.Ub. i^.c, 18.
tf Icbonogr. di Rom. Tom. 1.
7 Orat. x. conir, E'err.
8 Indalon, in GaiHith 

i^itm, t^pt

10 De LL.
II rdrr. lib.7. C.6. Græcofiafis ubi Natio

num fubíiftcrent legatio qui ad Senatum ef- 
fent roiilî, fub dextra Curiæ a Comitio locur 
rtibftruitus. Plinius : Cum a Curia inter Ro- 
Arai & Græcoftafim prœfpexîHet folem, Sc 
Varro : Senatulumi ideft Curia fopra Græ- 
coilafirns ubi Ædes Concordia; » & BaüUca 
Opimia,
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la morte de i Gracchi ’, onde alcuni vogliono, che Opimio non faceífe 
nuovo Templo , ma quell’ Bdicola riftoraíTe .

Due fabbriche ancora efiftono neiloro avanzi da quefta parte, Ts mpi o m 
che rilguardavano il Foro, una era il piccolo Tempietto di Romolo , G^ovs Stato- 
fino al quale , o poco pin oltre Rendevafi il Foro, fecondo le mifure ^' * 
datene , I’altro era il Tempio di Giove Statore , di cui fe ne vedono 
ancora le tre belliffime colonne ’. Era quefto Tempio fituato nel col- Col. IIT. 
le, benchè adefTo fembri eiTere nel piano ; la bafe i capitelli, eror- 
namento de’ marmi è di belliHimo Ordine Corintio ; le colonne Íbno di 
altezza di 6a. palmi ; la cornice è molto grande, di modo che tutta 
Faltezza deU* ornamento Íbpra le colonne moftra Iproporzione ’. Che 
quefto refíduo di fabbrica appartenga al Tempio di Giove Statore pa
re che fí provi evidentemente da ció , che Tarquinio Priíco abitó ad 
^'dcfíí Jo-dis SíaíoHs ^ , avendo la fuá caía nella nuova via, la qualc 
portava al Velabro, ed era l’eftremo della Subvelia, onde doveva 
cíTere all’ angolo degli orti Farnefí.. Fu quefto Tempio dedicato a Ro
molo dopo la vittoria ottenuta contro i Sabini nel Foro ^ : Attilio Re- 
golo dopo la guerra Sannitica lo rifece di ftruttura detta Perípteros ^ , 
indi riftorato con colonne di marmo parió ; vi era un Portico fatto da 
Metello architettato da Ermadoro, che era ancor egli Períptero ^ .
Che quefto Tempio fía ftato preffo la Sagra Via, e il Palatino, vie* 
neríferíto da Plutarco nella vita di Cicerone, che ivi tenne il Senato 
per difcacciare Catilina ^.

Alcuni ^ contro la comune Íentenza, credono, che quefte colon
ne appartenghino al Tempio di Caftore , e Polluce, e che per quefto 
portico, e quello del Tempio d’Augufto faceíTe paflaggio dal Palazzo 
del Palatino al Campidoglio , appoggiati all’ autoritá di Svetcnio f®, 
dalla quale fi deduce , che la parte del Palatino ove Caligola edificó la 
iba caía ríguardava il Foro , e il Campidoglio, a cui fu congiunta col 
ponte , e in confèguenza, che gli avanzi delle antiche fabbriche del 
Palatino riguardanti il Campidoglio appartcneífero all* ifteíTa caía ”. 
11 Ponte poi, con cui Caligola congiunle il Campidoglio col Palatino, 
paíTava fopra il Tempio d’Augufto '^ ; e quefto Tempio inveñiva il

Pala-
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PUn, lib. ïi, c, i.
3« Col. Enano 4. piedî e y< poll, dî diá

metro. e 4$. piedî e tre poll.d’altezia.
red Scamoiiz. deir^ntic. Rom. p.3.
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fiut.tic. in Romol.
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8 Inde.
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10 In Calig.c» 21. Pattern Palatii ad Fo
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Palatino ’, come fí raccoglie dalle parole, quod e/l i^ Pala^¡¿¿f/í t 
cioè erga Palaûu^ ; non luffifte, che Caligola fabbricaiTe tutta la 
parte del colle, che riÎguarda il Campidoglio, poichè Augufto fabbrico 
primadi lui, e Domiziano, e altri dojio di lui; il paffo addotto di Sveto- 
nio non dice altro le non, che paisô per il Templo d*Augufto col ponte, 
e che fece iùo veilibolo, cioè iùo ingreiTo il portico del Templo di 
Caftore , e Polluce, e non ne difegna il fito preciíb nel Foro. Per ah 
tro Íappiamo , che il Templo de* Diofcuri Ei cretto poco lungi dalla 
fontana di Glutuma, in memoria della loro apparizionc, e quefto co
me dimoftrero , funeU’ altro lato del Foro , paíTato, oadirittura del 
Tempio di Romolo , dletro S. Giorgio In Velabro , e da queño fi paf 
lava al Tempio di Celare , ed Augufto ; onde venendo quefte fabbri- 
che a riguardare 11 mezzo del Palatino da quefto lato , qui appunto 
crano le fabbriche di Caligola, che rlíguardavano a dirittura il Campi
doglio , dove fi poteva pervenire per il ponte , demolito interamente 
alla foa morte dal Popolo ; onde reftituiremo al Tempio di Giove Sta
tore le Eic tre colonne. OíTervifi per tanto dal cortefe Lettore da qua! 
magnificenza di fabbriche era guarnito , quefto lato del Foro : L’Arco 
Fabiano dava Pingreifo , 11 Comizio , la Curia , 11 Tempio di Giove 
Statore facevano rlcco veftibolo alla Eia parte laterale ; come il 
Grecoftafi, un Settacolo, e una Bafílica facevano Ipalliera, termi
nando con un Tempietto di bronzo.

Venendo aU'altro angolo del Foro , che riguardava il Boario , e 
1’Aventino , veniva primieramente il Tempio de i Dei Penad , che era 
fituato , neUa Velia centrada del Palatino , non molto diícofto da quel 
di Romolo . Non molto ivi lontano nel 1702. fu fooperta una tribuna 
con l’imagine di Paolo 1. Papa, che credettero gli Antiquarj, che fof 
fo un refíduo della antica Chieía di S. Maria in Ca^/?epara, fabbrica- 
ta fopra i Tempj, come dicevano effi di Cerere , e Tellure , ftabili- 
ti in quefto luogo da un’ antico Anonimo Regionario ’. Ma il Tempio 
di Tellure era preíTo il Foro di Nerva, come lo dimoftra il Nardini ’; 
onde io credo piíi tofto , che ivi poteíTe eflere il Tempio de’ Dei Pena-
d. Un moderno Scrittore '’ pone quefto Tempio prima d’arrivare a 
S. Maria Liberatrice, che aífegna per Tempio, Atrio, e Boíco di 
Vefta, ove erail portone del Giardino Farnefo , o li intorno, molto 
da Velialontano • Tácito ^ è molto favorevole aqueña Ícntenza, po
nendo il Tempio di GÍove Statore , la Regia di Numa , il Tempio dí

Vefta,

I Topag, n. 81. 4 iebtnegr. loe- cit,
1 f^ed^ Kem, Antic, e mod, neiP Edi^^ion. f Ann<¡l. í!b. ly» Ædes Statoris Jovîs vd- 
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Veila, e de’ Dei Penati, eiTcre reflati brugiati nelP incendio Nero
niano , nominandoli corne vicini : Ma net Tempio di Vefla erano i 
Dei Penati, ne nomina il Tempio particolare di effi : E Livio ' flabi- 
lifce il Tempio de’ Dei Penati nella contrada di Velia, fenza dire fc 
era nella Su/7i^a j 0 nel ima reliai che príncipiandoli daU’ ima Ve
lia , che cominciava dietro il Tempio di Romolo, al piano verra ad 
efíere dove da noi è flato collocato .

La Baíilica Porcia è pofla daalcuni ^ íotto il Palatino, e dietro Temp 10 db 
ad eíTa le Tabem dette p^eccbk, e le Laíom, 0 fiano perraje . Que- ^fii Penati . 
fío nome Feeebie fa credere ve ne foflero ancora delle nuove. Era
no quefle fpecie di botteghe, ove flavano Attuarj, e fi vendevano i 
Servi. Dove preciiàmentefoiTero è incerto, a cagione che quefle bot
teghe , effendo il Foro continuamente adornato di fabbriche, doveva- 
no per neceífitá mutare fíto ípeflb. Nel 1 $$6. cavandofi nel piano in
contro i refídui del Tempio della Concordia, racconta Uliffe Aldo- 
vrandi ^ eíTerfi trovate come trebotteghe, le quali dal Titolo, che vi 
era, congetturà che fofíero Curie di Notar), e forfe le Taberne nuove.

Da queflo lato del Foro a pié del Palatino non lontano dal lago TempiodiCa- 
di Juturna, già da noi deícritto, fu il Tempio di Caflore, e Polluce, store e PoL- 
per il di cui Portico paEà il Ponte di Caligola per andaré al Campido- ^^^^ • 
glio . Fu quefto fabbricato al tempo délia guerra Latina dopo la batta- 
glia ièguita al lago Regillo ^, reñaurato daL. Metello, epoi riedifi- 
cato da Tiberio , che lo dedico , e vi poie il proprio nome. Vi era- 
no due Statue, una di Q^ Tremellio, che vinie gli Eruli ; Taltra Eque- 
fíre indorata di L. Antonio col nome di Paire/^o del Popolo Por/ia/^y, 
Fu queflo Tempio eretto vicino ad un Fonte , che era vicino al Tem
pio di Vefla ^: Che avefle il nome di Juturna Ovidio ce lodice 
Che foíTe nel Foro allé radici del Palatino lo dice Pomponio Leto ®. 
Dalle parole di Svetonio , fi vede che Caligola accrebbe la cafa fino 
al Foro , pro^oï/h Palatium u/que ad Forum, ove poi fi fervi di Ve- 
fíibolo del Tempio de Diofcuri, e per il Ponte dalla parte più ñret- 
ta, e diritta pafsô al Campidoglio . Era quefto Tempio vicino a quello 
di Vefta, ancor egli fabbricato allé radici del Palatino, vicino alla 
Regia di Numa , che riguardava la Via Sacra, e vicina alla vecchia

F porta

1 Dec^. lib, ^, Ædes Deoram Penatium 
in Velia de € œlo tada erat «

i Ichono¿r. n. 87. 88. 85.
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porta del Palatino . Ovidio ' dimoílra, che venendofi dal Campî- 
doglio per andaré alla Porta del Palatino , e agli altri luoghi fi voltava 
a dcRra. Ancora Marziale ^ venendofi al Campidoglio pone prima 
il Tempio de CaRori, poi quelle di Vefla, indi la porta del Palazzo ; 
e il Boíco di VeRa, Íecondo Cicerone ^ fí eñendeva nella Via Nova * 
Per meglio ftabilire queRi luoghi reRa ad efaminare dove foR'ero la 
Via Nova, e il ramo della Via Sagra. Naíceva la Via Sagra dal Ce- 
rolieníe '^, cioè dal piano del ColoíTeo, e pairando avanti ai Tempj 
di Remo , e FauRina entrava nel Foro . Nel 1742. facendoli un cavo 
fu trovato il pavimento della Via Sagra di groÜi pezzi di lele i, mo- 
lirando che venendo dall’Arco di Tito , voltava tra la fila degli Olmi, 
ed entrava nel Foro . Pafíando poi per il Tempio di Giove Statore, di 
VeRa , e per la porta del Palazzo acquiRava il name di ramo delhu 
Via, Sacra, o di Vico ; ricordandoci che al tempo di Ovidio ^ il viag- 
gio della. Via Sagra non era ingombrato dalle fabbriche Neroniane. 
ARuni contro il fentimento di Varrone, fauno naícere la Via Sagra 
piu di lontano , incominciandola , come eflo dice, dalla Via Nova , 
0 fía Trionfalc in capo alPangolo del Circo Maffimo ., QueRa Via, nel
la fuá cRenfíone dal medefimo angolo fino al Tempio d’Antonino, ebbe 
varie direzz'oni fotto de Cefari, e Í¡íecíalmente fotto Nerone, a can
ia dellc mutazioni degh Hdificj fituati nelle Valli frappoRe de’ Monti 
Celio,. Eíquilino, e Palatino per dar luogo alf eRenfione delle fabbri
che imperiali. Ma diffieilmente in ció poíTo convenire parendo , che 
le fabbriche anche poReriori religiofamente confervaiTero la direzzio- 
ne di una Rrada cosi celebre, e riipettata. Non parla niente del ra- 
modella Via Sagra, che paifava Íótto il Palatino veríb il Velabro .. Ter- 
minava la Sagra Via aU’Arco Fabiano, dove entrava nel Foro, e un di 
lei ramo pallava lotto la Regia, il Tempio di Giove Statore , la Por
ta del Palazzo , il Tempio di VeRa, e di Romolo, imboccava nel 
Velabro. Erodiano ^ ce lo fa vedere dicendo ;. LeS^um J^egh, & 
Palaüi z'eJiUudo aUoHu^i perq^e P^lam Sacrait h Keêus Foru/n defe- 
ruKi, cioè per quello fpazio, che comprendeva Tantico Foro pin riRret- 
to tra i due colli. La via iiuova credo che imboccando per il medefimo 
ramo della Via Sagra , paíTando per il Velabro , coReggiando fotto il 
Palatino terminaflè alT angolo del Circo Maffimo ’. Sentiamo Ovidio ®.

Forte

- I Ovid» 5. TriJi. Ek¿* I.

Hæc eft a facris auæ via nomen habet.
Hie locus eft Veftæ a q^ui Paliada fervat & ignem î

Hæc fuit antiqui Regia parva Numæ.
hide petens dextram « porta cft > ait » ifta Palatii .

i iib z, Eí>¡i,r, 71»
3 i. de Divinat»
4 f^arr, kc. di.
$ Idono^r. num>'í43* H*
6 iib. 4.
7 Liu.í-'b.i,
8 f.4ji,0.
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Forte revertebar FeJlb Fe/laUbux ¡Ila, 
^a ^ova Fornax s^u^c ma jurdía Foro ejl.

Percio le Veftali folevano paíTare per la Via Nuoya a piedi nudi, co 
me dice il medeiimo Ovidio ’.

Hao pede i^atro/^a^ na^o f^e/ce^Jere m^i,

in memoria del? antica Palude detta Velabro , Ibpra di cm era courut’ 
tala ViaNuova.

Ma tornando alla defcrizione dellc fabbriche, che circondavano 
il Foro y era parimente da quefto lato la BafiUca Porcia , la prima, che 
foffe fattain Roma. Dice Livio ^ , che Catone comprate le Latomie, 
o le petraje , e quattro Taberne, da noí fopra rammemorate , fopra di 
elTe fabbrico la fuá Bafilica ; Plutarco ’ la difegna con le parole fab 
Carta Foro aâja?2xtt : c benché Aíconio la dica congiunta alla Curia , 
íi devc intendere vicina , acquiftando maggior vicinanza dal nome 
di una celebre fabbrica continua.

Un equivoco preib molti altri ieco neceíTariamente ne porta : 
avendo alcuni attribuito allé tre colonne del Tempio di Giove Statore , 
il nome di Caftore, e Polluce, per neceHitá habiíbgnato mettere il 
Tempio di Cerere di faccia poco lópra al Tempio di Fauílina *. Ma 
le il Tempio de CaRori era vicino, e queRo giá dimoRrai dove era, e 
Ovidio

Fratribus a^^üh quos proxt^^a Templa te^e^tes, 
Divas ab exeelfa Jallas Æile vlâet.

E Statio ^ lo pone fotto il Palatino, in quai luogo preciíb mi pare che 
non fi poíTa ancora congetturare. La Statua EqueRre di Domiziano, 
che era nel mezzo del Foro aveva di dietro il Tempio della Concor
dia e iI Campidoglio, e riguardava il Palatino, ed aveva da i latí le 
®^^^11^^Í^ Giulia, ed Emilia; è certo che o proffimo al Tempio di 
Giulio Cefare vi era la Bafilica, o che lamedefima Bafilica, era an
cora detta Tempio, onde doveva queRa fabbrica eíTere fotto il Palati
no "J, ma voltata dalla parte , che fi andava al Velabro , e al Foro 

oario riguardante il Foro ^. Da queRo lato per tanto il Tempio di
1 efia, de Dei Penati, diCaRore, e Polluce , le Latomie, le Ta- 

beme.
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berne , poi IaBafílica Porcia , il Templo, eBafilicadi Giulio Cefare 
facevano l’altro ornamento del Foro .

Parte Set- Veniamo adeíTo alla parte, che giace fotto 11 Campidoglio, che 
TENTRioNALE viene ad eílere il terzo lato del Foro • L Arco di Settimio Severo è il 
DEL Foro . monumento pit'i fingolare, che è da quefta parte. Si legge in queíFAr- 

co daU’una all* altra parte la feguente iferizione, giá con lettere di 
Metallo indorate

IMP. CAES. LVCIO . SEPTIMIO . M. FIL. SEVERO . PIO 
PERTINACI. AVG. PATRI. PATRIAE . PARTHICO . ARABICO . ET 

PARTHICO . ADIABENICO . PONTIFICI . MAXIMO 

TRIBVNIC. POTEST. XI. IMP. XL COS. m. PROCOS. ET 
IMP. CAES. M. AVRELIO . L. m. ANTONINO . AVG. PIO 
FELICI . TRIBVNIC. POTEST. VI. COS. PROCOS. P. P.

OPTIMIS . FORTISSIMSQ^ PRINCIPIBVS
OB REMPVBLICAM . RESTITVTAM . IMPERIVMQVE 

POPVLI . ROMANI . PROPAGATVM
INSIGNIBVS . VIRTVTIBVS . EORVM . DOMI. FORISQVE . S. P. Q^ R.

A co DI Set- ^^^ *^^^^ fono da offervarfiin quefto grandiffimo Arco a tre for- 
timioSbvíro. nici. Primieramente I'odio di Caracalla verio ^^^ f“® ^^^® ^^ 

facendo radere leparole nella quarta linea ET . PVBLIU . Shi A i- 
MIO . GETAE ■ CAES. PONTIF. facendovi in loro vece incidere 
col medefimo numero di lettere OPTIMIS . FORTÍSSiMlSQyE. 
PRINCIPIBVS : ed in oggi ancora vi fi offervaiio non folo i buchi dei 
perni delle lettere di metallo duplicad ", ma il marmo più depreíTo , 
e la forma delle lettere inuguale. Ee lettere di metallo fono délias 
grandezza di due piedi. Fu I’Arco eretto a Settimio Severo dopo le 
due fpedizioni Partiche ; rapprefentando i bafli rilievi le fpedizioni fat- 
te contro i medefimi, gliArati, e gli Adiabeni dopo Pucciíione di Pe- 
Ícennio, e d’Albino . Vedonfi Íbpra la volta dell’Arco dalPuno, e 
l’altro lato due Vittorie alate, le quali portano due gran Trofei, e 
due Genj nel mezzo con fimboii in mano , che pare rapprefentino le 
Stagioni. Vedonfi parimente quattro fiumi per parte fopra gli Archi 
coUaterali, due di quefti fóno barbad , e gli altri imberbi. Nella fom- 
mita della volta ibno fcolpid belliifimi roibni, tutti tra loro differen- 

CoI. VIIl. d : Finalmente Ibnovi otto colonne ilriate con i fiiol capitelli d ordine 
corintio . Da un lato fi offerva una fcala interiore di marmo, che con

duce

? fontan>ni de Aniiq* Hort<fi
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duce nel piano fùperiore, in cui vedevafi anticamente , come lo dimo* 
Urano le medaglie di queño imperatore , il carro di metallo con la fuá 
Statua , e de Figli, tirato da fei cavalli, nel mezzo di due foldati a 
cavallo, e due altri a piedi. in quanto alla dimenfione di queft’Arco , 
e fpiegazione delle figure veggafi il Serlio ’^, il Suarefio ®, ed il Bel-’ 
lori, che efattamente ne formarono con il difegno la deícrizione. Of- 
lerverô folamentc che tutti i baiïi rilievi fono coniumati, tanto di bat- 
taglie nella facciata verfo la Via Sagra , quanto nelV altra verfo i! 
Campidoglio , che appena fi ravvifa la Machina delf Ariete ; dove in 
altri Archi non fl oiTerva tanta corrofione : onde io credo, che ció fia 
derivato, perché gli altri Archi fono compoíli di marmo Pario, e 
quelle di queft’Arco di marmo íalino, introdotto nelle fabbriche da 
Ñerone, piíi tenero, e di meno durata. Tutto il bafamento, e le 
due arcate laterali fono quafi fcpolte . Leone X. con la prefidenza di 
Michel Angelo lo fece Ícavare all’ intorno , fu Ícoperto nuevamente 
nel 103. ma in breve per la pendenza del Monte fi riempi. L’ Ordi
ne Attico , come oíTcrva il Signor Piranefî ^, era adorno ne’ pilaftrel- 
li, e in altre parti di feftoni di metallo foftenuti da perni, come fi of 
Íerva da i loro ferami : Tutti quefti ornamenti peró non rendevano 
Popera pregievole, mancandogli la buona maniera delPArchitettura, 
e della Scultura. Una cagione della fiia mala confervazíone fi furone 
le fabbriche, che aveva alPintorno, e la Chiefa de’ SS. Sergio, e 
Bacco, che fu demolita nella venuta di Carlo Qiiinto in Roma.

Da quefto lato furono due Tempj, uno dedicato alla Concordia , Tempto della 
Paltro all’ Imperatore Veí¡Tafiano, avanti del quale era la ftatua Eque* Concordia. 
fire di Domiziano di Metallo , che teneva iotto di fe la ColoiTea ftatua 
del Flume Reno , che fi vuole foíTequella, che di Marforio porta pre- 
fentemente il nome, o dal Foro di Marte , o dal Vico Mamertino , ove 
fu trovata, e fi vede nel cortile del Mufeo Capitolino reftaurata da 
Michel Angelo . 11 Tempio della Concordia ebbe molti gradini 
avanti di fe , cominciando a pié del Monte nel Foro ; onde é comune 
opinione , che Pavanzo di quefto Tempio fía quel Portico di otto co- VUE Col. 
lonne , che a pié del Campidoglio , preffo PArco di Severo, ancora 
in piedi fi oflervano, che iormavano il pronao del Tempio , nel di cui 
Architrave fi legge :

SENATVS . POPVLVSQVE . ROMANVS 
INCENDIO . CONSVMPTVM . RESTITVIT

Le colonne che compongono quefto Portico fono di granito Orientale 
____________________ ____________________________________d’Or-

1 Dell'Ârchit. lib» ^. 3 DeU'Ântichiià i.i.p.^»
i De¿li /ir^bi f/iofíj^ 4 P, l^iílor, lib, 7,ca¿, 6.
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d’Ordíne Jomco ciaícuiia della circonfereaza di iS. palmi, murate mo
dernamente , per farvi le rimeíTe per le carrozze del Senate . Si cono- 
fce che quefto Edifizio , da che fu arib per gP incendj del Campidoglio , 
Hi rifatto di ijwglie di altre fabbriche parimente incendiate, non effendo 
le colonne tutte alla medefíma maniera. La parte laterale della fab- 
brica compoña di pietre quadrate, era quella , che rifguardava il Fo
ro • Se fía quefto Portico veramente del Tempio della Concordia , mu
ña pro va certa le ne puo addurre ' ; poithé il Tempio, a cui apparten- 
gono le Otto colonne, non ebbe facciata, ne fcala drízzata al Foro , ma 
al primo piano Capitolino, folo in un Ifcrizione trovata vicino a que
fto Tempio fí legge :

D. N. CONSTANTINO , PIO . FELICI . AC . TRIVMPHATORI 
SEMPER . AVGVSTO . OB . AMPLIFICATAM. TOTO . ORBE

REMPVBLICAM . FAGTIS . CONSILIISQVE

S. P. Q. R.
AEDEM . CONCORDIAE . VETVSTATE . COLLAPSAM

IN. MELIOREM , FACIEM .OPERE . ET . CVLTV. SPLENDIDIORE 
RESTITVERVNT..

Noi pigliando miftirepiu efatte, e ponendo la fiiaparte laterale alPop- 
pofto de i Roftri, ftabilendo il cavallo di Domiziano avanti i Tempj di 
Velpaiiano., e della Concordia, che ft lafciava indietro, ed era nd 
mezzo del Foro, crediamo probabile che il Tempio di Veii^afiano 
foíTe paíTato il fianco laterale del Tempio della Concordia ; e ficcome 
moke fabbriche pofte nella pendice del Palatino facevano ornato a) Fo
ro , rifteíTo dir fi puole del Tempio della Concordia, quantunque late
ralmente lo riguardaffe . Fu il Tempio della Concordia eretto in voto 
da Cammillo ® indi rifatto últimamente da Tiberio, e dal Senato ’ . 
11 Signor Piranefí colloca bene nd fuo Foro il Tempio di VeiJiafiano, 
e quello della Concordia ; ma vi pone accanto il Grecoftafî *, il qua
le come chiaramente dicono gli Antori era proifimo alla Curia, 0 
al Comizio dalla parte del Foro che riguarda il Palatino j prendendo 
equivoco dal Tempietto della Concordia , che era da quella parte a 
queif altro.

PreiTo al Tempio di Vcfjiafiano eifere ftato un altro Edificio ft ha 
lume da Lucio Fauno , di cui oggi non vi è refíduo alcuno, chiamato 
dal medefimo Schola Xa^la.

Con-

I P^ed. Donat. Rom. P^et.p. 135,
x Plutarc. !n P^it. CamU»
3 Sveton- bt f^b. Tiber,

4 Icbonogr. loc. cit, 
^ ^ntic, di Rom,
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Conviene ancora parlare di queUa Colonna, che Íola ancora fí ve- Col. L 
de in piedi nel Foro, e che riguarda il Tempio della Concordia . 11 Si
gner Piranefi * la lüppone rimafa in piedi dalla Grecottaíi rifabbricataj 
dopo gP incendj da Antonino- Pio j ma quanto fía dubbioQ quefta opinio
ne gia fí è detto . E’ quefta Colonna ícanneUata d’ordine Corintio delPaP 
tezza di 60. e pin palmi, che dagli Antiquarj fí crede una di quelle del 
Tempio di Giove Cuftode, eretto da Domiziano ’ . 11 Donato confon
de due fabbriche fatte da quefto Imperatore 3 una di un piccolo Tempio, ;■ 
ed Ara eretta,vivente il Padre, a Giove Coníervatore; Paîtra, un magni- 
fíco Tempio eíTendo imperatore , come dice Tácito ^ , a Giove Cuño- 
de fácilmente nel Foro, della parte, che riguarda il Velabro .

Erano da queíla parte ancora delle botteghe, foríe le dette Taberne 
nuove . Nel 1 $$6. cavandofí poco lontano dal Tempio della Concordia 
nel piano, come hó giá di fopra oífervato, fí trovarono, come trc botte- 
ghe,le quali dal titolo, che vi era fí congettura, che foíTero Curie di No
tar) . 11 Signor Piranefi ha riconoíciuto fímili avanzi di botteghe compo- 
fte di travertini, e peperini, le quali crede , che pin toño appartenef- 
fero al Foro di Auguílo , che al Romano ^. QueíÜ avanzi rimangono 
vicino alla Cluefa di S. Giuíeppe de’ Ealegnami, e preciíamente in un_, 
Cortile ai primo ingreíTo del vicolo tortuoíb , che rimane fu la defira 
della Íalita di Marforio giá íbpraccennato •.

L’Arco di Tiberio, eretto a queft’ Imperatore per le íníegne di 
Varo recuperate da Germánico , viene collocato da Tácito ‘^ nelP im- 
bocco del Clivo Capitolino, verío la Chieía della Coníblazione , poi- 
chè mai fi dirizzavano gli Archi fuori del tranfito d’alcuna via, ondo 
veniva ad eifere, al mio parere, al lato oppofto di quello di Severo . An
che il Signor Piranefi lo pone quafi in queñafituazione ^ , ma molto piii. 
addietro nel Monte

Venendo adefio al quarto lato , ibno. da oifervarfi primieramente Quarto lato 
alcune firade, che da quefta parte per gli altri Fori, per le Carine , e i chl Foro , 
Colli traverfavano il Foro , e andavano. per il Velabro, o Foro Boario.
Per lo pin le ítrade effere Rate aperte negli angoli delle piazze da Dioni- 
gj ® impariamo..

11

I Ichnogrtnum. lip..
z Sût/, in ri{. Domit,

4 Tatii. Hi/^. lib. 3 . cap, j. Novam exci
tavit Ædem in Capitolio.

Domitianus ? prima irruptione apud ædi- 
Ilium occultatus > iuleitia liberti, lineo ami- 
00 turbe Sacricolarum immixtus 3 ignaruf- 
que 3 apud Cornelium Primum paternum cU- 
cntcm3 justa Velabrum a delituit j ac potiente 

rerum patre 3 disjeño aditui contubernio, 
modicum Sacellum Jovi Ccnicrvatoci 3 aram
que pf)i'uit3Cafuique lues in marmore cxprelEt. 
Mos Imperium adeptus 3 Jovi Cuftodi Tcm« 
pium ingens > fique in finii Dei facravit. 

$ /chonagr. dal zn, al 2,2.3,.
6 Hi/l.lib.i, .
7 Jebonugr, nunJ,íi7t
8 IJl.lib, i,.
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Delie Staade

CHE TRAVER-
SAVANO li Fo.

11 Vico Giugario, che preíe il nome o da i Colli d’onde comincia- 
va, cioe Viminale, Quirinale , ed Elquilino, o daU’Altare che vi era 
di Giunone Giuga^ , per le radici del Monte Capitolino andava a ter
minare veríb la Porta Carmentale : in quefto Vico fù il Templo di Opi, 
e di Saturno : appreíTo il J^co Turario, pofto allé volte per tutt’ uno, 
anch’ egli con due altari dedicati a Opi, e Cerere. 11 Tempio di Sa
turno del Giugario, era proffimo al Clivo Capitolino , diverib daU’ 
altro porto nel Foro , e ferviva per Errario de’ Cittadini, chiamandofi 
ancora in oggi una Chiela in quei contomi San Salvatore in Erario. 
L’Equimelio non fù vico , ma piazza nel Giugario , fatta dalla Cafa di 
Spurio Melio gettata a terra per affettata tirannide ,

11 Vico Tuíco del Foro traverfava la Valle del Velabro , che ef- 
fendo abitato da i Tofcani, diede ancora alla Valle il nome di Tuíca. 
In querto Vico fi facevano unguenti, e lavori di lana, e vi era la Statua 
di Vertunno, ove s’interiècava il Tuíco col maggior Velabro , che Ía- 
rá fácilmente rtato a vifta del Foro Boario ove era la Bafilica Sempronia, 
la quale eíTendo in luogo di traffico, Íara Íervita a decidere le liti de’ 
Mercanti. 11 Sig. Piranefi parmi, che li collochi al fuo giurto fito ’ . 
Nel 1742. in un cavo , che fu fatto proffimo alla Cloaca Maffima tra 
l’alborata, e la Chiefa di S. Adriano , non tanto profondo quanto laj 
Cloaca , fu trovato il pavimento d’una Arada , che voltando dietro alla 
Cliieíapareva, che entrando nel Foro , aveíTe la direzzione alie rtrade, 
che dovevano eífergli in faccia, che faranno rtate quelle da me ramme-

Temmo DI Sa
turno in oggi 
ChIESA DI 
S. Adriano.

morate.
Venendo alie fabbriche di querto lato, fi vede ancora il refiduó del 

Tempio di Saturno, detto in oggi la Chiefa di S. Adriano in tribus Fa
ris • Fu quefto Tempio fabbricato nel tempo della Repubblica j la di 
cui facciata era ricoperta di ftucco : Aleffandro Vil. nc fcce togliere la 
gran porta principale di bronzo, che adopto in quella della Bafilica La- 
teranenfe : vi fi vede ancora porzione del Timpano , e dellc Cornici . 
E’ oíTervabile, querto Tempio effere fenza Portico . Ne’ tempi paíTati fi 
vedevano gl' intagli di molto buon gufto di marmo , con romamento di 
ftucchi, tutto antico, che rendeva non piccola vaghezza. Nel Tempio, 
0 a lui anneffo era I’Errario différente dall’altro porto allé radici del Cli
vo Capitolino trà la Porta Carmentale, e il Foro nel Vico Giugario ’, 
detto San^iiore , ordinato da Publicola ; ove era cuftodito quell’ oro, 
die Kigc-Sinsarco dicevafi, ne mai fi toccava, fc non in cafo d’eftremo 

biib-

i Liv. lib. 7. dec. J. Aporta Carmentali 
Jugario vico in Forum venere »

z- Ichonogr»num.iii, 1^^.
5 “Vit/f, Aldrav, deir^nh di Rem, Qui an

cora» dice egli » fi vuole » che fofle I’Errario , 
perche ne’ tempi pali'ati Jono Rate trovacetar 
Voie di brouzo » che pare accennino quefto .
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biibgno : Pu quefto cfjûlato da Cefare , per andaré a far la guerra nellc 
Gallic, in una lícrizione qua ritrovata fi legge di uno, che era PRAE
FECTO . AERAR! . S. SATVRNl * , cioé Sa^^hrís, che fácil- 
mente indica queño noftro.

Nel fito deUa Chieía di S. Martina fi dice efiervi Rato il Tempio 
d’Adriano fabbricato da Antonino, che dove eíTcre accanto, 0 fopra la 
fabbrica detta Segreíarh ¿kl Se^aío, la quale doveva efícre in quefro fi
to per ITfcrizione ivi ritrovata al muro ’ .

SALVIS . DD. NN. HONORIO . ET . THEODOSIO . VICTORIOSISSIMIS

TRINCIPIBYS . SECRETARIVM . AMPLISSIMI . SENATVS . QVOD

VIR . INLVSTRIS . FLAVIANVS . INSTITVERAT . ET . FATALIS

IGNIS . ABSVMPSIT . FLAVIVS . ANNIVS . EVCHARIVS , EPIPHANIVS

V. C. PRAEF. VICE . SACRA . IVD. REPARAVIT . ET . AD . PRISTINAM

FACIEM . REDVXIT

Si crede che qui fi confervaiTcro le feritture appartenenti al Senato, c^ 
che quefto luogo fofTe riièrvato per ventilarfi le caulè criminali più gra
vi î . In Campidoglio, ne! cortiletto a mezze fcale del Palazzo de’ Con- 
lèrvatori, fi vedono quattro bellilfimi Baffirilievi con le azioni di M. Au
relio , i quali furono levati dalla Chida di S. Martina, ove erano Rati 
melfi in opera anticamente, anzi dubito , che poteíTero effere fei per
che Cliffe Aldovrandi ■* dice, aver ivi viRo due grandi IRorie di mar- 
mo Ratuale, rappreientanti , com’ cgli dice , ar^^^ati co^ Trofii ¡/^ 
y^a^o, e^ogaüá¿ buo/^a yy^ay^o, che, ndreftaurarfi la Chicfa di S. Mar
tina , furono vendute a Guglielmo della Porta Scultore, benchè, come 
effo dice, affai ben confervate , che non poffono effere del numero dél
ié 4. da meaccennate ; ma faranno ne i Palazzi di Roma, e foríe una, 
queUa, che è fopra la porta del Palazzo Savelli, ora Orfini. Taluno 
ha divifo il templo di Saturno daU’ Errario ^, il primo Pha poRo quafi 
attaccato al Carcere ; il focondo moho lontano a mezzo il Foro, e 
dietro a queRo cioé dietro a S. Adriano il Segretario del Senato ®.

La Bafilica di Paolo Emilio credefi efiére Rata paffata la Chiefa Basílica u 1 
di S. Adriano, portandone per ragione, che effendo laBafilica Giulia ’ PaoloEmiho* 
nd lato oppoRo , è facile, che una foffe incontro all’ altra ancora 
il Signor Piranefi la colloca in queRo fito . Ed in fatti Svetonio nd-

----------------- G la -_______________________________ , -,,.-.-.■__. --- -_ ■ - -■
1 Grut. Ínj.pag. 1. y ¿chono¿r.n. 
e ¿)onal. Rom. Ktt. fa¿, íjí» Edit. Rom» 6 /chonogr. num. 118. lin. 

^^48« 7 Plutarch, tn f^íta Cícf, 
} Pl. Kacca num. 68. 8 Ampian de beU. Civii. líb. 1. 
4 D^fcrix,. di Rom» 5:. Icbonosr, loe. cit. 
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la Vita di Galba afferiice, che i Soldati Pretonani mandati da Ottone 
ad uccidere Galba, calando da^li allogsiamenti, cioè dal Colle Vimina- 
le, nel Foro, per Paulí ^aJiHca^ irrueba^íí. Plinio ’, ed Appiano ^ la 
pongoiio tra gli Edifie) pia maravigliofi di Roma . Cicerone ^ la col- 
loca nel mezzo del Foro ; Paulas ¿^ ^eíHú For¿ ^aJUlca^ &c,, che 
corrií¡ionde alla noftra fituazione .

Finalmente accoñandofi al principio delPArco Fabiano , da cui 
cominciaro la Deferizione delle fabbriche , che circondavano il Foro ; 
appreíTo il Templo di Antonino , e FaulHha, che ne era fuori, veniva 
la Regia , di cui ne abbiamo gia pariato , poi il Íégno , o fiatua di Ve
nere Cloacina, che alcuni lo credono diverío dal Templo . L’aggiun- 
to a quefta Dea di Chacina, fí crede derivato dal Verbo Cluere, pur
gare , per effere ñata cretta queña Statua, o Edicola fopra , o vicino 
alla Cloaca Malfima, che per mezzo del Foro Ícorreva , della quale 
parlero tra poco. Si legge, eflere ñate da queña parte le ñazioni de’ 
municip;, luogo afíegnato per abitazione, o ridotto de* Municipali, o 
altri foraftieri alia Cittadinanza a2:sresaii, cuando venivano a daré il 
voto nel Comizio . Ancora da queña parte vi erano delle Taberno 
dette mrije , Íervite prima ad ufo di Macello , e poi de Banchieri, 
dette foríe percio nuove ^, fí crede , che foíTero fette , poi ridotte 
a cinque . Altre fabbriche di poco nome , o ignote erano in quelle Íj^a- 
zio, che dietro al Foro , ora Campo Vaccino fí chiama. Alefían- 
dro VIL coir aífiñenza di Leonardo Agoñini fece fcavare nel mezzo 
di Campo Vaccino incontro SS. Colino, e Damiano, e fi trovarono 
Edifie) in quantità tale , che fi vedeva eflerne ñato tutto il luogo ripie- 
no , ma erano di ñruttura ordinaria, di poco merito , e di fabbrica, 
che dimoñrava diverfitá di tempi j il che contraña Videa de veñig) del 
Palazzo Neroniano fuori del Palatino.

Prima che fi fabbricaíTero gli Anfiteatri furono nel Foro rapprc- 
Íentati i giochi de’Gladiatori. Celare ^ lo fece una volta coprire di tende 
finiflime , per celebrarvi queñi giochi j FiñeíTo fece ^ Óttavia forel- 
1a d’Auguño per comoditá de litiganti, io per altro credo qualehe par
te . La quantità delle Statue qui efiñenti è incredibile ; di eñe fa un 
particolar Catalogo il Panvinio ^ , tra le quali furono le xii. indorate 
de’ Del Confetti ^ che erano i Configlieri di Giovc , lei maiehi, e ici 
femmine ^. PrelTo i RoRri erano collocate moite ñatue ; Silla , Pom- 
__________ peo,

i Hi/}. Nat. ^ yid. Platar, iy Sveton,
2 De Bill. Civ. 6 Svet. in Kit.CaJ'.
5 C K. ad jfittic. lib. 4. Ep. t6. j P.:tHvin. de Mii^, Rom»
4 Liv, dic. 3. lib, $. e inlhb. 5. dice eiTeC' S Farro l>b. 1» 

vi ftate Scuolt di hetece psi faucluUi » c Wn- 
ciube.
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peo , e Cefare le ebbero a i Roftri cosi vieille, che pro Nojiris fî dif
iero . Uliffe Aldovrandi ^ riferifee , che preíTo il Tempio della Con
cordia, cavandofi a fuo tempo, fu trovato un cippo di marmo,’ful qua
le , come dalla fua lícrizione fîcava fu già la ¿atua di Stilicone . Nel 
Plácito fatto dopo il 1130. tra Anacleto Antipapa, e i Monad Be- 
nedettini d’Araceli, e l’Arciprete di S. Sergio , vi fí dice venendofi 
verfo il Foro, defcendit per caveafí^ i/í ^ua efi peira ï/er^ficata ; forfe 
qualche iferizione di qualche bafe ; non trovandofi di queda pietra no- 
tizia alcuna , come fi trova di altre pietre già_ neU’ ifteíTa linea fu Paî
tra eftremità del Foro ; ferivendo Flaminio Vacca * , che i gran Cippi 
con le lícrizioni, che fono nel cortile del Palazzo Farneíe furono nel 
Foro ritrovati. PreíTo al Comizio erano le Statue di Pittagora, e d’Al
cibiade , tolte da Silla , e traíportate altrove, quando ingrandi, o ri- 
fece la Curia.

Tra le cofe píú celebri, che erano dentro il Foro, unas! era la Monumenti 
Colonna Milliaria , in cui erano notate le diftanze delie Provine io dentro ilFo- 
delP Imperio Romano . Vogliono alcuni, che foiTe invenzione di ®‘® • 
C. Graeco , ma Dione Pattribuiíce ad Augufto ^, fi crede, cho 
foiTe di bronzo indorato , c percio delta Ad/lHariu/n Aureus, come 
TJwhilko , e Adeid del Romano imperio . Due colonne hanno ufiirpa- 
to il nome di quefta , una fi è la colonna di Cajo Duillio, che Ra in 
Campidoglio, la quale ferivendo Flaminio Vacca 4 , che fu ritrovata 
alie radici del Tarpejo veríb il Teatro di Marcello, e che ftava in 
opera dove fu ritrovata , non poteva eflére quella del Foro, e Piferi- 
zione fmentifee Popinione , che foíTe la Colonna Milliaria . L’altra, 
che parimente íi vede nella piazza del Campidoglio , nota il Ficoro- 
ni ^ eiTcre ñata trovara fuori di Porta S. Sebaftiano , nella viana del 
Marcheie Nari, lontarto appunto un miglio dalP arnica Porta Capena, 
come ña Íegnato nella detta Colonna.

Nel mezzo del Foro fu 11 lago Curzio, dalla parte riguardante 
11 Velabro . Alcuni vogliono , chequeño foíTe un antica paludo, che 
per la baíTezza del lito era ivi formata delP acqua , nella guale Cur
zio Sabino ebbe da reftare íbmmerfo, paíTando a guazzo benché a 
cavaUo nel tempo, (he Tazio guerreggiava contro Romolo , e percio 
prefe il luogo il nome d¿ Lag') Curzh , Altri credono, che foffe una 
voraggine apertafí repentinamente , nella quale eíTendoíí gettato per 
pubbUco benefizio Curzio Cavaliere Romano, immediatamente fí chiu-

Gz deíTe,

1 DtUe Statue, j Disert, deU'Accad, tont.z. 4:1 p. Ab,
«> Íío¡í\. di Kom, nella Rom, Añile, e Mod, Revillas fopra il Mill, Aur, 

deli7sii, 4 Loe.cit.
4 f^e^iz, di Rom,
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delTe ^, nc mancano Autori, che ftimano, elTere ñato un hiogo chiulb 
da Curzio Conlble ’, perché lo coipi il fulmine 5. lo per altro fo
no per il primo fentimento , come più naturale, e più adattato al no
me di lago , e palude , che di vorágine : Racconta Flaminio Vacca 4, 
che veríb S. María Liberatrice fu trovato a tempo fiio un Curzio a ca- 
vallo, che egli crede , fi precipiti nclla voraggine, fcolpito in baíTo 
rilievo, quale fu portato in Campidoglio nel Palazzo de’ Confervatori, 
che, coperto da un Leone di marino al principio delle fcale fotto la fi- 
neñra, da Benedetto XIV, Ei meíTo per le fcale del Palazzo, ed allora 
fi vidde eíTere queño il Curzio Sabino , non il Romano, che s’inoltra 
nella palude ornata di Canne paluñri, il che confèrmarebbe la mia 
opinione ^. Altre Fonti, ed aeque erano nel Foro, come le aeque 
¿auíule a pié 'del Campidoglio, ed a pié del Palatino quelle di Ju
turna , che facevano moñra nel Foro, e per il di cui Ícolo Tarquinia 
Prifeo fece la gran Cloaca Maffima, di cui mi giova preièntementc 
di parlare.

Era la Cloaca Maffima, Íecondo il parere del Nardini ^, con Ia
• fuá bocea contigua al fopramentovato lago , che era nel mezzo della 

lunghezza del Foro , il che viene confermato dall’ antico nome della 
Chiela di S. Maria Liberatrice , che fi diceva S. Silveilro in Lacu ^ 
intendendofi del Curzio. Chi andera dunque dalla bocca di quefta gran 
chiavica, che è fotto la piccola Chiela di S. Stefano, già antico Tem- 
pio, che sbocca nel Tevere, pairando lotto S. Giorgio in Velabro, 
giungerà aquefti fiti. L’anno 1742. non icolando le chiaviche del Fo- 
ro nella Cloaca Mafiima, fu fatto uno icavo neir imboccatura del 
chiavicone maeilro di detta Cloaca Maffima, il quale viene lotto le 
fabbriche de’ fenili, avanti del primo, che reña appunto nel Foro, fî 
trovo 45'. palmi Ibttoterra la Cloaca, o lia condotto antico alto, e 
largo, incavato in gran pezzi di travertino, che dimoílravano la Roma
na magnificenza. AI tro fcavo h fece per linea retta molte canne loii- 
tano, e fi trovo quafidelP iftelfa profondita, e Ibpra di efía alcuni gran 
felci, che indicavano cértamente una lirada , e forfe la nuova Via* 

La ñruttura di queftaCloaca, fabbricata lino dal tempo di.Tarqui- 
7110 Prifeo, è di tre ordini d’archi, uno lopra aU’altro congiunti, e 
uniti infierne . 11 Ibo voto interno è uguale, cioè iS. palmi largo, ed 
altrettanto alto ; 11 luo principio è rovinato, forfe ne’ tempi barbari 
per adoperarne i peperini 5 dove poi profiegue interna è più conferva-* 

ta •

I Liv, líb^7, 
9 Jd, lot. cit, 
J P'arr. lib. 4.
4 Loc.dt,

5 red» Una Divert, del C»: Mana/ti fourni 
<¡utj?o marmo,

6 RoM» ^nt. Ub. ^.c.it
7 ¿^'ard.Ub» $,c, i.
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ta . Ciaícun pezzo di peperino ha la lunghezza di palmi 7. e once 3. 
la groíTezza di palmi 4. e once 2. tutta la fuá lunghezza è di 300. paflÍ 
andanti in circa, sboccando nel Tevere tra il Tempio di Veña, e il 
Ponte Senatorio , dal di cui vicino mulino , nel tempo che il Tevere 
è baíTo fi vede la fuá rotonda bocea, e vi fi puo entrare . Moite aeque 
entravano in quefta Cloaca , come quella del Fonte di Juturna , delta 
da Ovidio ’ Salubre , ed in fatti Facqua è leggiera , fervendoiene gli 
abitanti per bere : 11 lago Curzio , Ie acque Lau^ule', puo efiere che 
quefte acque foíTero quelle ehe ne’ bafli tempi fi difiero ¿leí A^faeelh r 
ed entravano nella Cloaca, eflendo un groíTo capo d’acqua, che veniva 
dal Tarpejo. Credo che quefte acque l^aulule fiano le iftefle, che adef- 
fo fi vedono nel Carcere Mamertino, e che per altra Cloaca fi vanno 
ad unite alia Cloaca Maffima »

Ma eifendo il terreno del Foro tanto rîalzato, corne ritroverema 
noi il fito del Lago Curzio , della Statua Equeftre di Clelia, che nella 
Sagra Via fi pone , la Colonna Roftrata, i Trofei, c le Statue ? Nel 
fito del Iago Curzio vi erano alcuni Altari menzionati da Ovidio ’, 
Plinio di un folo favella », levato da Giulio Cefare in occafione che 
vi celebro igiochi Gladiator;. Prefib la Cloaca erano / Dolloll, de* 
quali fi parlera in apprefib . Quafi nel mezzo del Foro , a di- 
rittura del lago Curzio , tra le Bafiliche Porzia > e Giulia vi era la^ 
gran Statua Equeftre di Domiziano con la Statua Colofiale dal difbtto 
del Fiume Reno giacente , Quefta Statua credefi comunemente efiere 
quella, che ora fi trova in Campidoglio alla fontana del cortile del Pa
lazzo deUe ftatue , detta volgarmente di Marforio . Ma a mio parere 
dovette quefta ftatua ancora anticamente fervire a qualche fontana fácil
mente nel Foro d’Augufto, A tempo di Flaminio Vacca 4 giaceva íb- 
pra terra vicino all’Arco di Severo , e vollero traí¡3ortarla in Piazza 
Navona ; ma avendola condotta fino a S. Marco, tornando indietro la 
traQ^ortarono in Campidoglio . Nel levare la detta Statua dal iuo pri
mo luogo , vi fu trovata quella gran tazza di granito , che ora ferve 
di fonte in mezzo a Campo Vaccino »

Queæ urna è delle cofe phi fingoïari, che fi ammirano in Roma ; 
poichè è di un granito- Orientale non phi ofiervato di color bianchiccio 
intarfiato di minute ftrilcette nere, ed è di circonferenza palmi nr. 
volendo FAntiquario Ficoroni S che fia fervito per bagni ; ma io e 
per la grandezza, eper la ftruttura, credo fia ftata iempre fonte , e 
forie Íbttopoña alla Coloífea ftatua di Marforio » Acquifto quefto bel-

J Lib. z. El, zz, 4 Not!t»di Rn/M,
z Fa^.6,. y di Roma f
3 K/i.Naf.
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liíTimo CoIoíTo queílo none , o dal vicino Carcere mamertíno, o dal 
non lontano Foro di Marte, e diede in feguito 11 fuo nome ad una 
lirada contigua . Quai Fiume rapprefenta 11 ColoíTo, è incerto , tie
ne in una mano un Nicchio j raa ficcome una delle mani di queíta bel
la Statua ebbe la Íbrte di eíTere reílaurata da Michelangelo Buonarroti, 
cosi non puo dirfi le fía 11 Simbolo antico, non eflendo proprio de’ 
Fiumi : Ñon oftante alcuni lo prendono per 1’ Océano , altri per il 
Reno ; ma di tutto queño non vi è mente di pofitivo. Apprefló S, Mar
tina era una lirada , che al Foro d’Auguño conduceva, poco lontano 
da quella , che tra S. Martina , e S. Adriano è preícntemente come 
glá diífi . L’altra, che lalita di Marforio fídice, naturalmente averá 
portato al Foro, e al Templo di Marte, c fi Iara detto Vico Mamer
tino ; Era fácilmente queílo vico in piano , in oggi alquanto Icoíceío 
per le rovinate Softruzioni Capitoline. Fu queña lirada detta Clh& 
ílegH Arge/^í¡er¡ j e ne’ bafii tempi Strata pudica ; intendendofí la 
lirada, per cui fcendevaíi dal Campldoglio, e non elTendovi allora quel- 
la lirada, che oggi dlrlttamente conduce aH’Arco di Severo, si per 
■eíTere il piano deH'Arco molto balTo , si per le ioftruzioni, che per ne- 
ceflità averebbero troncato il cammino ; convien dire , che fi IcendeíTc 
per quella lirada, che è polla dietro la Tribuna della Chiefa di S. Giu- 
íeppe Íbpra le antiche Carcer!, fino alia lirada di Marforio, detta degli 
Argentieri. Nel Rituale di Benedetto Canonico di S, Pietro, compoílo 
nel cominciamento del Secolo xn. deícrivendofi la lirada , che íi fa- 
ceva dal Papa nel ritomare dalla Baliíica Vaticana alla Coílantiniana , 
Icggefi : Pro^lhm Me S. Adarcam a/eez^^á fub arcas f/íaM carr/ed^ ; 
chiamato oggi corrottamente Macel ác' Corv¿ , per Clhuf?? Arge/^ía- 
rj , jMa ¡T^fala/^ eju/de/^ ^o/^¡^¡s, & Capaona^ : cioé per il di
vo Argentario , che doveva eíTere vcrló la Chielá di S. Lorenzolo , 
prefío un libia di cafe detta Arge/¿íar¿a, ¿¡efeea^á a^teprhalam Ada- 
^er¿¡m , e ícendeva per il Campidoglio avanti il Carcere Mamerti- 
“O/ oggi S. Pietro in Carcere; Ma a’ tempi d’Anacleto Antipapa íi 
chiamó ancora la Sceía di Lec/^ Prcío^ non fapendo da che derivar po- 
teíTe queílo nome.

Ma tornando adeíTo alie fabbriche , che erano dentro del Foro. 
Prefío la Cloaca Malíima erano i DAhH ; cioé un luogo particolarc, 
in cui non era lecito íjiutarc, né tampoco gettarvi altre immondez- 
ze , o perche ivi fbíTero leofía d’akuni cadaveri, o perché ivi íbíTero 
ripolte alcune cofe ftimate Sagre, e Ipettanti a i Numi.

La PHa 0raz¡a era un Ptlaílro , ful cuale per trofeo fí colíoca- 
tono da Orazio le í¡)0glic de’Curazj * da lui uccifi j eíTendovi ftati

___________________________ aggiun-
•i Í¿3cn/P Micarnaf. Anti^. Ub. hC.3,
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aggiunti degli altri nuovi Trofei ; dicendoci Plinio eiTere queft’ uib 
molto pin antico delle Statue '.

11 Pineal Scribonii Liboms ñ dice effere Rato vicino all’Arco Fa
biano , Che cofa queño foffe non fi fa pofitivamente : Si diffe P¿¿leal fe^ 
condo alcuni perché era un’Ara, che fovraftava quaíi coperchio ad un 
pozzo, e la lúa forma fi vede efpreffa nelle Medaglie ^ ; fi voleva, che 
in quefto pozzo foffe gettato quel Raíbjo , che Azzio Navio adoperá 
per tagliare la Pietra , o ha cote ^ • Vi è chi lo vuole Tribunale ^ ; chi 
luogo Sagro femplicemente . Né ítrano farebbe il dire , che conteneffe 
in fe tutte tre quelle colé , e ferviffe nelle liti per daré i giuramenti, e 
la ficurtá di liare a ragione, giacché fi voleva da chi giurava toccar l’Ara.

Preffo a queña Iara ñato Tantico Tribunale in cui prima li deci- 
devano le liti.. La Statua di Marfia era appreffo queñ’Ara , e il luogo 
de’ giudizj, e dove negoziavano gli Uíiirai. Si coronava queña Statua 
da chi vinceva le liti, owero. otteneva Tintento de’ fuoi intereffi ; onde 
differo, che foffe ñata di notte coronata da. Giulia figlia d’Auguño , 
per effere felicemente riuícita nelle notturne battaglie . Vi era il Tri
bunale Aurelio, detto Gradus. Aurelis, in cui ilPopolo afcoltando i 
pubblici giudizj ñ Íedeva*.

Fu nd Foro 11 Tempio di Giano j ma quale foffe éincerto. Al
cuni di quefti Giani erano mere loggie , o tranfiti fatti per tratteni- 
mento di chi negoziava ; altri erano Tempj, chiufí con pofte • Nel 
Foro vi fu una porta deUa Citta detta Januale , che poi dilatate le mu
ra di Roma, vi lira ñato eretto un Tempietto di quel Dio, che nei 
tempi di pace íi teneva Íérrato, e nei tempi di guerra s’apriva ^. Vo- 
gliono , che -la Statua di Giano foffe quella poñavi da Romolo , e il 
Tempio col tempo fu rifatto , e coperto di bronzo .,

Altro Tempio di Giano fu fabbricato da Numa nelTArgileto , 
come íi dirá ; che fi vuole effere pié tofto qucllo, che chiudevafi in 
tempo di pace .. Fífendo il Tempio di Giano- del Foro vicino alla Porta 
Januale, e alTàcque Luteole , già rammentate, fa vedere effere fítuato 
quefto noftro Giano non molto lungi, preffo al lato Orientale del Foro.

Finalmente erano nel Foro la Statua di Silvano, le Equeftri di 
Celare , e di Silla , leColonne erette in onore di C., Menio vincitore 
de’ Popoli l.atmi, e di C, Duillio , e di Cefare, e una colonna, che 
fegnava le ore ^ . Delle Statue , the vi erano è incredibile la quantity, 

onde
1 PUn^ lib. ?4« c. $. cujíodiffe la fialua di Giano : Sacellum illud
i yJgoft Dial. Patin, ^c, totum ex ære confíat j quadrata forma j ea*
3 Cie. ah. i. de Divin, que magnitudine j quæ vix tegendo Jani iiOMt^
4 fíorai. lih. z./ai. 6. lac o fufficecet.
$ ^ed. Di/ftri. dill'dccad. di Cort. torn. ^, 6 PUn» Hb, 34»f« J* '

Procopio lo de/crivi ^er iina £dieola a cbe
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onde poté bene ñupíre Coftanzo ^ ; moke delle quali 11 leggono íhj 
Plinio ’, ein altri Scrittori ; particolarmente le xn. Statue ¡ndoratc 
de’ Dei Coníenti, ed altre, che per brevitá tralaício .

CAPO TERZO
Del Campido^üo.

Monte Capi-
ÆOLINO , E

’ Oramai tempo di íalire nd Campidoglío, che procurero deícri* 
vere piú minutamente, che mi fará poífibile. Si oíTerva queño 

Monte tra tutti gli altri di Roma famofiíí¡mü,riguardare da Settentrionc 
la moderna Cittá, dal Mezzogiorno Tantico Foro, e ii Monte Palatino, 
di fianco ha il Quirinale , e dalT altro lato il Tevere . 11 Río circuito è 
di paíTi 787. e fembra piú longo , che largo , con un piano nel mezzo 
tra le due Íbramit¿i, ove è la moderna Piazza del Campidoglio . Ben- 
ché fí chiami tutto queño Monte Capitolino , fí diviíe con tutto ció in 
tre parti, che fí differo il Saffo , la Rocca, e il Campidoglio , de* quali 
parleremo a Rio luogo , cominciandone noi ora la deRrizione dal Foro.

Salite DEL Pcr tre parti fí aRendcva dal Foro ai Campidoglio : una era daj 
Campídoclio qudla parte diíaftroía, cd aípra del Monte, che riíguarda verR il Te* 

vere, e Piazza Montanara, detta Tarpeja dalla Vergine di tal nome . 
Si diffé 5í^, Rupe Tarpeja, e di Canr^e^ía , e ció perché riguarda- 
va dalTalto al baíTo Tantica Porta Carmentale , che era non lungi dal 
Tevere . Ancora fe ne vedono gran veñigj. 11 Signor Piranefi 4 ha 
portato la veduta de* due angoli del Saffo Tarpejo , che Rrgono nel 
Campidoglio, ora in gran parte ricoperti dalle rovine, a riferva di qual- 
che parte del Saffo , che fí vede dietro il Palazzo Caffarelli alla íccRj 
di Tor di Specchi, quale é ricoperto da altre rovine , che oggi forma- 
no il piano moderno . L’altezza del íaffo vivo in oggi cfiñente è di pal- 
mi 80. fonza qucllo che reña fopolto dalla terra . Confíderata qui laj 
Rupe , ove la mette Livio ^, riguardante il Tevere, e il Foro Olito
rio , fácilmente trovcrcmo i cento gradi con una fola dirittura, benché 
taloraquafí ondeggiante con la Rupe, e Saffo di Carmenta preffo Lt* 
Piazza Montanara , ove perpendicolarmente s’crgeva . Dovevano per 
tanto queñi gradi cominciare non moho lontano dalla meta del Foro. 

Rupe Tarpea. lo credo cominciaffe per appunto, ove dicemmo effere il Tem
plo della Concordia , cioé queHo fabbricato da Camillo a pié del Cani- 
pidoglio , rifatto da Tiberio, non Taltro, che era fotto la Rocca . Per

1 Amm, AfarceUíft» 
a Loe. dt»
3 yed. Lin. Diott/p
4 TaK XLiy.

cento
j Liv.lib. 8. Animadvetfo ad Caementis 

Saxum afeenfu sequo» fublcvantelquc invi
cem Galli &c»
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cento gradi * dunque, che avevano i fuoi npofi, fi faliva alla Rupe Tar- 
pea ’, che gli reftava da un lato , paíTandoli, come Ícrive Ovidio ^ , 
avanti il Templo di Giunone Moneta ; non cominciando dal piano infi
mo del Campidoglio , ma da qualche altezza dietro il Tempio délias 
Concordia , dove cominciavano ancora a forgere le foftruzioni. Era- 
no quefti fcalini angufti, ed erti, ed alcuni, come diiïî, vogliono , che 
vi fi frapponeíTero de i il^az; per comodo di pigliar fiato : daH’alto del 
Campidoglio, conducendo iRei al principio di quefta leak , e precipi- 
tandoli da i medefimi, cadevano infranti ne i fcogli della Rupe Tarpea: 
E quefta era una delie falite del Campidoglio .

DeU’altre due falite , una fu il Clivo Capitolino , che peníb foffe 
dalla parte voltata veríb il Velabro , d’onde FAventino vedevafi . Si 
afeendeva per quefto Clivo al fommo del Campidoglio * , ed il fuo 
primo imbocco doveva eiTere prefib all’ Of¡^edale della Coniblazione , 
ove il Tempio di Saturno fi difie elTere ftato ’, ed il AdHHano Aurea» 
Ne pur quefto faliva a dirittura , come le falite d’oggidi ; poichè, effen- 
do il piano di Roma allora aftai pîù baíTo , ed il Colle pi il alto, non am- 
mettevano tale comodita , onde biíbgna lupporre , che cofteggiaíTe con 
ripofi , e piazzette ^ il che fi argomenta da i refídui del Tempio della 
Concordia , e di Giove Tonante, i quali accennano Ic poiate del Clivo; 
eflendo per fc fteíTo feofeeib , angufto , e manufatto , cofteggiante Ie 
foftruzioni Capitoline fu la deftra parte del Colle , andando alla Rocca, 
non iapendofi in quefta parte ib foife iempre dritto , o ierpeggîante ; fi 
sa iblo , che non paiTava per Fintermonzio, ed al ibrnmo del Clivo 
s’incontrava con la Porta della Rocca ® ,

La terza falita , la quale portava alFAfilo, è molto facile il rin- 
tracciarla , e feguitando ancora il Signor Piranefi, che l’accenna neUt 
fua Pianta, di dove noi continueremo la defcrizzione del Campidoglio. 
Il fuo principio s'indica daU’Arco di Settimio Severo, dal quale non ef 
lendofi potuto ialire , come fi difie, a dirittura, convien dire , che , ple
gando a finiftra, afeendefie anch’ ella alla Piazzetta di Giove Tonante , 
pairando avanti il Tempio della Concordia , tanto pin, che alla deftr.o 
gli averebbe oftato il Carcere . Da indi in su , che appoggiafie anche 
ella allé Íbftruzioni, non pub dubitarfi, onde al lato finiftro comincian
do dal Tempio di Giove Tonante , è necefiario , che Íbpra là Chiefa^ 
di S, Giufeppe verfo FOrto d’Araceli agiatamente iaiendo , e quindi

H vol-
1 Taeitu/ : Tarpeja Rupes centum gradi

bus aditur.
a. Buienger. da Cedreno fi vuole,che ioffc- 

*^o S<i$’ roa credo sbagli nsl numéro «
3 i. Fa/ior. de Concordia.
4 Liv. dec, l.^, Quos cum ex arcejCapito-

liquc Clivo publico in equis decurrentes quí
dam vidiflent j captura Aventinum conclama
verunt .

J rid. Flav. Blond. Lnft. Rorn^db, i, 
red, Ichoneer. loe, dt,
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voltando , andaffe a terminare Íuir intermonzio . Per quefla 1 alita Íbla- 
mente Íbievano i Trionfanti portati ne i Carri,veiicndo dirittamente per 
la Via Sagra , e per il Foro , falire al Campidoglio .

Carcere Ma- PaiTato l’Arco di Settimio la prima fabbrica, che s’incontra, fi è il 
MEBTiNoinog- Carcere Mamertino, di cui ancora íe ne vede una buona parte Íbtto la_>

S.PiETRo iN £jjíefá jj S.Giuíeppc de’Falegnami,detto,S. Pietro in Carcere. E com- 
ARCER- . polla quefta fabbrica tutta di travertino , con la facciata Íenza ingreíTo 

veríb il Foro , ove iii una faícia di travertino vi fi legge inciíó :

C. VIBIVS . C. F. M. COCCEIVS . NERVA . S. C. ‘

che faranno ñati forfe gli Edili Curuli reftauratori della fabbrica . Si 
compiange dagli Antiquarj di vedere imbiancati sí bei pezzi di traver- 
tini uniti infierne alPantica Íenza calce ; fono alcuni lunghi pal. xii. c 
^Icimi minori, e la loro altezza è di pal. m. e onc. v. la facciata, che 
efifte è lunga palmi tix. alta pin di xii. fenza quella, che è lèpolta al di 
fuori. Si va per ícale moderne nell* orrida Carcere fabbritata iènza ai- 
cuna porta : Îblo nel ridurla a luogo Sagro vî vennero fatti due ingrelfi 
con rompere mûri di pietra groifi pal. vu. Nel Carcere fuperiore vi fi 
icende per due ícale al di fuori : egli è di forma ovale bislunga, d’altez- 
2a dal pavimento alla volta di pal. xix. largo xxvi., e lungo pal. xxxvi. 
Nella volta fiiperiore nel mezzo è un foro capace di una períbna, per 
cui fi ealavano i Rei nel primo , e Íecondo Carcere . Da un lato di 
quefto fuperior Carcere accanto all’antico muro, feendendofi pochi fca- 
Úni Ícavati dagli antichi Fedeli, fi entra in altro orrendo Carcere lun
go pal. xiiu e largo pal. xxvn. non più alto di pal. ix. la di cui volta è 
in piano cofirutta di gran pezzi di peperino collegati mediante qualehe 
íj^ranga di ferro , ofiervata nelP eflerfi moflo uno di detti pezzi. Laj 
facciata di quefta fabbrica , che riguarda il Foro Romano íbpravanza 
d’altezza una volta di più l’altezza delle due prigioni, onde è cofa pro
babile , che Íopra vi foffero altrc prigioni per i rei di minor dclitto . In 
alcuna Pianta delPantica Roma * appena accennafi monumento co
sí ragguardevole, c fíngolare . Quefto Carcere fu detto Tulliano d;o 
Tullo Oftilio , che lo fabbricó ? , eMamertino , o da Anco Marzio, 
che lo ingrandi, o dal Vico Mamertino, che ne ricevé , o nediedeil 
nome : Fu anche detto Laío^me, e J^ob^r . La facciata di quefto Car
cere , ficcome era rivolta al Foro, ma non direttamente *, come lo di- 

mo-
i Turono ConfoIÍ nel 784. di Roraa fuf- 

fctti alie Kai. di Luglio ,
a Ichonoir. di Rom»
5 Salu/i. in Conjur. CaflUn» Eft locus in 

Carccicsquod Tullianum appeUaturaubi pau
lulum alcendetis ad Ixvam > circiter xii.pe
des humi dtprellus. Lum muniunt undique 

parieres í arque infiiper camera lapidéis for
nicibus vinda 3 fed incultu tenebris 3 odore 
fœda 3 atque terribilis ejus facies eft .

4 Liv. i!b. i. Career ad tortorem incre- 
fcentis audacia: media Urbe imminens Foro 
œdificatur. •
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Ç cltïC>02?c2* conviene, che piegaffe alquan- 
to a fíniñra, riguardando la ítrada, che in oggi falita di Marforio fi ap
pella *.

Le Scale Gemome , che neceffariamente dovevano effere a lato 
del Carcere , danno indizio ficuro , che il medefimo non aveffe portai 
in piano, né in faccia , ma appoggiata al Campidoglio per la parte di 
dietro , avendo Pentrata per un Ponte, da cui fácilmente Ícendevafi alla 
porta del Carcere * . Quelle fcale fono le celebri Gerome, ove i car- 
nefici, dopo aver uccifo i rei in prigione, li traevano in alto , laíciandoli 
avanti il Carcere alla pubblica viña ; altre volte ivi uccidendoli, o dal 
Ponte per le fcale precipitandoli j altri li lafciavano moriré di fame nel 
Carcere Tulliano, come Giugurta ’ , i Capi dcgli Ltoli, Q, Plemmi- 
nio , e Lentulo Spinthere * , edaltri’ .

Non molto lontano dal Carcere Tulliano fi vedono ancora avanzi 
di fabbriche, che vengono giudicati dal Sig. Piranefi avanzi di Botte^he, 
appartenenti al Foro di Augufto ®. °

Cofteggiando la Strada il Colle conripofi , e Piazzctte , veniva a 
paffare avanti il Portico del Tempio della Concordia, come il Clivo 
Capitolino dalla parte di dietro, dove credo , che quelle due ftrade fi 
nuniffero . Si vedono ancora gli avanzi del Pronao del Tempio dello 
Concordia ’ : quedo Edifizio, da che fu arfo per gP incendj del Campi- 
doglio, fu rifatto di Íj^oglic d’altre fabbriche parimente incendiate, co
me poco Íbpra accennai.
, r T^™W della Concordia erano nel Colle Capitolino , uno nel- Tempio della 
la lommitá dentro 1 Arce , vicino al Tempio di Giunone Moneta vo- Concordia . 
lato da Camillo dopo quietate le fedizioni : Paltro alie radici del Col
le, cominciato da Livia , e dedicate da Tiberio , confacrato alla Con
cordia ^ir^c in memoria della Concordia tra effa, ed Angullo «, che 
ario nelP incendio Vitelliano, fu poi per ordine del Senato riíarcito, cí- 
fendo di Ílruttura magnifica , come gli avanzi, c le Colonne Orienta
li , die vi nmangono , dimoftrano. Ovidio ifteffo , bcnchè paja un 
poco confufo , efaminandofi i fuoi verfi ne’ due differenti luoghi, che 
parla di queñi Tempj chiaramente s’intende 5 e pure da alcuifi non ben

. I Alcuni vogliono , che ha detto Mamer
tino dal Foro di Matee vicino, detto ancora 
cuJ/oUia Ziíamerfina , e privata Mamertina .
1lib, z, InUfo capite in pontem 

lapideum Janua Carceris, eftuioque cerebro 
«xpiravit ,

3 SaluJl. de Bell» Jugur.
4 iiv, dec, 4. l'ib. $, dec. 4. lib. 4«
$ Saluât de Bell. Cadlin,
6 Ichoaojr. dal num. zzz. al uum.zzS. ve~ 

<d Jopra.

.-____________ cauti,
7 Firan. Fav.^z. num. 1. Ichono^r, n.jji, 
8 Di quefto credo parlî CiccrmeUa Filipp. 

iceonda . In orat,pro/ext. ^ po/i redit, ir. Se. 
nat.

5 Piulare in Camill.
10 JV.Id.Jun.pcopfi ejufdemnominis Por- 

cicùm,
il In Concordia MartiaUt,

Qiiam caro præflicit ilia Viro.
Il fajior, ï.fa^.6.
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cauti J non volendo , che il íolo Tempio della Concordia vicino allij
Rupe Tarpea , aiTegnarono quefto alla Fortuna .

Tempio di Erain quefto Clivo un Portico , che alcuni vogliono proffimo al
GioveTonan- Tempio della Concordia , ed al Senacolo a deftra del Clivo * . Di qui

' fi paflava alia Piazzetta , che avanti il Tempio di Giove Tonante efi-
fteva . Di quefto Tempio fi vedono ancora tre Colonne fcannellate co- 
rintie, le quali non iono fuori del terreno, che aU’altezza di un Como» 
L’immenib Architrave ecceUentemente lavorato ha nel fregio a bafib- 
rilievo fcolpite cofe appartenenti a i Sagrificj, come il galero facerdo
tale traveriato da un fulmine alato, nel modo, che fi vede efpreflo neUe 
monete d’Augufto ’, vedendofi in altre il prolpetto di quefto Tempio, 
fabbricato da Augufto , per eifere reftato illefo da un fulmine, che gli 
uccife un Servo vicino * . Ma tornando agli avanzi di quefto Tempio, la

Col. III. circonferenza di ciafeheduna di quelle tre maeftoíe Colonne tagliate , c 
lavorate di un fol pezzo , benché mifurate ncl fine dove terminano , fi 
vede efíere di pal. xVi. e mezzo . Pati ancor quefto negP incendj, co
me accennano le lettere ESTITVER , cioé rejl¿íueru^í appartenenti 
alP iferizione , che era nelP Architrave del Pronao J . AppreíTo quefto 
Tempio pongono alcuni quello della Fortuna Primigenia ^ ; ma quefto 
è molto incerto *

Si pretende dagli Antiquarj, che il Monte Capitolino da qiu m su 
foffe cinto di mura alPintorno deiruno,e Paltro clivo: ma qualehe Scrit- 
tore appoggiato aU’autorità di Tácito non crede vi foíTero Íbftruzzio- 
ni, che ft circondafieco: imperocché da quefta narrativa non fi raccoglie, 
anzi, come egli penfa, fi efclude, che il Colle Capitolino foíTe circonda- 
to da mura ; giacché i Soldati Flaviani dal Foro giunfero ufqus a^pn- 
r/2as CapiíoU^í^ aréis fares, fenza dirfi, che penetraíTcro mura di íbrte ai- 
cuna. Ed infatti egli foggiunge,che altro non indica Tácito col dire, che 
i Flaviani eri^as¿í aeief^^per adí/erfu/^ callea, fe non che eíTendo il Col
le deftituto dÍmura , vi fu bifogno , che i Flaviani fi íquadronaíTero per 
impediré ai Vitelliani l’acceffo* . La fuppofizionc poi de’ moderni 

* Scrit-

I Oviei» i,Áwor. Fa/i* 6.
1 Svtí» in Ju¿.lih. i. cap. s> ^¡v, dee, $. 

lib, 'f,
3 BeUcr. num. xil. Caf,
4 Svet. in f^it.
y Piran, fab. 31. p¿. i.Icbcnogr, n.íís. 

adií^.
6 Donat. Rom» Í^ef. Nardin. fSTc.
• j fíij¡ lib.^.^.7 . Vix dum regreffo in Ca

pitolium Martiale » furens raíles aderat j nullo 
duce a Cbi quifque auflor, cito agmine forum> 
fit imminentia Foro Templa pr^tervcâii erj- 
gunt aciem per advetfum collem^uique ad pri
mas Capiiolinx arsis fores. Erant antiquitus

Porticus in latera; Clivij dextra fubenntibus; 
in quarum teftum egrelTi> faxis a tegulifque 
Vitellianos deturbabancineque illis nianus lufi 
gladiis armatx , & arceflerc tormenta a aut 
miifilia telaa longum videbatur . Faces in pro
minentem Porticum jecere a & fequebantur 
ignem a ambuftalque Capitolii fores penetraf- 
fent* ni Sabinus revulías undique Sutowa de
cora majorum a in iplo aditu vice muri obje- 
ciffet « Turn divetlns Capitolii aditus inva- 
dunta justa locum Asylia & qua Tarpeja Ra
pes centum gradibus aditut.

8 Liv. Rte. ?. iib. 6. Præfidia in Arce in 
Capitolio a in muris, circa Urbem ponuntut •







Parte I. Capo IIL ^i
Scrittori ÎQtorno allé fuppoñe mura , nafce dallo íleíTo paíTo di Tácito , 
ove fi dice : Tam áberfos CapMim aá¡¿us ¿m/a^ií/^í i cioé gV ingreíH 
delle mura ; ma ognuno vede , conclude cgli, che qui fi parla del re
cinto della Rocca Capitolina , detta indiíFerentemente Campidoglio , 
come ben dimoftrano le fuíTeguenti immediate parole , juxía Icrcu7^ 
Asyli j & ^ua Tartaja ^upes £e^¿u/9í ^raí^ibus adhur •

Se il Campidoglio fí credeffe dagli Antiquarj circondato di mura 
alie radici del Colle, averebbe quefta opinione tutta la ragione, ma vo- 
Icndofi, che foffero di mura circondate le due fommita , e Fintermon- 
zio, parmi, che fi poíTa bemífimo Í¡negare il paíTo di Tácito , anzi che 
favorifea la contraria opinione . Vennero i Vitelliani dal Foro , aíTa- 
lirono i Tempj piú vicini, cioé il Templo della Concordia, di Giove 
Tonante , della Fortuna, cominciando la battaglia con i Flaviani a 
traverfb del Colle , ove era più fj^azio per le firade, che lo travería- 
vano, íapendo noi che a traverío del Colle vi erano ftrade , come il Vi
co Sigillario , il Mamertino , il Giugario , ove furono abitazioni, fa- 
pendofi avertie avuta Mario *, Calvo , Ovidio , ed altri. in quefto 
luogo per tanto incominciata la battaglia, vicino al Tempio della Con
cordia nel Clivo Capitolino , che conduceva a dirittura al Campido
glio , ove era a deftra un Portico , che gia fi diíTe cíTere quello di Li
via , vicino a quello della Concordia , gettando faífi , e tegole , i Vi
telliani crano da i Flaviani inquietad ; ma elTi dato fuoco al Portico 
bruciarono le Porte, che davano ingreíTo al Campidoglio , e farebbero 
entrati, fe Sabino, che difendeva il Campidoglio, non aveíTe buttato giu 
delle Statue , e non FaveíTe pofte nclF ingreíFo , per impedirne Fentra- 
ta, in vece di muro » Che vuol dir altro ció , fe non che tutto il reftante 
era circondato di muro , onde venne impedito FingreíTo per la porta , 
che era nel Clivo Capitolino ? Allora i Vitelliani cercarono gli altri 
ingreífi del Campidoglio , cioé quello della Rupe Tarpea, vicino a i 
gradi, alFAfilo, che era nelF intermonzio , e alla Rocca . Da tutto 
cío fi vede , che il paífo di Tácito , è interamente favorevole a quelle 
che credono la fommitá del Campidoglio circondata di mura, e la-» 
Rocca di doppie mura . In conferma che qua foffe una porta , fi Ía eí^ 
fervene ñata una detta Síercorar^a, cosi detta , perché fuori di efia fi 
gettavano le immondizie Ícopate dal Tempio di Veíta , che Íblevano 
in un particolar giorno delFanno ivi condurfi ^3 e quefta dovette certa- 
mente effere preffo la íommitá del Colle, e della falita del Clivo, 

dove

I Plutarch, in f^’it. Marit.0vid. Uh.i. TriJí» 
El. b

> avid. F-t/f. lib. 6. num. ní. FePui ; 
Stercus ex id; VeiU xvii. Kal» Julias deEsr-

tur in an^yporcum a medium fere cHvi Capi
tolini ; qui locus clauditur Porta Stercora- 
113 5 tanta fanftitate majores noi'ji eÛ» jitdi- 
caveiunt «
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dove la Piazzètta del Tempio di Giove Tonante abbiamo notata . Ma 
a quanto fí è detto fin qui fi aggiunga , vederfi ancora fotto il Palazzo 
del Senatore, dalla parte della làlita moderna di S. Giuíeppe, un refiduo 
di muro compollo di peperino antichiffimo , i di cui pezzi fono uniti 
infierne all’ uíb antico ^. E’ quefto avanzo di lunghezza 170. palmi , c 
di altezza 14. palmi, fenza ció, che viene occupato dalla Torre fabbri- 
catavi íopra in tempo delle guerre civili, e il rovînato per entrare neb 
le Camere del Palazzo Senatorio , e la parte rellata coperta dalla mo
derna cordonata fabbricatavi íopra ; come fi vede daglí ultimi pezzi 
di peperino, che entrano Íbtto térra. Quello gran muro, che è fabbrica- 
to con pietre lunghe 10. e 12. palmi è fímile ad altri, che fi vedono 
nelle mura della Rocca, e in altre muraglie d’antichiífime Citta , e 
che prendendo dal confine delP intermonzio veríb 1’Araceli, ove ave- 
rá voltato per racchiudervi quella fommitá ; voltando poi per la Piaz- 
zetta deli’ intermonzio , avendo la Porta, e il Íuo ingreíTo dalla parte 
del divo Capitolino , avra feguitato íbtto l’Arce , e cosi circondato 
la Íbmmitá del Campidoglio,

* Tante furono le fabbriche , e i Tempj cretti in varj tempi irL» 
Campidoglio, che Íe fi volcíTero confiderare tutti efiñenti ncl medefi- 
mo tempo , impoífibile fiarebbe di concepire, come poteífero aver luo- 
go in quefto picciolo Colle . lo non oftante li accenneró , elTendo im- 
poífibile determinare il luogo inecilb, ove eífi efíftevano . Le fabbri
che , che ncl piano delP intermonzio riguardavano il Foro , fi erano il 
Portico detto pubblico , il Tabulario, PAteneo , e Librería . Si vuolc, 
che quelle fabbriche foífero íopra il detto Portico , e che oceupaíTero 
tutto il Palazzo del Senatore : ed in fatti gran veftigj d’antichc fabbri
che fi vedono in quefto Palazzo ’ . Se fi rilguarda la parte , che racchîu- 
de le Prigioni, il muro è coftrutto di gran pezzi di pictra Tiburtina, 
della quale fi vede, che erano fabbricati i fopraddetti Edificj riguar- 
danti il Foro , e la Via Sagra . lii quefta fabbrica , benchè rifatta dij 
moderni con iafti ordinary, fi vedenella íbmmitáil fregio , e Pimpo- 
fta delle Colonne . La facciata, e il deftro lato è compofto di traverti- 
ni, Paltro lato , e tutto Pinteriore della fabbrica, è coftrutto d’antichiT 
fimi pezzi di peperino . Si crede, che anticamente venifie rifabbricato, 
o per Pincendio Vitelliano , 0 per altro più pofteriore ; tanto più che 
ne’ due vicini portici di Giove Tenante , e della Concordia fi legge , 
che per Pincendio furono reftaurati. Grandi ibftruzzîoni fi vedono an
cora nelle ftalle , c rimciTe del Palazzo Senatorio, íbrvite, a giudizio 
degli Antiquary, ne’ tempi baifi per fahne , 0 magazzini di fale ; come 

-pare
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pare poterû congetturare per la gran corrofione , che neUe groiTc piè
tre fi oiTerva . Sopra quefta antica fabbrica elTendone ftate levate le co
lonne 5 e lafeiati i capitelli con Varchitettura in molta lunghezza , Ni
colo V. vi flabili la falara , e Íbpra di eíTa anche le ñanze del Senato
re, riftorate da Bonifazio IX. védendovifí per anche le loro armi. Si 
vede chiaramente da ogn’ uno, eíTere ñata queña una magnifica fabbri
ca compofta di ahri Portici in piú ordini dií¡iofti. Ciaícun Portico è di 
altezza palmi xxxin. e di larghezza palmi xvii. 1 primi tre per effere 
corroí!, e confumati dal Íale Ibno ñati ne i latíricopertidi calecí L’ul- 
timo Portico, con gli altri, è di lálita alquanto montuofa, che pare con- 
duceíTe a qualehe inaeíloía fabbrica, e íbríe al Tempio di Giove Ca
pitolino . Tutto quefto Edificio terminava nel piano del Monte , dove 
Pantica facciata, a mio credere, faceva prolj^etto forfe doppio verib il 
Foro, e verfo il Campo Marzo. Quefto Portico, fu detto Portico 
pubblico.

Che il Tabulario, Edificio , ove le tavole degli atti pubblici fí rae-Tabulario» 
chiudevano, e confervavano , foíTe al di íbpra del Portico , pare che 
argumentare fí pofla da un’ lícrizione quivi trovata, e da lungo tempo 
neUa Sala del Palazzo Senatorio confervata, che dice :

Q. LVTATIVS. Q. F. CATVLVS . COS. SVBSTRVCTIONEM 
ET . TABVLARIVM . S. S. FACTENDVM

COERAVIT.

Che il Tabulario foíTe neU’Atrío pubblico , o delta Liberta, da Livio fi 
ricava *, In quefto Tabulario , o fía Archivio fi coníervavano i Con- 
fulti del Senate, Plebifciti, Leggi, ed altro ; e nelP incendio Vitel- 
Eano bruciarono 4000, Tavole di bronzo ^, che erano.nel Tabulario, 
perdita veramente fingolare . Coftumavafi nel Tabulario,, come nelle 
Bafiliche di agitare , e decidere le liti »

Della Librería fi dubita chi ne foíTe PAutore : fi fit tre effere fia- Librería Ca- 
te le prime Librerie in Roma : una credefi fondata da Silla, Paîtra da pitolina. 
Celare , e la terza da Augufto. Afinio Pollione io credo veramente , 
che iftituiffe la prima Biblioteca pubbiica ^ ; ma neífuna di quelle po- 
teva eíferc la Capitolina * Oíferva il Nardini ^ ^ che in queíla Biblio
teca^ folevano i Poeti venire a concorrenza ne i Giochi Qiunquennali 
Capitolini, recitandovi le loro Poefie . Domiziano, ^ci dice Svetomo ,

che

1 iJv. Cenfores extemplo in Atrium Li
bertatis afeendcrunt j & íbi lignatis tabellis j 
daufoque Tabulario negarunt &:c. ^Uiindo 
e^li non inten-ia di qutUo dei Aveniino ♦

i Svei, iit dau L in P^e/pt cap, S. Jofeph.

Jud. Anitq. Ub.. 14. cap^i?,. de BeU. Jud. Ub.^» 
cap. 11 '

3 Jiutrop. Ub. 10. in Commod»
4 Rom. Antic.
^ Sv6i, in P^it. Domitae, io.
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the la rifarcí daU’ incendio. Adriano I’accrebbe in maniera S che 
ne fu quafi nuevo fondatore. In quefto ifteffo luogo doveva effero 
VAtenco, cosi detto : Ab exerehaih/^e eoruf^ ^u¡ erud¡u/íí¿¿r. Pote- 
va effere fabbrica íeparata , ma è naturale , che foffe PifteíTo della Bi
blioteca, o ftanze vicine, dove infegnavanoi profeíTori le arti, come 
fi legge nd Codice di Giuftiniano *. In quedo eièrcizio di Minerva 
vogliono, che i Poeti, e gli Oratori récit affero i loro verfi, che pero 
in altri luoghi ancora fi fà, effere ñati Íbliti il farlo ^. Quefte fabbri- 
chc il Donato ^ le pone dalla parte ddPAraceli, e il Nardini ^ ibpra 
PAtrio pubbUco , o per meglio dire dentro PifteíTo Atrio. Qualchcdu- 
no ^ Pha collocate quefte fabbriche diftinte nelP intermonzio, maj 
dalla parte, che riguardail Campo Marzo, vicino alPAfilo di Romolo, 
fénza addurne ragione alcuna.

Nel Campidoglio dopo che Romolo ebbe fabbricata fiú Palatino 
la fiia Roma quadrata , tra le due fbmmità del Monte, e i due Quer
ceti, che erano i lati nella fua eftremita, vi fece rAfio ^ , o confugio 
per ffanchigia di chi vi fi ricoverava. Scrive Servio *, che queño 
Afilo era dedicate alla Adifir¿cord¿a . 11 Donato giudica, che foffe quel
le di i-^ejoTfC , come pare accenni Ovidio s'. 11 Nardini penfa, che 
foffe un Tempietto feoperto ’° della qualité di queUi, che iJipiervs 

«furono detti da Vitruvio .
1 latí della Piazza, che era nelP intermonzio avanti alPAfilo , cra

ne circondati di Portici, ed è probabile, che queñi feífero quelli fab- 
bricati da P. Scipione Nafíca Ceníbre , L’Arco Trionfale di Nerone 
fàrà ftate in mezzo della Piazza , come pare accenni Tacito f?, di cm 
ie ne puo vcdere la forma nelle Medaglie **^. Si vuole , che i cavalli, i 
quali fono fopra la Chiefa di S. Marco di Venezia, trafjiortati da Co- 
ftantinopoli, foffcro ornamento di queft’Arco ; ma ció è fénza prova *

11 Tempío di Vejove ’^, che interpetrano '^ Gioï/e Fa^idullo, 
o Nocezfole, fc non fii Pifteffe , che PAfilo , corne fi diffe , converri 
fupporlo in faccia al medefimo • Moite Statue, ed Are erano nclP in- 

ter-

J^P‘ iii^-^^ fît^ 18. de Stud. Lih. ^rb^ 
Rom. J^id Corring, ad di^am legew «

5 iamprid, in Mex, Capitol, in Gord.
4 Rom P'et.
$ Rom. ,inttc.
6 Ichonogr. num.67. tfS. 6$, 70. 71.
7 Dionj'j, Âniiq. hb. z. Locurn j Capîto- 

Kum inter & Arcem , doe le due fommiid . •.« 
Incertum cui Den faecatum■•

S In 3.zÆiieid.
ÿ Ooid. Fap. j.t<.4a.7.

10 ‘Ooid. Fap. lib. 3. v. 415.
Romulus ut faxo lucum circumdedit alto 

Quilibet hue a dixit j confuge ; tutus erif «

n Dell'Architett-
11 F'elid, Patere» Hb, i.
15 Zib.i^. Annal. At Roma: trophæa de 

Parthis a Arcuique medio Capitolini montis, 
fidebantur .

14 'Bellor., num. xTi* Caf.
1^ Ovid. Fap.lib. 3.
16 1/id. Dionyf. €7 Fefi. QucRo Tempio M 

5* ordine Tofeano a cusi Vitruvio Hb» 4- f’ 7*
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fermonzio, delle quali lo ftabilirne il numéro, e il luogo preciib, è 
quafi impoffibile.

Duc erano le fommità, che aveva queño Colle , corne ancora in L’Arce Capí- 
oggi fi vede , una detta il Campidoglio, Paîtra la Rocca, o PArce. La tohna . 
Rocca era verfo il Safio Tarpeo, corne luogo più forte, e Paîtra fom- 
mità era la Capitolina. Nella Rocca la caía di Romolo fi vedeva ancora 
al tempo diVetruvio >, come egli dice al Hb.z, cap, i. coperta di fira- 
me . Grandi avanzi delle mura, che circondavano quefta parte del CoL 
le, e la Rocca, fi vedono dentro il Palazzo de* Signori CaiFarelli. Non 
è gran tempo , che i Duchi di tal cognome fecero disfare quantitá gran
de di quelle fmiíürate mura digrofiezza quafi 27. palmi ,di una Íj^ecie 
di peperino lavorato di grofii pezzi, de*quali fi fono ferviti per fare ai- 
cune fabbriche nel Monte Caprino * , cosi chiamatoin oggi il Tarpeo. 
Si oíTervo in tale occafione eífere quelle mura fabbricate con modo reli- 
giofo: Poiché fi vede, che Rimando i Romani il luogo, 0 il Monte 
Sagro non ardivano mutargli forma ; ma folo fare nelP orlo della Ru
pe tanto di piano, quanto íérviíTe di letto alie prime pietre, cosi rien- 
trando in dentro alie feconde, e terze, fino che arrivavano a compíre 
tutta la grofiezza determinata. Vi erano nella groíTezza alcuni fpazj, 
come piccolc Ranziole diligentemente fatte, come aveífero dovuto 
lervire a qualche coí'a ; ma per nulla potevano effere buone j percioc- 
chè da tuttc Ie parti erano chiuie, e talune anche avevano pozzi, e 
sfiatatori, ma non fi vedeva , che nei fondo vi foffe mai Rata aequa ; 
altre erano ripiene di calcinacci j onde è incerto Pindovinare a quale 
ufo ferviflero. Ancora dalla banda dello Spedale della Confolazione, 
fino al tempo di Flaminio Vacca b fi ofiervarono molti pozzi fatti 
nel tufo, tanto cupi, che dal Tarpeo arrivavano ai piano antico di 
Roma ; nel fine vi era una volta affai í¡?aziofa, e nel mezzo vi paíTa- 
va un gran condotto . Una fimile ípecie di ciñerna ben coníervata, in 
cui fi feende fino al fondo , fi offerva nella Villa Fonfeca nel Celio al
la Navicella. Si vuole, che queRe CiRerne le faceífero i Romani in 
tempo degli aflcdj, o per aver aequa, o per eíalazioni del terreno per 
guardarfi da terremoti, o finalmente per comodo d’acqua per le loro 
private Terme. Ma tornando alla Rocca dictro le rimeífe, e Ralle 
del Palazzo Caffarelli, ancora vi è un avanzo delle mura delPArco 
compoRo di pezzi di peperino, di lunghezza di palmi exiv. d’aitczza 
non più che xm., e dove più , e dove meno, effendo il di fopra 
muro moderno, e il di íbtto ricoperto da rovíne ; L’angolo, cheritor- 
ce ad ufo di muro di fortezza è lungo palmi xm. e ciaícun pezzo di pe-

1 perino
ï ^ed. il Marchefe Gagliani nella bella a P^ed. PíraneJí Ick(>f}0¿r, di Rom, 

edizionc di Vetruvio faua in Napoli. 3 Aícm. di Rom.
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perino è lungo palmi iv. e alto i, ll Signor Piranefí * ha dato la vedu- 
ta di queñi avanzi, detti da luí delle mura, e delle torricelle del Cam- 
pidoglio . Fa vedere ancora le altre antichíHime mura di peperino 
brugiate dal fuoco , congli avanzi delle volte de’corridori, quali veg’ 
gonfí neirorticello dietro le italic del Eiddetto Palazzo, e fa vedere 
l’avanzo di due Torricelle, che attaccano al fuddetto muro . Che que- 
lii avanzi d’ Edificio fíano deU’ antichiflima Rocca Capitolina, ve ne 
fono molti indizj ; il primo reírere coftrutta di peperino, come fono 
le antichiíTime fabbriche ; il focondo fi è , che eíTendo quefta una del
le prime fabbriche di Roma , i pczzi di peperino non fono commeffi 
con quelParte , e pulizia, che fi vede ne’ pofteriori ; in terzo luogo , 
vi è da confiderarc, che ejueño avanzo di fórtezza è fituato viciiio al
la Rupe Tarpea, o SaíTo Carmentale , fol quale leggefi aver provato 
i Galli d’aftendere per forprendere la Rocca *.

T E M p I o DI . Se è ñato facile il ritrovare la Rocca, non farà cosi facile il dc- 
GiovE Fere- terminare in quale delle due fommità fofle il Tempio di Giove Ca-

’ pitolino . Giove e Statue , e Tempj aveva nel Campidoglio : 11 pin 
antico era quello di Giove Feretrio fabbricato da Romolo , o poco do
po ’ . Queft’ antichiíTimo Tempio è ftimato di fíto molto incerto dagli 
Antiquary : 11 magglor numero lo fítua dalla fommità , ove è in oggi il 
Convento d’Araceli ; Ma Íe foífe lecito a me di congetturare, lo cre
dere! fituato in quella fommità del Colle , che riguarda il Foro Olito
rio , e S. Nicolo in Carcere dalla parte della Rocca , piccolo nel prin
cipio , poi refo magnifico . Ció che m' induce a crederlo fono i gran 
veñigj ritrovativi. Racconta Flaminio Vacca che dietro il Pa
lazzo de’ Conforvatori dalla parte che rifguarda Piazza Montanara , da 
una parte , e lo Spedale della Confolazione daH’ altra : Si cavarono in 
queño luogo molti pilaftri di marmo , con alcuni capitelli tanto gran
di , che di uno di efii vi fece il detto Flaminio Vacca il Leone , che è 
alla Villa Medici, e degli altri forono fatti i Profeti, e Statue alla 
Cappella Cefi alla Pace j non fi trovaroiio fogni di Cornicioni, o al
tri pezzi forfe dirupati ; ed infatti dalla parte della coña, che riguar
da lo Spedale fuddetto fi trovarono molti frammenti di marmi quadri, 
che erano dirupati daU’ alto . Ma per dar qualche maggior riprova di 
quefta generica ; offervo nel Placito d'Anacleto Antipapa , fatto a fa
vore de’ Monaci di S. Maria d’Araceli, che fi dice rElefa/2/e Erbarh 
efícre flato verfo il Tempio di Glove ’. 11 Capitolino vedremo or ora 
dov' era, onde queflo non potcva eifere, che il Feretrio ; fo ritroveremo 

il

I jíntic.dí Rom.t. 4¿^.p» 34. 4 Mem. di Rom.
i Liv. Hiji. lib. 5. dec. 1. $ Ca^miro IJior. d'^raceli •
3 t^id. Dion^f. /iUc. Liv. iS'e.
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il fito dell’Elefante Erbario, ritroveremo ancora il fito del Tempio di 
Giove Feretrio. EuFElefante unaStatua di marmo, 0 bronzo Fabbris 
cata da Augufto : Ruffo, e Vittore la collocano nella Regione vm. e i! 
Nardini nd Foro Pifcario ^ pofto iecondo lui in luogo inolto diftante, 
cioè di là dal Teatro di Marcello verfo il Tevere . Ma ficcome anche 
di queRo, fono flari gli Antiquarj all’ ofcuro , dirô la mia opinione. 
Parmi che foíTepiú verifímile , che foíTe nel fine del Foro Olitorio, 
owero preíTo il medefimopl quale benchè lituato nella Regione xi. con- 
finava ancora con rvm. Qaefto da tutti i vecchi Antiquary fu creduto 
non effere diverfo dalla moderna Piazza Montanara, fenza. punto ri- 
fiettere all’ anguftia del Ato, che per effo rimaneva tra il Teatro di 
Marcello , e il Portico d’Ottavia , le di cui veftigie nelP entrar dclla 
Piazza a mano manca fi vedono, e Íeguono per Ano íotto le café pref- 
fo la Chiefa di S. Omobono , detta percio S. Salvatore in Portico, on
de piú ragionevolmente potrebbe dirfl , che il Foro Olitorio deftinato 
alia vendita delV erbe, incominciaffe dalla Chiefa di S. Eligió de Fer
rari , non lontaaa dallo Spedale della Confolazione , e fi^ftendeíTe a 
quclla parte obliquamente verfo il Tevere, e di quá poi terminaffe al
ie falde del Monte, donde fi feopriva molto bene tinta la fommitá 
del CampidogUo dalla parte della Rocca, c in confeguenza il Tempio 
di Giove Feretrio, e FElefante fará flato pofto poco piú oltre il vico- 
lo della e quafí alF incontro di S. Omobono. Finalmente, che 
quefto Tempio di Giove potcffe vcderfi ancora dalla parte, che ri- 
guarda il Teatro di Marcello , íi prova^^con teftimonio anónimo del 
Secolo IX. ilquale , durando ancora in'^ualche parte le antiche fabbri- 
che, cosi deferive la Arada,, che dalla Baíilica di S. Pietro portara 
aquella di S. Paolo. Zz? JlmJlra J. Lai/re^üi ¿^ Daf/^afo, (¿^ T^ea- 
¿rum Pompeó 3. Campo di Fiori, c^ per Por(kum , che puo «indicarfí 
delF ifteffo Pompeo , ufque adS, A??gehm in Pefeheria, e ¿1 Teatro 
di Marcello, & T'e/^plui^Jo'cfés, che devc effere il Feretrio dalluj 
parte della Rocca, che nel Monte vedevafí ; voltaiidofi poi in ¿iexíra 
Tijeaím/n iíer^ di Marcello , per P^riieum d’Ottavia ^^ne ad Ele- 

faníum, & indeper SMam Gr^^eomn?, che è in S. María in Coi- 
medin.

Pofto dunque in tai fitoFElefante, era facile, cite ft vedefle dal 
Tempio di Giove, con la fronte rivolta alla Piazza del Campidoglio, 
donde doveva aver I’ingrelfo , e con li fianchi fopra la Piazza Monta
nara , e lo Spedale della Conlolazione • E’ollcrvabile elfcrvi chi ha 
collocato FElefante Erbario nel Campidoglio vicino all’Atrio pubblico, 
che è contrario al fentimento degli Antori '.

Iz Ma
I Ícbono^r. num.^u
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Ma prima di paíTare a addurre le ragioni, che ñabilifcono Ia fi- 
tuazione del Tempio di Giove Capitolino dalla Íommitá, in cui è in og- 
gi rAraceli, lara bene di prima brevemente accennare , cio che era 
neU’Arce , e attorno ad eíTa , per paifare poi gradatamente all’ altra 
parte . Era per tanto da quefta parte la Curia Calabra, cosi detta da 
un Greco Vocabolo ; perché il Pontefice minore avendo oíTervato il 
Novilunio , convocava la Plebe vicino a quefto luogo , e gli avvifava 
quanti giorni avanzavano dalle Calende allé None \ Si pud credere, 
che queña Curia fofle fituata nelP orlo della lommita da quefta parte, 
alia fine di quel vicolo, che Monte Caprino fi appella, acciocchè 
avendo la viña libera veríb l’Oriente , e Mezzogiorno vi fi poteíTe re
guardare la nuova Luna . Di qua non iungi doveva eíTcre la caía di 
Manlio , dove i Galli rampicandofi per il Safio Tarpejo , furono difeo- 
perti dalle Oche . La caía , o capanna di Romolo , gli Antori antichi 
la ñabiliícono daqueña parte ^, come di Íopra accennai. 11 Tempio 
di Giunone Moneta dicevano efiere ñato fabbricato, ove fu la cafa di 
Manlio ► Qui erano coníervati i conj delle monete, e i pefi pubblici,. 
che diedero il nome alla Dea.

Da quefta parte era foríé ne* primi tempi la cafa del Re Tazio, 
di Teja Meretrice, il Tempio della Concordia, ma in quai luogo 
precifo quefte fofiero, non vi è Antore , che lo accenni ; íblo fi ía efic- 
re ñati nella Rocca. La Statua di Giove , che riguardaval’Oriente o 
era quella , che era nel Tempio di Giove Feretrio , o altra forfe nella 
Curia Calabra , o che fofie fonra la Rocca, donde fi vedeíTe il Foro , e 
la Curia ; non íb Íe fía la meoAna riferita da Vittore , che dice efic- 
re ñata portata da Preneñe. Nella Rocca fi confervava un’ Oca d’ar- 
gento in memoria dello ñrepito da efie fatto, allorehé i Galli attacca- 
rono dalla parte del Foro Romano la fcoícefa altiíTima Rupe ; della di 
cui altezza fe ne forma una vafta idea , fefi entra nelle cafe , che da 
Monte Caprino rignardano Campo Vaccino, ammirandofene la ñer- 
minata altezza. Ancora adefio nel Palazzo de’ Confervatori fauno ve- 
dere due An^e, o Oche, che eíTe fiano, dicono , trovate neU* iftefia 
fommitá, e^e credono pollino efiere ftate fattc per confervare la 
memoriadelPantico fatto.

Te MP i o D i 11 famofo Tempio di Giove Capitolino, detto ancora di Giovo 
Giove Gapi- Ottimo Maflimo , in quale delle due fommitá fofie, come gia difii , 
TOLINO. è molto controverío dagli Antiquarj 5. Confíderi da ció ilLcttore> 

in

I Macroè. lîb» i» Saturn. fi lo collocano dalla parte del?Arce » Tl Nar- 
i Ovtd. lib, i. ’Fa/lor. dinia il P. Cafimiro da Roma a ¡I Monteiau» 
5 11 Fulvio a il Marliani 9 il Fauno, il con dalla parte ¿’Araceli .

Mauro 5 il Riquio, e il Donati, cil Pirane-
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ill quanta ignoranza della Romaana Topografía noi ñamo, e fefí pof-. 
fono dare le giufte, e vere piante di tante fabbriche , delle quali non eii- 
ftealpreiente alcunveftigio.

11 Riquio , il Donati, e molti altri lo fuppongono dentro I’Arce, 
vicino alia Rupe Tarpea . 11 Nardini forie con maggior probabilita lo 
colloca dair altra parte , cioe neUa ibmmita , ove è la Cliieía d’Ara
celi , detta Cap¿¿Qlh ' • 11 nome di Tempio Capitolino, pare vera- 
mente dovergli effere derivata dalla ibmmità Capitolina, ove erafí- 
tuato , e quefta gia diííi, effere dalla parte d’Araceli ; anzi alcune 
volte fi trova col folo nome di Capiíolh , difegnato il Tempio di Gio
ve . 1 Trionfanti feefi neU’ intermonzio immediatamente aícendevano 
il Portico del Tempio di Giove ; ne mai fi legge, die entraffero pri
ma nell’Arce. Che nel Tarpejo foffe un Tempio di Giove, non ve n’è 
dubbio ; ma oltre le fortificazioni vi era il Tempio di Giunone Mone
ta , e altri Tempj, onde è pin facile, che quivi foffe il Tempio di 
Giove Feretrio , come di minor grandezza, che quelle di Giove Ot- 
timo Maffimo affai vafto, c che íblo fí rammenta nelP altra Íbmmitá . 
La Medaglia riportata in grande dal Signor Piranefí * parmi ancora 
che faccia a mío favore ; vedonfi in effa due Tempj cosí divifi, che 
moftrano indicare le due íbmmitá íjdegate dalla fabbrica, e la ñatua , 
ch’ è nel mezzo, foríe di Vejove, poftata in proQiettiva, che avan
za , e tenuta affai piíi baffa de’ due Tempj pare, che indichi l’inter- 
monzio , e i due Tempj diftinti nelle fommitá , e Íeparati ; Che quan
do ció fía, per il nome perpendicolarmente poño íbpra di uno de' 
Tempj di lOVl . FERETRIO , viene a ñabiliríi queffo Tempio 
nella Íommita Tarpeja alla parte finiftra, e quello di Marte nella Ca
pitolina alla deftra parte , cioé dalla parte del Tempio di Giove Otti- 
mo Maffimo ; Sapendo che queftí due Tempj erano uno per fommi
tá ’ : Ne è probabile , che avendo Auguño fatto il Tempio di Marte 
Ultore a fomiglianza di quello di Giove Feretrio Faveffe poño uno ac
canto all’ altro, come vuole il Donati 4 j ma pin tollo nelF oppoíla 
fommitá. Veggonfí ancora nel Convento d’Araceli manifefti Íegni di 
gran fabbrica , cioé alte foflruzzioni per l’appunto dinmpetto al Sol- 

ñizio
I Nard Rom, Antic, p-ap 5ci. Dionígi 

¿ice , che la fommitá Capitolina nella qualc 
da Tarquinio fu fatto il Tempioa era nel met- 
2,0 piu alca > che neU* eílrerniti della fuá cit- 
conferetnaj e Puguaglio Tarquinio con fo- 
ftruzzioni terrapienate j fe ció fu vero » come 
il medeúmo lOorico ripete puntualmente nel 
4. lib. non pote il Tempio eflere nella Roccaj 
ove la Riipe Tarpeja j fu la qualc il Tempioa 
detto dal medefimo ¡n aha crepidine » farebbe 
ÍUto A non cbbe loílcuziionj, ma dalF alto a

térra fu fco^lio j Gegue dunque» che nelV al
era cima da foftruzzioni ajutata fi ergefle •

a Íchonogr. di Romap. i.
3 . Uion>íib. yo. Itaque , & facrificia ejus 

rei caufa > & Templum Martis Ultoris Ca
pitolio ad imitationem Jovis Feretrii > qui li
gna ea Militaria fuípenderentur s decerni juf- 
fita ac deinde perfecit *

4 Rom. yet.
5 P. Cajim, ip, iPAracdiptlt i-t
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âizio cftivo, r altezza deile quali ficcome naícoña da un muro non 
fi puà additare ; ma la lunghezza è certo ûenderfi più di xl. palmi.

Tralafciarô la deicrizione minuta di queño Tempío leggendofi 
glà nel Donato , nel Nardini, e neUe altrc delcrizioni di Roma, rica- 
vata da ció, che ne deícrive Dionigi d’AlicarnaíTo ^. Solo brevemente 
accennero, che al tempo d’Auguño il circuito di quefto Tempio era 
di piedi "Tjo» in circa, la lunghezza di piedi 200., e a proporzione la 
di lui largliezza di piedi iS^. Aveva quefto la fuá facciata verío MeZ’ 
zogiorno accompagnata da un Portico íontuoíiífimo, Íoftenuto da un 
ordine di colonne triplicato nel davanti, e Íblamente duplicato da i 
lati ; il che non ofiervarono alcuni ; epure ció chiaramentedimoftra 
Dionigi d’AlicarnaíTo ; di maniera the da tre parti fi poteva girare, e 
Rare al coperto, enelle cene trionfali gran quantità di gente poteva 
capirvi ^. Nel Tempio craiivi tre Cappelle ftaccate, quelladi mez
zo fu di Giove, Paltre due di Minerva , e Giunone, e neppure di que
lle fi fa menzione da alcuni, quantunque cofa cíTenzialifiima, e necef- 
faria . Quefte Cappelle efiendo contenute da i lati comuni, non pote- 
vano efiere, che unite tutte ad un parí in faccia alla porta del Tempio, 
11 refto di quefto fagro Edifízio, che dovè eíTere riquadrato di 15'. can
ne per ogni verío, o poco meno, toltone la groíTezzadelle muraglie, 
0 fu nella guifa di una gran fala , o era da colonne , e da pilaftri diftin- 
to in navate, come è più probabile : Le quali colonne, le bene non 
tutte fi perfiiade il Nardini efiere le medefime, che fi vedono nclhu 
Chieia, e Convento d’Araceli ; leggeudofi in una di granito A CVB1- 
CVLO AVGVSTORVM

Si fill iva al Tempio per pin gradim, quali contradice giuftamente il 
Nardini efiere ftati cento , come Lipfio , ed altri vogliono , e che co- 
minciaflero dal Foro ; poichè iàppiamo i Trionfanti elfere agiatamente 
Íaliti ill i Cocchi fino al Tempio, come da Cicerone, Ovidio , e Lu
cano prova il Donati ^ . Narra Dione ^, che Giulio Celare , e Clau
dio íalirono le dette Ícalc inginocchioní ne i loro Trionfi, ficché i fca- 
lini non potevano efiere più bafii della Piazza Capitolina, cioé delPin- 
termonzio dove i Trionfanti aícendevano. Al tempo di S, Girolamo ‘^, 
che fiori íotto Plmperio d’Onorío , quefto Tempio gia era rovinato , 
indi terminato di diflruggerc da’ Vandali, e da’ Goti. Di quefto Angu
llo Tempio non vi reftano altre memoríe , che grandioíe íbftruzzioni, 
ic quali fi vedono dalla parte della cordonata, che dalla Chiefa del Ge- 
__ ______ su

^^fP- 5 Ca/ímir, IÛ6r. d'^raaU, 
hb, 16. lié. s>’ f^ít. Domit. Liff. Ub» i. de 4 Jiom. 
magnit. Rom. c. $. Mariia». Uv.í. dtc. $. ^ Dion, in Jul. Í^ Claud.

J.ié.z.conír.Joviri.
- ^snar. hl» z. Rulen¿er ^c.
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SLi porta in Campidoglio > e che fi eilendono ibtto quelle abitazioni, 
che occupano il vicolo della Peí^acchiay le quali in parte ancora fi ve- 
dono , beiichè con timore da i Forañieri, e fauno in parte concepirne 
qualche idea. Panno adeíTo ornamento al Campidoglio la Statua Eque- 
áre di M. Aurelio, la Roma di Pórfido trovata a’ Cori i due Fiumi 
Nilo, e Tevere, che erano a S. Stefano del Caceo , o piú toño ai 
Clivo Qíiirinale . Le due Statue de i Sigli di CoiUntino allé fixe Terme 
nel Quirinale ; le Statue de i Dioicuri, ritratti di Cajo, e Lucio nepoti 
d’Auguûo al Portico di Filippo vicino al Ghetto , e al Tevere.

La Piazza del? intermonzio, era ornata di quadrati Portici fatti 
da Nafica ; nel mezzo vi era FArco Trionfale di Nerone, icolpito nel- 
1c fixe Medaglie ^. 11 piano di quefto luogo dovette efiere più bafib del 
prefente * Flaminio Vacca ^ racconta, che in fuo tempo eiTendofi fat- 
ta un apertura nel mezzo del Campidoglio , vi fix oiservato un bafsori- 
lievo affifso ad un muro , che pareva folse al lato della Arada, rappre- 
fentante il ratto d’Europa.

Molti altri Tempj, e Cafe, ed altre Memorie erano nel Collo 
Capitolino , di fito incerto , e d’inccrto tempo ; poichè iècondo i tem
pi furono ora diftrutti, ora rifatti con diferente nome , ora mutati di 
fito . Tralaício dunque di nominare le coíe di fito incerto , trovandofi 
giá accennate , e nel Donato , e nel Nardini, e neUa mia Roma in ot- 
tavo ; Íblo accennaro redare ancora vedigj di due monumenti, cioè del 
Sepolcro di C. Bibulo , e della Famiglia Claudia ; il primo all’ eftremi- 
tà del Campidoglio verib il Campo Marzo all’ ingrefib della Via lata , 
detto ixi oggi Macel de’ Corvi : ed il iecondo poco lungi, i di cui vedi- 
gj ci ibno Rati accennati diligentemente dal Sig. Piranefi ’ : ove egli of- 
ferva, che quedi due Sepolcri rimanevano fuori di Roma , primache 
Trajano dilatafie le mura per comprendervi il fixo Foro . E ficcomo 
quedo Imperatore è dato il primo a ricevere la fepoltura dentro la Cit- 
tà , non fi ímentiíce tal propofizione , dal Íaperfi, che detti due Sepol
cri erano dentro Roma prima della di lui morte ; poichè avendo egli 
ottenuto il fixo Sepolcro per derogazione del Senate dentro la Città , 
quedi altri due vi redarono înclufi per incidenza . E’ cérto , che la gen
re Claudia, ebbe il fepolcrO dal pubblico, che più fácilmente poté efic- 
re da queda parte , che vicino alla Porta Carmentale , ove alcuni lo 
lituano . Di quelle di C. Publicio Bibulo rimane una grande ofíatura tra 
cafe , e botteghe a finidra ncll’angolo del Monte Capitolino colla Íe- 
guente lícrizione a gran caratteri alquanto corrofi :

Sepolcro de’ 
ClAUDJ ,E DI 
G. PuBLlClO »

C. PO-

1 Bellor.num. xii.C*/".
a Net. di RoMt dope ¡1 Ndfdin>

5 Torn. i. num. zT^.^ag. 31»
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C POBLICIO . L. F. BIBVLO . AED. PL. HONORIS 
VIRTVTISQVE , CAVSSA . SENATVS 

CONSVLTO . POPVLIQVE . IVSSV . LOCVS
MONVMENTO . QVO . IPSE . POSTERlQyE 

EIVS . INFERRENTVR . PVBLICE . DATVS . EST.

Queño Sepolcro offerva il Síg. Piranefi * efíere coftrutto di traver- 
tini : ove li rotti pezzi mofírano , che PEdificio continuava . Vi fi ve
de una fineñra, la quale dava il lume air interiore del Sepolcro , o ve- 
ramente era nicchia , nella quale poteva efíere ftata collocata , o ftatua, 
o altro . E’ da offervarfi 5 che un pezzo d’architrave , 0 fregio fu fínof- 
ib , e fía piú indietro del fuo loco . 11 primo piano delVarchitrave, co
me il primo ftipite della fineñra > fono molto piú alti degli altri piani ; 
proporzione, che in vero accreíce dignita alie fabbriche ulata nel 
tempo della Repubblica fino ad Augufío . Nella parte angelare fi ve
de uno de’ pilañri del Íepolcro ; egli fi rende ofíervabile , particolar- 
mente per efíere fuíato da poco pin íbtto della meta , fino al collarino, 
a modo di colonna . 11 diminuiré in tal maniera i pilañri, fu comune- 
mente uíato dagli Antichi, cd in Ípecie , quando dinanzi a quelli por
re fí doveano delle colonne , avuta pero buona confiderazione tanto al 
fito , quanto alla grandezza delP opera . La Íuperficie della parete tra- 
poña a i pilañri, ficcome ancora Paîtra, verlb l’altro angelo, da poco 
piú Íbtto della meta fino alParchitrave, tiene la medefima declina- 
zione de’ Pilañri, a guiía di Ícarpa. La íuperficie del muro tra i due 
pilañri è perpendicolarc, divería da quella del muro degli angelí ; 
pure non oftante tal diverfità nell’ opera refta inicnfibile , ed anzi gra
ta agli occhi de’ riguardanti. OíTervafídi piú la baíe de’ pilañri, forma
ta non fecondo le regole di Vitruvio , il quale afíegna per altezza aHaj 
baíe de' Tempj Teícani la meta del diámetro della colonna ; qui viene 
ad efíere poco piú di un terzo , per aggiungere alia fabbrica maggier di- 
gnita : percio non fi deve ñar fempre allé regole di Vitruvio , quai leg- 
ge inalterabile : poichè fè fi fàrà ofícrvazione ibpra i Monumenti an
tichi , fi trovera una gran varietà di proporzione , lé’quali, parlando de’ 
Monumenti piú infigni in architettura, fi conoicono iempre dirette dalla 
circoñanza del fito , e delle iñefíe fabbriche , 11 piano antico intorno 
a queño monumento è molto inalzato dalle rovine tanto delle fabbri
che del Campidoglio , quanto da i Fori d’Auguño , c di Trajano , che 
lo circondano . Efíendo la fabbrica architettata nel tempo della Repub
blica , ed efíendo in fiiífícicnte ñato di coníervazione, meritava, che 
vi fi faceífero da noi queñe non ovvie confiderazioni.

CAPO

1 Tom, i. T^v. ir,e K,
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CAPO QJJARTO
Fori di Cefare ^ d'Au^uflo, di Nerva ^ 

e di Trajano,

SCesi dal Campidoglio , ritornando verfô il Foro Romano, effendo 
quefto ripieno di fabbrichc. Celare ne fabbricô un’altro a lui vicino, 

e quafi contiguo , del quale non ne refta alcun veítigio, fe non che quel
le , che ce ne hanno confervato le medaglie ^. Non oftantc il fuo fito, 
lo pongono gli Antiquarj in quello í¡íazio , che è dietro la Chieía di 
S. Lorenzo in Miranda , e S. Adriano j onde con ragione fi puá dire un 
Foro ifteffo col grande , a cui era a lato dirittamente, e cosi Anañafío 
Bibliotecario * averá propriamente chiamata la Chiefa di S. Adriano 
in Tribus Foris, cioè di Cefare , d’Auguro, e del Romano .

Dietro la Chieía di S. Martina, poco meno , che al lato di 
S. Adriano , era il Foro d’Augufto; fícehé la Arada, la quale og- 
gi va tra Tuna e Faltra Chiefa diritta verfb il Foro di Nerva, ha^ 
aíTai del probabile , che fía Tantica , o dalT antica poco diígiunta, 
per cui dal Romano Foro a quello d’Auguño s’entrava. Nè pure di que
fto vi refta veftigio alcuno , fe, íe ne eccettui ció , che fi vede nelle 
Íue Medaglie .

Oltre i giá detti Fori, Domiziano poco da queñi lontano ne co- F o n o Pal- 
minciá un altro , detto Foro Palladio , che da alcuni Antiquarj fu tre- ladio. 
duto il Romano. Di quefto Foro fí vede un avanzo a Tor de Conti, de
nominato in oggi le Colonnaeee ’. Sono ammirabili in quefto monu
mento i finiflimi intagli délie cornici, i baiïirilievi del fregio con la 
confiderazione degli ornamenti di bronzo, che fi argomenta eifervi 
ftati foprapofti da i forami, che rimangono ne i pilaftrelli Attici, tra 
i quali fi vede una Pallade fcolpita in marmo, che foríe averà dato ai 
Foro il nome di Palladio . 11 Signor Piranefi non ci dice coia foffe que- 
fta fabbrica, chiamandola col nome genérico di monumento.

Fu gran controverfia tra TAntiquario Ficoroni, e il P. Montfau- 
con, fe quefto avanzo d’antichità foíTe Tempio di Pallade, o no . Do
miziano fu devoto di quefta Deità ; e ie il Foro ebbe il nome di Palla
dio , dovette averio certamente per il Tempio di quefta Dca ; e Ie {cul
ture appartenenti alla medefima indicano, che quefto Monumento fof 
fe porzione di eiTo Tempio. Queft*Edificio ha perianto un refiduodi 

________________________________ ______ K_________
I f^edi Bellor, Numif, XHtCiff, j t^ed. piran, torn, i.tav. ^Q.fii.z^Icho-
2. Jnf^tf.Poiftif. nogr.leif.d
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due groffe Colonne di circonferenza xiv. palmi, e la loro altezza è di 
palmi xLH. reílandone la piú parte Íepolta . 11 íuo grand’ArcIiitrave è 
icolpito a baíTorilíevo d’ectellente lavoro , con figurine, benchè mu
tilate nel fregio alludenti a Minerva, Ia quale è Ícolpita al di Íopra in 
piedi in proipetto. Vi fi offerva, che tutto I’edificio, e le teftate era
no riveftite di tavole di marmo

Non avendo Domiziano terminato il íuo Foro,fu da Nerva incorpo
rato nel íuo, che fu chiamato tranfitorio, per i fornici, che davanc Vadi
to a i circonvicini Fori. L’avanzo, che íé ne vede ci da idea della ma- 
gnificenza degii antichi Fori. Le Colonne, che fi veggono , crede il 
Signor Piranefi appartenere al Tempio di Nerva *. Alcuni de’ moder
ni Scrittori, dice egli, pongono per Tempio di Nerva, gli avanzi 
della di lui Curia, ma fono riprefi da Andrea Palladio, il quale no 
trafle la Pianta, I'elevazione , e lo {¡saccato nel fiio trattato dell’Archi- 
tettura , addittandone la fituazione , e le mura della di lui circonferen
za fabbricate di peperino *, e rimpreifione nolle mura lafciata dal 
tetto de’ portici, con gli archi tranfítorj ,'e il Tribunale de’ Giudici fub- 
altemi del Foro, vedendofi ancora le nicchie per le Statue degli Uo- 
mi illufiri. E’il refiduo di quefto Edificio uno de' pin lunghi, ed alti 
dell’ antica Roma, fítuato allé radici del Quirinale, incontro allé mo
derne abitazioni del Marcheiè del Grillo. Quattro archi di quefto 
maeftoib Edificio fi veggono mezzo iepolti, per i quali fi entrava nel 
medefimo . Dopo la Porta della Chieia, e Monaftero detto la Nunzia- 
tina , fi vede un altr’Arco detto de’ Pantani, forie dal fiio paludoíó fi- 
to , e dentro di queft’Arco a deftra è congiunto il Portico da me ibpra 
rammentato , il cui refiduo ibno le tre groife Colonne di marmo parió 
icamiellate Corintie, di circonferenza ciafcuna palmi 24., e di allez- 
za palmi 72. architettonici.

L’iicrizione, che era nel belliíTimo architrave è la feguente :

IMP. NERVA . CAESAR . AVG. PONTIF.
MAX. TRIB. POT. 11. IMP. 11. PROCOS.

Venne quefta Ifcrizione levata nel Pontificato di Paolo V. per irn- 
piegare i marmi nel Fontanone del Gianicolo ; ma viene riportata da 
tutti gli Antiquarj. 11 reftante del fiio architrave d’immenia mole , è 
fcolpito di fogliami, e di altri ornamenti con tale eccellenza , che ier- 
ve di modello agli Architetti. Sopra quefto gran pezzo d’Architrave è 
fabbricato il Campanile della Chieia delle fiiddette Monache . Ma fic- 
come fono maravigliofi i refidui delle Colonne , ed Architrave j cosi 

è ftu-

1 Ji hotto^r, loc, cîl. t Piranef.í, i. rat». 30,Aá» *• ^ ^‘p^¿' 3^*
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è ftupenda la fabbrica efteriore, come già diffi, e per Taltezza, e 
per effere composa di macigni di Pietra Albana, uniti fenza ajuto di 
calce , effendo lavorati a bozze rufticlie, e quello , che rende particola- 
re quefto murofíé, che eiièrpeggia, end fine ritorce fecondando 
Tantica ftrada. Flaminio Vacca racconta *, che dovendofi rifarcire il 
Monaftero delie Monache, furono gettati a terra certi quadri di pe- 
perino, ne’ quali tra Tuno, e Taltro fi trovarono certc ij^ranche di ic
o-no da ogni banda fatte a coda di rondine, cosi ben coniervate , chc fi 
potevano rimettere in opera, e neffun falegname conobbe di che legno 
foffero . Qiiefto muro per tanto da una parte è occupato dalle cafe, e 
dalle mura del Monaftero, e Íblo tra quefti in alto fe ne vede il torci- 
mento : Dopo Tarco aperto, detto de’ Pantani, entrandofi in una caía fi 
vede per le fcale della medefima molto meglio il torcimento della fab
brica . Le mura ^ che fono alla vifta fanno la lunghezza di cxLiv. paffi, 
non computati altri lxxx. paffi avanti i primi archi d’ingreffo, ove è ri- 
dotto in calé, fopra le quali fi vede un continuato cornicione intagliato *.

Varj Archîtetti hanno dato la Planta la maggior parte ideale di 
quefto Foro ’ . Gli Antiquarj fu le teftimonianze degii Autori ftabilifco- 
110 in quefto Foro il Templo di Glano Quadrifronte con la Statua ritro- 
vata giá in Faleria , Aleffandro Severo accrebbe a quefto Foro molti 
ornamenti, e qui fu ov’cgli fece moriré di fumo 11 Cortigiano Veturio 
Turmo, come peffimo adulatore Nello íjiazio, ove fu fabbricato 
quefto Foro dalla parte del Palladio, che fabbrico Domiziano anterior
mente, vi era il Templo della Dea Tellure, come fi ríconoíce dagli At
ti de’ Martin , e fi vuole foíse, ove è la piccola Chieíadi S. Maria degli 
Angeli, detta In Macello Martyrum . Ove è la Chiefa detta di S. An
drea in PoriogaUo, vogliono foise il luogo, detto ^¿^a Galilea, me
morabile per eisere qui ftati bruciati i corpi de i Galli Sennoni uccifi nd 
Foro da Cammillo. Da quefta parte doveva eisere il Vico fcelerato 
per cui Tullia paiso col carro lbp>ra il corpo di fuo Padre ^, icendendo 
dalT Eiquilino per il Clivo Virbio, e Ciprio per andaré al Foro ; ma 
Tadditarne il predio fíto , per quanto Íe ne fiano dati pena, e il Nar
dini , e il Donati, è coià molto difficile.

Girando per tanto dietro le alte mura del Foro di Nerva alie radi- Caicidtca , 0 
ci delT Eíquilino, Viminale , e Quirinale per il fuo baffo fito detto C?- Bagni diPao- 
rl^e, ove vogliono foffe la cafa di Pompeo , fi giunge a quelTavanzo ^0 Emilio. 
di fabbrica laterizia , che comunemente fi crede effere un refiduo de* 
bagni di Paolo Emilio , deducendolo dal nome corrotto di quella par-

Ki te

1 Metnor, dt Rof»» 4 Lampr'id. in Mex. Sever.
-i Ficor. re/hg. di Rom. ^ f/'ed. Liv. Dionyfi ed aliri.
5 Fedi Fallad, FiraneJi ^c.
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te del Colle Quirinale ad effo fovrapofta , detta Mag^a^apoU. Il S^ 
gnor Piranefi riporta gli avanzi di quefta fabbrica circolare ’, che egli 
crede effere la Calcidica del Foro di Trajano. Ella è di tre ordini ^il 
primo de’ quali è interrato nelle revine ; egii ne dà la ’planta nella lua 
Tavola khonogranca del Foro Romano fecondo la iùa antica efiften- 
za ’^ vedendovifi fupplita I’altra Calcidica corrií¡5ondente. L’Eftenfio- 
ne circolare de’detti avanzi rimane nelle cafe di ritiro delle Vedove, 
ncir altre cafe circonvicinc a S. Maria in Campo Carleo , nd Palaz
zo Ceva , e nd Convento di S. Caterina da Siena. Alcuni de’moder
ni Scrittori, come già diíTi, Íiippongono, che quefta eftenfione ap- 
parteneíTe a i Bagni di Paolo da loro cognominato Emilio : Ma fc efli 
aveflero oftervato la forma cmicicla di detta fabbrica , e la di lei con- 
tinuazione nelle cantine delle predette cafe fino a S. Maria in Campo 
Carleo , come dimoftra il detto Signor Piranefi, con tinta più liera nella 
mentovata Ichonografia, e fe aveíTero avuto rifleffo alla iícrizione porta 
nel Piedeftallo della Colonna Trajana > dove fi legge I’appianamento 
fatto appunto per dar luogo alla vaftita del Foro Trajano , attorniato in 
qiiefto lato dal medefimo eraiciclo ; certamente eifi non averebbcro 
dato nel doppio aifurdo di riferire quefta fabbrica al loro fuppofto Pao
lo Emilio, e di crederla ij^ettante a i di lui bagni ; quando i di lei 
avanzi la dimoftrano opera affatto differente dalle maniere de’ bagni. 
pitre di che, tra le memorie dell’ antichità non fi trova fatta menzione 

d al mtlio, ma bensi femplicemente di un certo Pao
lo, i quali Ruffo, e Vittore ci riferifeono effere ftati,non già nella 
Regione viii. ove è la fabbrica in quertione, manella vu, ilche fece 
effere dubbiofi ancora il Nardini 3, e il Donati a ftabilirc cola foffe 
quefta fabbrica , ea chi apparteneffe . Di quefta fabbrica non vi rima- 
ne, che la veduta di una parte del fecondo ordine , e una porta anti
ca appartenente al terz' Ordine , e tutta cortrutta di terra cotta di for
ma circolare col fuo portico al di dentro di molto fj^aziold fito ; vi 
rertano alcune delle nicchie ancora imbiancate di ftucco ; fordine è 
Jonico con la fiia graziofa cornice ; effendo gran danno, che la mag- 
gior parte dell’ Edifizio rerti fepolto ; anzi tutto il di ibpra, e nelPertc- 
riore è ripieno di cafe fino alla pianura del Monte.

FoRo Traja- Tra tutti i Fori di Roma eccedeva il Trajano ogni altro in ric- 
^o * chezza, bellezza , e magnificenza ‘’, e ne fu fuo Architetto Pinfigne

ApoI-
i Toni, i.tav. i9»/í¿» i.
1 Tor», i.tav. 43. daln. i88. aln.iio.
3 Rvm^P'ehpag.isS.
4 Dion, in Trajan, In Foro ingentem co

lumnam ftatuit , five lit ea pro fcpulcro eiiçtj 
five in oilentationein ej«s operis 3 quod iJIe

circa Forum egit. Clivus furgebat a quern 
effoila quoque verius terra ita complanavit j 
ut undique columna conipiceretur : Forum- 
que deinde in are» modum equatum manût • 
Plraii. torn* 1. iav. ZS’ »• 2..
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Apollodoro . Non fi vede prefentemente di quefia Augufta fabbrica, 
che la Íbla ColonnaCoelide inalzata dal Senate, e Popolo Romano 
per la vittoria riportata dal? Imperatore Trajano nella guerra Dacica, 
ed in cui furono ripofte le di lui ceneri. Quefto è uno de’ più celebri 
monumenti, che fiano rimafti interi dell’Antichità . Sembra effero 
ftriata, e ricoperta poi dalla cima al fondo dal rawolgimento d’una 
fafeia, che la rende coclide ; ed ove fono effigiate in baffirilievi ec- 
cellentiffimi le gefta dell* Imperatore nella guerra Dacica, Ha interior
mente una fcala a chíocciola, per cui fi afeende alla di lei cima, ove 
è la Statua di S. Pietro di metallo collocatavi da Sifto V., il quale fe- 
ce ígombrare alP intorno delP ifteíTa Colonna il rialzamento del mo
derno piano di Roma, che ricopriva il dí lei gentiliffimo piedeftaUo , 
mirabile nclle cornici gentilmente intagliatc a frondi di quercia, o 
negli altri ornamenti. il di cui dado Íembra anch* egli ricoperto d’uii 
tappeto inteíTuto di Trofei Ícolpiti in rilievi cosi baffi , che non con- 
fondino le linee , le quali compongono un’Architettura cotanto vaga. 
A una delle di lui faccie è la porta per cui s' entra alla fcala, e indi 
cui appariíce la feguente ifenzione in mezzo a due leggiadre Vittorie :

SENATVS . POPVLVSQVE . ROMANVS
IMP. CAES. DlVl . NERVAE . E.

TRAIANO . AVG. GERM . DACICO . PONT.
MAXIMO . TRIB. POT. XVil. IMP. Vl. COS. VI. PP.
AD . DECLARANDVM . QVANTAE . ALTITVDINIS

MONS. ET. LOCVS. TANWJ. OPEÆ/BVS. SIT . EGESTVS

11 iupplemento delle parole TAN/n oper'ñlVS manca all* iicrizione 
per eflere Rata offeia ne’ fecoli barbari, da un’ intaglio di figura an- 
golare fatta nel piedeRallo si da quefta, che dalla parte oppoRa a fine 
di appoggiarvi i tetti d’alcune Taberne Forenfi , allorçhè il piano di Ro
ma non era quivi per anco rialzato . Secondo le mifure , che ue dan- 
no il Ciacconio , il Fabretti, ed il Bellori queRa Colonna dal piano 
alla fbmmità , compreíbvi il piedeRallo della moderna Ratua di S. Pie
tro , giunge air altezza di piedi exxvm. ‘ contiene cLxxviii. fcalini a 
lumaca . Non lb conte il Marangoni ’ ne conti Íblo cxxin. Sono que- 
Ri tagliati interiormente nella rotonditá del marmo , e ricevono lume 
da xLiii. fineRreHe : il Marangoni ne conta xtiv. dicendone Icolpite 

quat-

1 P, yí/í(/r, LÍ[ altapcd. cxxvm. a Delle có/eGentil.^a¿, 5^3.
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Quattro nel gran piedeftallo, e dieci per ogiii parte della Colonna a 1 
quattro vend principal!.

E’ finalmente compofta quefta mirabil Colonna di foli xxxiv. pez- 
zi di marmo ; cioè la bafe ne contiene vin. il toro uno , il fufto della 
Colonna xxm., il capitello uno, e parimente uno Vimmenlb piedeftal
lo , tutto J come già diffi, ornato d’armi barbariche , di Aquile > con 
feftoni agli angoli, e vittorie. Mi refta ancora da oiTervare neir inte
riore, che il vano della Ícala alumaca è di piedi in. di diámetro; i 
gradini hanno piedi n. e mezzo di lunghezza, il reftante della groffezza 
fino alla fuperficie fuperiore contiene un palmo, e un’oncia . Le fi
gure, che fono foolpite alP intorno della Colonna hanno quafi tre pal- 
mi d’altezza , chi pin, e chi meno, efíendo dcll’ifteíTa mifura nel 
mézzo, e nelle partí fuperiori, e inferiori ; quelle perô fotto il capi
tello avanzano Paltre di tre, o quattro once d’altezza . Le iftorie , e 
i piani delle figure vengono diftinti da un cordone , che circonda tut- 
ta la Colonna, cominciando dal piede fino alla cima con xxin. ^iri. 
Nella fommitá vi era la Statua dorata di Trajano , come fi vede nelle 
di lui Medaglie *, e che gli Antíquarj la crcdono d’altezza di piedi 
xxi. o xxvin. ^ In oggi vi è la ftatua di S. Pietro di metallo poftavi da 
Sifto V. di palmi xiv. d’altezza , e neUa bafe di eflavi fece ícoípire 
SIXTVS V. PONT. MAX. B. PETRO APOST. ANNÍ 111.

La fommitá di quefta Colonna pareggia il Quirinale ; al che fi 
vuole, che alludino quelle parole delP lícrizione formata di lettcre 
belliíTime nella bafe della Colonna : A¿¡ áedara^^um quatite ah¿^u~ 
dims rj^o^s, & loeus ía^í¡s operiemus fi ege/lus. E in vero le lettcre 
tronche nel marmo nelP ultima linca altro non poíTono dire che ía^ús 
operibus ) acui continua fi egejius , benché altri legghino ía/?íis ru
deribus , come il Bellori, ed il Donati legge ía^íis ex Collibus ; fi
nalmente alcuni hanno ancora fiipplito ía/¿^is opibus : Ma la prima pa
re la pin probabile, per la quale s’indicaíTe, che veniíTe Ípianato i! 
Quirinale da quefta parte per fabbricarvi il Foro, e per collocarvi 
dentro quefta Colonna, confíderandofi particolarmente il Íuo bafàmen- 
to, a cui poco fotto doveva efiere Pantico piano di Roma . Tralafcio 
di deforivere i baífirilievi, che fono attorno a quefta Colonna eíprx- 
menti i fiicceíTi della guerra Dacica, per non effere troppo lungo , e 
per effere cio ftato fatto dal Ciacconio, Fabbretti, e Bellori. Tra 
figure intere, e mezze figure vi faranno mmd. figure : 11 difogno, e

Pin-

1 yaUlartt de Bic.
i Dion, in Trajan. Trajani offa in illius 

■cülurona condidit ; e Caffiod. in Cbron, Offa

in urna aurea collocata 3 fub columna Fon ^ 
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rinvenzionc viene da un folo, le figure per efiere moltiíTime fono la- 
vorate di moite maniere , ma tutte buone.,

Ritomando per tanto al Foro * abbiamo di quefio neUe Medaglíe 
di Trajano la Colonna , la Statua Equefire, la Bafilica, la Biblioteca 
Ulpia, e gli Archi Trionfali ^. Era queño Foro circondato da porti- 
ci ornati di groíTe colonne con i fuoi cornicioni : Gli archi, e le volte 
per relazione di Paufania ^, come ancora le Statue , che i Portici, e 
i Tempj adornavano , fi vuole foiTero di bronzo ; ma per le prime, pa- 
rendomi ció quafi impoffibile, ilimerei meglio il dire, che foiTero 
arriccinti d’ornamenti di bronzo . Ebbe quefto Foro, fecondo il co- 
muae coftume Bafilica, e Tempio. Nel Portico della gran Bafilica 
era fituata la Statua Equeftre di Trajano, che fu Pammirazione dell* 
imperatore Coftanzo ^ . Vi erain quefto Foro ancora un Tempio, non 
fi fa pero a qua! Nume dedicate , quando non fofle quelle da Adriano, 
fabbricato, alfuo benefattore Trajano , oquello di Matidia , che vid- 
di già intagliato in gemma

Della Libreria Ulpia fanno menzione moltî, che vogliono fofle 
nel Tempio di Trajano, dicendofi doppia, e ornata di Statue di Let- 
terati ï; fu poi queila traiportata nelle fue Terme da Diocleziano. 
Diverfi imperatori aggiunfero varj ornamenti-a quefto Foro; poichè 
M. Aurelio vi pole le Statue di coloro, che morirono nella guerra 
Germanica : AleíTandro Severo altre di Períonaggi infígni ; effendo- 
"v ^ufto d .^^nxbra, una di Nicomede Re di Bitinia d’avo- 
rio, una Coloflea di Numeriano Imperatore , e quelle di Sidonio, Vit- 
torino , e Claudiano , di cui fi è confervata fino a’noftri tempi Plfcri- 
zione . Nel 1494. fu trovara la Bafe con Vllcrizione pofta fotto la Sta
tua del Poeta Claudiano , che acqmfto Pomponio Leto .

Di quefto beUiflimo Foro non fi fono veduti altri veftigj, cho 
certi pezzi di colonne di granito di diámetro di 7. palmi, ne i paflati 
anm venduti. Avanti la porta delle Monache dello Spirito Santo fi ve- 
dono colonne di granito incaftratcnel muro, e adeftra in quelio delle 
Monache di S. Eufemia fe ne vedono quantitá 'di pezzi, che hanno 
fatto Íervire di materiale , vedendofene ancora incaftrati de* pezzi 
nelle fabbriche circonvicine. Rifcrifce Flaminio Vacca, che a fuo 
tempo dalla parte della Chieía di S. Maria in Campo Carleo , detta 
Spoglia Cr¡Jl¡ , vi furono cavate le veftigie di un’Arco TrioníaÍe con 

mol-

1 P. ri¿ior. Forum Trajani cum templo y Jal. GeU. lib. 15. c, aj. In faftigio Fori
& equo . ^ Trajani fimulacia funt fita circumdiqiie inau-

i De B-enumif* Valliant i^c. rata equorum ^ atque fignocum militarium i
5 In Gr^ec. fubfcriptumque eft ex Manubiis .
4 rid. Jmm, Marcell, Hiji.
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molti baiïîrilîevî traíportati in cafa Boccapaduli, e tra gli altri rim- 
perator Trajano, che paíTava un hume : Vi trovarono alcuni Íchiavi 
fimili a queUi dell*Areo di Coilantino ; e credo fiano di quefti , quelli 
due che Paolo ill. levó dal cortile de’ Coloimefi, e li collocô in ca- 
po allé fcale del Palazzo Farnefe ; e Paltro, che è reftato a mezze fca- 
Ic del fuddetto Palazzo Colonna vedendoh eflere del medefimo icalpel- 
lo di quelli dell’Arco di Coilantino , 11 fopraddetto Flaminio Vacca , 
non fenza qualche fondamento , fuppone , che il Foro circondato di co- 
lonncj e fabbriche di forma quadre, come dalle Medaglie fí arguifee, po 
teíTe avere agli angoli quattro Archi Trionfali, de’ quali egli crede di 
ritrovame tre j cioè uno di cui in parte fí fervi Coilantino per erige
re il fùo, come già dimoftrai j l’altro di cui fi feoprirono i veftigj a 
SpogUa Cbn/H veduti dal Vacca i 11 terzo vuole, che folle dalla par
te del Palazzo Colonna, all’ eftremo angolo dalla parte delle Halle, 
ove furono trovate le tre Statue fopra mentovate : 11 quarto pare , che 
poteffe effere ove è la nuova fabbrica del Palazzo Bolognetti, ne’di 
cui fondamenti fu ritrovata una gran platea di travertini, conforme 
che dimoñravano aver potuto foftenere un Arco , eche dalmedefimo 
fi Haccaffero i portici, che andavano a circondare il Foro; onde è 
probabile , che la Bafílica, la Biblioteca , e i Tempj di Trajano , e di 
Matidia, foffero alla metá di queíli Portici. Queila opinione non è 
certa , mamerita qualche rifleffione. Ma profeguendofi ad offervare 
le fcoperte fatte in quefto Foro : Una grofía eolonna di Cipollino vi fu 
ritrovata , che deve effere nel Giardino Cefarini a S. Pietro in Vincu
lis . A lempo del fopraddetto Vacca volendofí rifondare una cafa vici
no alla eolonna Coclide , fu feoperta una platea tutta laílricata di mar- 
mi , con alcuni pezzi di giallo antico , che feccro credere conteneffe 
de’ feompartimenti, come pure fi è offervato nel farfi i fondamenti 
della nuova Chiefa del Nome di Maria. Seguita in tal occafione a re- 
giílrare il Vacca, che furono trovati tre pezzi di greffe colonne di 
marmo Ílatuale della groffezza di cinque palmi, e lunghe trcdici, vo
lendofí, come è probabile , che foffero di quelle de’ Portici. Molti 
altri pezzi di colonne di granito bianco nel 1700. furono trovati nel 
fare alcune fabbriche nel Monaílero dello Spirito Santo, ed erano di 
vil, palmi di diámetro : cola maravighofa ! Qui ancora furono trovati 
molti pezzi di giallo antico, che dovevano ornare il pavimento del 
Portico . Altri fímili pezzi di colonne furono trovati nel fopradetto 
Monaílero al tempo d’Aleífandro Vil. tra le altre una eolonna d’Af- 
fricáno di una Ílraordinaria grandezza , che forfí apparteneva a qual- 
cheduna delle fabbriche, che Leonardo Agoftini celebre Antiquario 
ne reftù forprefb. Non folo qui furono trovati pezzi di colonne di 

gial-
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«îallo antico , ma fino nel Monaftero delle Cappuccine, in faceia a Spor 
glia Criito detto S. Urbano nel 1681. fu trovato nn groffiffimo pezzo 
di colonna fcannellau di giallo antico , che fu venduto a molto prezzo : 
Ancora dalla parte di S. Bernardo , e del Nome di Maria fl fcoperfero 
altri fimili pezzi di colonne di granito, e di giallo, de’ quali I’ultimo 
fu cavato , e I’altro lafciato fotto terra . Fu bensi cavata piu verfo il 
Palazzo de i Colonna un* Ifcrizione con lettere di metallo, tolte ne* 
tempi barbari fatte di belliifima forma , che pareva poter eifere ap- 
partenute a qualche Arco , che Clemente XU a perfuaiione di Monfi^ 
gnor Bianchini fece collocare nel cortile delle Statue di Belvedere . Ho 
voliuto minutamente defcrivere quelle fcoperte , accio il Lettore pol
la avere qualche idea almeno della magnificenza di quedo Foro, tan
to daaU antichi Scrittori efaltato .

CAPO Q_U I N T 0
Del Colle Quirinale.

D
a i Fori di Nerva, e di Trajano fí fale al Colle Quirinale , cir- Coue Qvirt- 
condando le fue radici il Palazzo del Grillo , la Madonna de; ^^^1:^ m^° -^ ^ 

Monti , e la Valle detta di S. Vitale ; ma prendendo la fallu, dettadi ¿avaUo ¿ 
Monte Magnanapoli, fopra il Foro Trajano , fi arriva a due fommitá , 
che formano quedo Colle , una ove è il Palazzo Aldobrandini, e Valtra 
dove è il Monaftero de’ SS. Domenico e Sifto . Nel declivio verfo il Fo
ro Trajano è una Torre coñrutta di terra cotta, e quali nella pianura 
giungono i fuoi fondamenti dentro il Monaftero di S, Caterina da Sie
na. Un’ altra parimente allé radici di quefto Colle preiTo il Foro di 
Nerva , e l’altra detta Torre del Grillo , vengono credute fatte da Au- 
gufto , e Trajano per cuftodia de’ vicini Fori, e riftorate ne’ tempi baf 
fi . Da altri fi dice , che Papa Simmaco 1. e Bonifazio Vll. dalle revi
ne del Foro Trajano edificaffero tre Chiefe ad onore di S. Bafiiio, 
S. Silveftro , e S. Martino ; e che de’ medeiimi avanzi vi faceffero tre 
Torri, le quali furono fondate fopra le medefíme rovine , e perche vi 
aUoggiarono de’ fbldati furono dette delle Milizie : Altri le vogliono 
fabbricate dai Conti Tufculani, e forfe da Innocenzo 111. * Queftaj 
Torre vedefi unita con quel Portico in forma di Teatro , che Calcidi- 
ca , o altro come gia dilTi s’appella, dove tempo fa fi trovo una gran- 
diffima teda creduta di Trajano , con molti altri marmi fcolpiti. 11 
Nardini ‘ ftima probabile , che quelle Torri nel itio principio poteifero

L aver
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avrr fervito alie tre Cohorti di foldati , qui defcritte da Vittore, e da 
Ruffo, dette de’ Vigili, che Augufto iftitui per prefiedere a’nottur- 
ni incendj.

CoLLE Lazia- ‘ Nella cima del Colle, dove già diffi effere la Chicía delle Mona- 
as , E MuziA- ¿he de’ SS. Domenico e Siíto , ñimo fbffe Îl Colle Laziare , e le taie fu

• fípuó dire, che tra ledue ibmmità fbffe Tantico Vico A/z^/^Z/wi?,
ed il Turaeoh. Fu queño Colle detto Laziare , o dalla fua altezza , o 
da‘ qualche Templo di Giove Laziare . Dalla parte poi del Giardino 
Aldobrandino, oggi Panfilj, è credibile foffe il Colle Muziale , col 
Templo del Dio Fidío de’ Sabini, la di cui Statua fu traíportata daj 
Tazio, detto ancora Sa^^o, e Sabo. in quefto Giardino fono gli avan- 
zi dei Bagni di Agrippina ’, o come vuole il Signor Piranefi di Clau
dio , che,è tutt’uno , detti da Publio Vittore Laz/aeru^ ^grippi^íe 
quefti avanzi attraveriàno per Todierna via di S. Maria Maggiore , c fi 
protraggono fino fotto il Monaftcro de’ SS. Domenico e Sifto, vedendofi 
la fommita de’ Portici nella Via PubbUca, e dalla parte del muro del 
Giardino Aldobrandino, fi vede un. refiduo d’un pavimento di Molài- 
co compoíto di piccoli pezzetti di marmo ñero, confimiU alT altre 
Terme.

Tempio DEL Profeguendofi il cammino, tralaíciate le due iommità, nel Campo 
Sole . Quirinale , che è la parte piana del monte , vedonfi nel Giardino del 

Signor Contcftabile Colonna alcuni refidui di antico Edificio . Fu cre-î 
duto ne’ tempi paffati falíamentc da molti ^ effere un refiduo deliro 
Torre di Mecenate ; viene per tanto rigettata queff opinione dal Do
nati 4 , che più tofto crede effere queft’ avanzo , un refiduo del Sena- 
tolo, o Curia delle donne , fondata ful Qpirinale delT Imperatore 
Eliogabalo, come afferiíce Lampridio ^ ; tanto più che la forma del 
medefimo delineara dal Serlio *^ è Íbmigliantifilma al refiduo Íúddetto, 
e che il pofto in cui quefta fi vedeva, chiamavafi anlicamente Aleja ^, 
nome, che ebbe TAva del fiiddetto Cefare . Ancora il Signor Piranefi 
offervando le magnifiche Ícale, che incominciavano alie radici del 
Quirinale , pare che fia del medefimo fentimento, dicendo, che 
per quefta fcala fi afcendeva ad una magnifica fabbrica d’Eliogabalo , 
congiunta al di lui Tempio affatto diftrutto . Riprova il lentiraento di 

quel-'

I Donal. Rom. P^ei. pag. 311.
1 Piranef. Icbonogr. n, 158.
3 Biondus idfe.
4 Rom. yet.f. 3^8.

In Heí¡o¿ab.
6 In Archtiett. iy PaUaii*
7 Fi¿ncl. de CoL Ant. b» 177. Tabula vo

tiva cum fagtificio Mithrs 9 modo in vinea' 
Cardinalis Hieronymi Columna extra Por-, 
tam Fiam adlervatur . Quum vero prope ru
dera Turris Mefæ reperta fuerit » opinionem 
illorum egregie firmat j qui Turrim ipfam 
ad Solis Templum ab Aureliano extradum* 
non ad mulierum fenatulum referunt «
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quclli, chc vogliono appartenere quefte rovine allé Terme di Co- 
¿antino *, e con ragione . Credefí dal Bellori fabbricato da Aurelia’ 
no per afferzione di Vopiico ‘i ed in fatti in Cafa Colonna vedefi an
cora un gran baíTorilievo alto quattro palmi, e lungo otto riportato da 
Monfignor Vignoli ^ rappreíentante il culto del Dio AÍ¡íbra giá porta
to da Oriente da queño Imperatore *, e ritrovato vicino alie veñigic 
di queño Tempio . E’ ammirabile il pezzo di marmo parió fervito per 
un’ angolo di facciata del Tempio ; la di cui mole era di tale immea-* 
fità , chc fuperava quello , che foiliene la Colonna Trajana, in oggi 
fi vede iiiolto diminuito, effendone ilati iegati molti pezzi. Vi rima
ne parimente un fregio fcolpito di fogliami di gran mole , ed eíquifí- 
tezza d’intaglio : Di maniera che la forma dell’ architettura è molto 
nobile , benchè al tempo d’Aureliano erano‘le belle arti in moka de^ 
cadenza ; il che fece credere al Nardini ’ poter cilerc quefto im’avan- 
20 del Tempio della Salute, che fu edificato vicino ai Tempio di Qui
rino nell’ iftefló colle . 11 Signor Piranefi tra quefti avanzi di muri re- 
ticolati, che tutto il giorno vanno diftruggendofi, vi riconolce i re- 
fidui della cafa de’ Cornelj ; con la ragione , perché avevano caía nel 
Qmrinale , che diede ancora il nome ad un Vico . Flavio Biondo nel- 
la Roma reftaurata ci afferma alla delira di quello monte vederfi gran 
rovine della cafa de’Cornel), e che in tutta Roma non vi era caía di 
privato alcuno degli antichi, che fi poteffe come queíla conofcere. 
Nel Vico de’ Cornel) a mano manca Íi vedevano due fiumi giacenti, 
che fono ora nel Campidoglio di quá c di là della Fontana : 11 Serlio 
equivoca credendo effere quelli di Belvedere, ma quelli furono trova- 
ti a S. Stefano del Caceo , e quelli Íbtto Monte Cavallo »

11 Palazzo RoíJugliofi è fabbricato Íopra le Terme di Coílantino ; Terme di Co
ove facendofi un braccio di fabbrica furono Ícoperti de’ Portici, con- stanuno . 
Íimili a quelli delle Terme di Caracalla , e di Tito 5 con la differenza,

che

'I j[chúnogr,p» 14. n. iqS»
z In ejusvita.
3 De Colum. Antoniu, pag. T74.
4 P^opife. ¡n ejuí P'it. Il üto del Cenacolo 

ü* Eliogabalo fi è tíntracciato dalle parole di 
Lampridio in Eliogabalo : Fece etiandio nel 
Collc Quirinale un lenatolo» cioc un fenato 
per le donne » ove dianti era fiaco il ridotto 
dellc Matrone > e mediante la torre diftrutta 
nel fecolo fcoifo ncgli oiti de’ Colonnefi ful 
Quirinale 9 la quale fu delta di Mefa 9 impe* 
locchc queda Imperatrice prefiedeva al Sena» 
to.Oltre queda torre a’ tempi del Serlio erano 
ben moite le ruvinc rimafe in quel mcdelimo 
luogoj ne ritrafic al libro 3. Arch, un ediSxîo

magnifico con fcale 9 fale» cportici ^ corne 
crede doveffe efidere . Ail’ incoutro il Palla
dio ha crediito j chc fiano avanzi di un Tem
pio 9 al libro 3. lo crede taie per il Timpano, 
chc era nella torre 9 ma non di Giovc , corne 
cgli dice 9 ma più todo quello del Sole fatto 
da Aureliano. Ma ipiù moderni non Io vo
gliono accordarc 9 volendo che i Tempj feo- 
peni 9 come fi vuolc quedo 9 non fodero pro- 
prj del Sole 9 onde ctedono 9 che fia dato nu 
fcnacolo più todo che un Tempio 9 dedinato 
da Eliogabalo a efamiuate gli aftati donnefehi: 
Ma queda quedione come dubbiofa lafeio ia- 
decÜa •

S L>b. ^,c¿¡p. 4,
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che quefti di cui parla erano tutti dipinti di figure, eiftoriette, cite 
furono al meglio che fi poté tagliate , e fi vedono nella Gallería del 
detto Palazzo. Altre rovine di quefte Terme furono gettate a tetra 
dal Cardinal Scipione Borghefe al tempo di Paolo V. con 1 occafione 
della fabbrica del Palazzo Pontificio , e vt fu trovata un Ifcnzione di 
Petronio Perpenna Quadraziano, che dice aver reftaurato le fuddettc 
Terme . Racconta Cliffe Aldovrando nel fuo libro delle Statue, che 
nelle Terme di Coftantino dalla parte ,che riiguarda il Viminale, u 
trovato a fuo tempo tin Sacello , o Cappclletta , che pen pefci, e 
conchiglie che vi erano dipinte fi crede , che apparteneffe a Nettun- 
no; ma poteva ancora effere parte delle dette ferme, e gh omatt 
propriffimi per le medefime . 1 due belhffimi Cavalli, che diedero il 
moderno nome al Colle Quirinale furono trovati nelle Terme di Co
ftantino , efi vuole che gli toglicffe dal Palazzo de Cefari nel Pala-, 
tino . Sifto V. li colloco fopra due bafamenti, che prima foftenevano 
le ftatue de’ Figli di Coftantino, che furono con la Statua del loro Pa
dre anteriormente trovate nelle dette Terme , e che Paolo 111. ave- 
va traftortato ad ornare la Piazza del Campidogho , ove t Figh anco
ra fi offervano, e il Padre é nel Portico dclla Bafilica Lateranenfe : 
Ma tornando alie bafe Flaminio Vacca Scultore offervo quefte bafi , e 
conobbe effer compofte di pietre lavorate , che per l’eleganza coml- 
pondevano agli altri lavori dclla Cafa.Aurea di Nerone . 11 lopradet- 
to Sifto V. fcce‘ disfare un grandiíTuno e duriflimo maíTo d antica tab- 
brica, che era nel mezzo della Piazza , cd ivi fece collocare qua 
Cavalli. Moite altre Statue furono cavate da quefte Terme, h da 
offervarfi , che riferifce il fopraddetto Vacca effervi panmente a luo 
tempo ritrovatc alcune volte ripiene di pezzi di colonne ftatuah 30.
palmi lunghe , con capitelli, e bafi.

Due di quefte volte erano chiufe con muro rozzamente tatto, 0: 
aperte furono trovate ripiene di morti, ivi fcpolti forfe in tempo di pe- 
ftilcnza, come luogo giá diruto , e laíciato iii abbandono .

Di Tralafciate le fabbriche incerte, che erano fopra queíto, piano del 
Ouirinale , delle quaíi fe ne fa memoria nelP altra Edizione di Roma in 
ottavo, parlercmo del celebre Templo di Quirino, che dicde il nome al- 
Colle. Sovraftava quefti alla Valle , che é avanti S. Vitale, detta petad 
di Quirino ; per una fcala di blanco marmo dalla V alle fi afeendwa al 
Templo , la quale in oggi fi vede bcnché non pin intiera avanti la Chie- 
fa d’Araceli. £’ prefentemente quefta Valle tutta ripiena , e ridotta ad 
ort.i-lia . In uno di quefti orti appartenente al Collegio Ghislicn , non 
moío tempo fa fu fcavato , e dopo molti mefi trattane gran quantita di 
materiali, Vi fi trovoPantico piano di Roma , che era fotterra xx. pal- 

mi ;
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mi ; dal che comprendefi eiTere le baffe Valü tra i iette Colli ripiene di 
fabbriche, le quali effendo ftate rovinate , oltre la terra cadutavî da* 
medefimi Colli, e tra quella icaricata da’ particolari, ne rimafero lo 
rovine fepoltc . Al tempo di Flaminio Vacca ’, dalla parte che riguar-« 
da il Giardino Aldobrandiuo fù icoperto un Tempietto con Colonne di 
Affricano di xx» palmi, non ibvvenchdofî le foffedi forma ovale , oro- 
tonda . Nei Pontificato di Clemente X. fù nelFansolo , che volta dalla 
Madonna de’ Monti a S. Vitale, trovato un pavimento di Mofàico lx. 
palmi fottoterra j il che denota la baffezza délia Valle , 11 Sig. Pira- 
nefi, che non fa alciina menzione del Templo di Quirino , del quale 5 e 
del luo Portico^ e fcale ve ne fono patenti Íbñruzzioni nd Giardino del 
Noviziato de* Padri Gefuiti, fa pero menzione di alcuni reiidui d’antiche 
fabbriche tra la Chiefa di S. Vitale , c il Noviziato , che cgli attribuiíce 
ad avanzi del Tempio di Cercre ‘. E* più naturale per tanto che queffi 
avanzi-appartenghino al Tempio di Quirino ; quando non fiano queUi 
del Tempio rammentato da Flaminio Vacca della Foriu^a Pi/bblica .

Di H dalle quattro Fontane verfb Piazza Barberina, quel declive 
Hi detto Alia Se^uia cominciando dal Campo Marzio . NeU’alto del 
Colle dove fmo le quattro Fontane , nd fabbricarfi quelle moderne Ca
le , e Palazzi, furono trovate delle piceole botteghe , che iaranno ap- 
partenute a qudli, che vendevano il minio, che i Regionarj fituano vi
cino al Circo di Flora ’ * Nel fabbricarfi il Palazzo Albani fu trovato un 
bdliífimo Tempio con le nicchie per le ftatue , che più non v’erano, e 
belliffimi pavimenti di Mofaico ; non fi puo congetturare a qual Deita 
foffe dedicato . Nel fabbricarfi il cortile del Palazzo Barberini fu trova
to un pavimento grandiffimo , come di una piazza , o gran cortile faí- 
to di minuto mofaico bianco, e ñero, con belliffimi ripartimenti di 
vafi , e fiori, né Íaprei dire a che poteffe appartenere . A i noftri gior- 
ni,cavandofi dalla parte del boíco,fi Íbno Ícoperte dclle camere, che pa
re che formino degli appartamenti, e ne hanno cavato pezzi di colon
ne , c marmi preziofi , f ammenti di ftatue, e un buftino d’argento .

Seendendofi veríb Piazza Grimani, o fia Barberini, avendo il Sig. Ciaco diFlo- 
Piranefí offervato alcune fabbriche Ibtterranee, lotto il già Palazzo Gri- ^^ ¡^ '^"•f 
mani a ftrada Roièlia , le gindica appartenere al Campidoglió vecchio, Barbe, 
che ad Ímitazionc deU’altro doveva effere in una fommita , e non aUaj ^^^'^ ' 
meta del Colle , Nella Valle , che è tra il Quirinale , e il Colle degli 
Ortuli, o fia Pincio , crano fecondo ancora il fentimento del Donato, 
e del Nardini due Circhi, uno affai più antico deU’altro , de’ quali uno 

folo

i Aíerfí. di How. yitruv. allib, i.- c, ÿ. dice 3 che le botteghe
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Íolo ne rammentano i moderni ^ cioé quello di Saluftio , tralaíciando 
quelle di Flora.

Era quefto Circo ov’è prefentemente Piazza Barberini, che nelU 
iua forma ne moftra ancora qualthe indizio ; detto da Marziale ^ujli- 
co, o per la iùa ftruttura, o perché qui fi eelebravano i giuochi Florali, 
cd Apollinari dalla gente di campagna. 11 Fulvio * addita le rovinc che 
vi erano a íuo tempo di queíto Circo.

Tralafcio in queíla parte il Tempio di Flora, di Quirino fatto da 
Augufto, la Cafa, o Temido della FamigliaFlavia . La Pila Tibur
tina, come di fito incerto, la Cafa di Marziale, ed altre ancora, e par
lero degli Orti di Saluftio .

Erano ancora quefti fituati nei due Colli Quirinale, e Pincio , 
nel di cui mezzo, e nella Valle era ii di lui Circo, forfe privato ne' 
fuoi Orti, o che poteva eíTere in uíb, .difíneffo l’altro di Flora ruftica. 
11 Sig. Piranefi ’ ha oífervato i veñigj, che fono in quefti Orti. Pri- 
mieramente accenna gli avanzi de’ bagni, e della cafa di Saluftio, vl 
rimangono per anco i boítini, che ricevevano i fcoli de’ tetti, cd una 
Icaladipinta a grotteíchi,per cui fi aícendeva ai piani lúperiori ; come 
pure una fabbrica di forma ottangolare , creduta uno de’ Temp; di Ve
nere Íiiirindizio di una ftatua di queíla Deita ivi trovata. Vi ha oíTerva- 
to un piccolo avanzo delle Íbftruzzioni, o fíano rinveftimenti, che era- 
no alie falde del Quirinale per aíTicurare le mura Urbane anteriori al 
nuevo circondario d’Aureliano, che ricorrevano fopra le medefîme fal
de ; quefto rimane negli Orti della Madonna della Vittoria verib to 
Villa Barberini. Altro avanzo delle medefime Íbftruzzioni confiftente 
in un lungo muraghone munito di ipeni barbacani dalla cima al fondo fi 
oíferva: Quefto avanzo rimane nella Villa Mandofi, vicino alla Porta 
Salara. Fra lo fteíTo muraglione, e il Circo indicato era Ia via che con- 
duceva al Foro di Saluftio. Vedevafi in quefti Orti, che occupavano 
ambedue i CoIIi, un Portico detto AiigHare/ifi: crede il Sig. Piranefi * 
d’aver trovato avanzi di quefto Portico nella Villa Cefi . Cavando Fla
minio Vacca negli Orti di Saluftio in una fua vigna, trovó una gran fab
brica di forma ovata con portico attorno ornato di colonne di giallo an
tico, lunghepalmi xvin. ícanneUatecon i capitelli, e baíe Corintie : 
detto ovato aveva quattro entrate con Ícale , che afeendevano in effo al 
pavimento fatto di miíchi con belli feompartimenti, ed a ciafeheduna 
di dette entrate vi erano due Colonne d’alabaftro orientale traíparente : 
vi trovarono ancora certi condotti ibtto detto ovato grandi,che vi cami- 
nava un iiomo in piedi, tutti foderati di marmi greci, come anche due 
___________________ con-

Ï Ji6m.}'eí.nb.i,f,.i^c, , Pag. 16o,
». Pag. J<. na,a. HZ. Pag, i^3. ios>.











Parte L Capo V. Sy
condotti di piombo lunghi x. palmi Tuno,di diámetro pîù d’un palmo col 
nome di Nerone j vi è gran probability , che queña íbntuofa fabbricaj 
foffe il Portico Milliarenfe . Tacito ^ riferilce che in quefti deliziofi 
giardini Nerone vi abitó : fi vedono avanzi delie fabbriche di quefti orti 
nella Villa Lodovifi, allé falde del Colle degli Ortuli *, fè ne vedeva- 
no nella Villa BeUeni , ridotti in oggi ad nib di iotterranei ; altri re- 
lidui degP ifteffi orti fono nella Villa Verofpi, ove nel 1747. verfo lo 
mura della Città al demolirfi alcune fabbriche furono trovate delle fta- 
tue, de’pezzi di colonne, e molti capitelli : moite ñatue, che fono nel
la Villa Lodovifi j partícolarmcnte il Fauno furono trovati in quefti orti, 
come quelle de’ Palazzi Verofpi.

Nell’ eftremo , c pin angufto della Valle tra il Quirinale, e il Pin- 
cio veríb la Porta Collina fi vedono le vcftigie del idpradetto da mo 
rammemorato Circo, le di cui mura, e fedili erano congîunti allé ra
dici del Quirinale da una parte , e del Pincio dall'altra ; nel mezzo do- 
veva eífere rObelifeo, che giaceva nella Villa Ludovifi, e adeíTo ve- 
defí in terra nella Piazza Lateraneníe. Credo che quefto Circo lo ridu- 
cefiero a Naumachia 4 , e lo argomento perché anni fono xx. palmi 
íottoterra fu ícoperta una magnifica piazza di gran pezzi di laftra di giah 
lo antico ; né quefta poteva íervire per la corla de’ Cavalli, ma bensi 
per contener l’acqua per i combattimenti navali 5 che forfe fará ñata_> 
queUa, che Ícorre ivi non molto lontano, e della quale parlero à luo lue
go . Era il Circo nella parte fiiperiore circondato da portici, de iquali 
nereñano ancorare veftigie, cd in quelli dalla parte della Porta Salara 
fi vedono delle pitture, non Íaprei dire fe antiche , ma non molto di- 
fj^rcgievoli. Vicino a quefto Circo’ vi é il Tempio Ottagono Ibpra no
minato , di non piccola conícrvazione dedicato a Venere, come fi ar
gomenta da una llcrizionc ivi ritrovata al tempo del Fulvio ^, e ripor- 
tata dal Marliano , dal Donati, e da altri, che ció accenna :

M. AVRELIVS . PACORVS
ET . M. COCCEIVS . STRATOCLES . AEDITVI 

VENERlS . HORTORVM . SALVSTIANORVM
BASEM . CVM . PAVIMENTO . MARMORATO 

DEANAE . D. D.

Accanto a quefto Tempio a delira, ove fi vedono quelle Íbftruzzio- 
ni da me ibpra accennate nello fcavarvi molti anni Íbno il célebre Anti
quario Ficoroni ®, vi ritrovó una camera riveftita di baffirilievi di ter- 

____________ ra
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5 Ffran.nifm,iiy» - 4 ^6/11^,41 Rom^
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ra cotta d’elegantiffimo lavoro , appartenendo quelle o alla cafa Salu- 
ftiana , o all’ cdituo del Tempio . Che quefto foiTe il Tempio di Vene
re pare molto probabile 5 che quefta poi foiTe Venere Ericina , fi argo- 
meiita da Ovidio *, che ne i Fafti colloco il Tempio di Venere Ericina 
fuori della Porta Collina, e defcrive le fefte ivi celebrate .

Sala- La Porta Salara divide il Colle degli Ortuli dal Quirinale. Noro 
credo che Pantica Porta Collina foffe, ove è prefentemente la Salara; 
ma il fuo luogo probabilmente doveva eifere, ove ora fi vede il cantone 
deU’ orto de’ PP. Certofini verío la ítrada, che va a Porta Pia ; giacché 
(virando di qui ful ciglio del Quirinale vengono a rincontrarfi le muro 
antiche di Roma, da me fopra accennate, le di cui veftigie fi vcdono 
negUorti diSaluílio, e fotto la Villa Barberini, ove amio tempo fi 
vedeva un piccolo avanzo di muro di pietre quadrate di peperino, che fi 
credeva avanzo ancora delle antichiHime mura di Roma , fino foríe dal 
principio deila RepubbUca, che in vece di confervarle, e reñaurarlo 
le ricoprirono con calce , ed altri faífi . .

■ Ma tornando alla Porta Salara, ebbe queda anticamente piú nomi : 
fu detta ^¿¡‘/¿^¿^Ic dal Colle : Ag9^alc dai Íj^ettacoli del vicin Circo : 
finalmente, che la Porta Collina foíTc'l’iíleíTadella quale ora trattiamo 
Iodice cíJ^reíTamente Strabone : Pultimonome , cheancora fiiffifte fu 
Salaria , perché la Via Salaria incominciava da quefta Porta, como 
dice Tácito S c fi diíTc Salaria , perché per cíTa i Sabini venivano a 
Roma a provederfidi fale, cosi Plinio 3 . Aureliano ampliando le mu
ra della Citta portó la Porta piú in fuori ove fta prefentemente,racchiu- 
dendo dentro le mura il Circo di Flora, gli Orti di Saluftio, e il Colle de
gli Ortiili, Anche Scelerata fu detta , per il campo fcelerato, che eriu 
Fuori della Porta Collina, ove fi IcpeUivano vive le Veftali trovate in 
incefto, e foríe fararimaílo incluíb dentro quefto circondario di muro: 
ed in fatti ne’ paíTati tempi fopra alla Villa Mandofi verfo le mura fi ve
deva un’ antico edifizio mezzo diruto, chiamato dal volgo il Tc^pio 
SeeÎeral9^ dentro del quale fi vedevano delle ftanze, le quali yogUoflo 
che fervifterodi carceri alie Veftali, ed erano ornate di Mofaici, e ne’ 
luoghi inferiori di effo apparivano le loro mifere fepolture .

Ma tornando alla moderna Porta Salaria fu quefta danneggiataj 
molto da i Barbari , e rifárcita poícia da Belliíario , e da Naríete , de 
quali vi fi diftinguono i reftauri. 11 mattonato fopra i di lei ftipiti fuppli- 
Ice alla mancanza de’ traveftini dell’arco ♦. Vicino alla Porta vi é una 
Torre rotonda , ed a quello vicino una porta, che fu riveftita di muro 
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da Clemente XL il quale s’inalza fino ad uguagliarc il reliante délie 
mura . Vedefi ancora quefta Porta nella piccola villa già dairAntiqua
rio Antonio Borioni, che già fu diFlaminio Vacca: ella èquafi tutta 
fepolta Íottoterra, non oíTervata ancora dagli Antiquarj, e dimoñra_> 
certamente un antica porta della Citta, vedendofi l’architrave, iftipi- 
ti, e i buchi de’ cardini ; che forfe fará ñata la doppia porta, come ¡n 
altre parti delle mura dimoñreremo.

Neir uícire dalla Porta Salara la ñrada fi divideva in due. La de- 
ñra , che è la prefente feguita, e và a paíTare per Ponte Salaro . La fé
conda, che era a finiftra fu detta Salaria Vecchia , a diñinzion delPaltra, 
ed è quella, che quafi tutta naícoíta tra le vigne , va a terminare a Pon- 
te molle . In queñe ftrade erano tre Tempj della Fortuna, cioé J^educe 
Lihera, e Síala, e ¡1 Vico Trium Fortuitarum , C^ ad tres Fortutas ^.

Ma ritornando alia Salaria nuova ; tre millia fuori di Roma lun- 
go quefta Via, fi trova il Ponte , che rifecc Narfete full’Aniene det- 
to Salario , di cui parla Procopio ’ . Due belle lícrizioni ft leggono da 
una, e dall’altra parte di detto Ponte j la prima dice :

IMPERANTE . D. N. PllSSlMO 
AC . TRIVMPHALI . IVSTINIANO 

PP. AVG. ANNO . XXXVHIL 
NARSES . VIR . GLORIOSISSIMVS 

EX . PRAEPOSITO . SACRl . PALATÍI 
EX . CONS. ATOVE . PATRICIVS 

POST - VICTORIAM - GOTHICAM 
IPSIS . ET . EORVM - REGIBVS 

CELEBRITATE . MlRABlLl . CONFLICTV 
PVBLICO . SVPERATIS

ATQVE . PROSTRATES 
LIBERTATE - VRBIS . ROMAE 

AC . TOTIVS . ITALIAE - RESTITVTA 
PONTEM - VIAE - SALARIAE

VSQVE . AD - AQVAM
A. NEPHANDISSIMO - TOTILA 

TYRANNO . DISTRVCTVM 
PVRGATO . FLVMINIS . ALVEO 

IN . MELIOREM - STATVM 
QVAM - QVONDAM 

FVERAT - RENOVAVIT
M Enel

t Fed. A¿r. Rom» Efchin- z.eda pa^. íi^. 5 Í)e BelitGodCt
1 yi(ritv, 1. 7. c,i, Nardin, R,A,i. 7» c, 7.
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E nel finiero lato alcuni verfí

QVAM . BENE . CVRBATI . DIRECTA . EST . SEMITA . PONTIS 
ATQVE . INTERRVPTVM . CONTINVATVR . ITER 
CALGAMVS . RAPIDAS . SVBIECTI . GVRGITIS . VNDAS 
ET . TIBET . IRATAE . CERNERE . MVRMVR ..AOVAE 
ITE . IGITVR . FACILES . PER. GAVDIA . VESTRA. QVIRITES 
ET . NARSIN . RESONANS . PLAVSVS . VBIQVE . GANAT 
QVI . POTVIT . RIGIDAS . GOTHORVM . SVBDERE . MENTES
HIC . DOCVIT . DVRVM . FLVMINA . FERRE . IVGVM.

Porta PiA

Quefto e Pultimo Ponte, che vedefi fopra 1’Aniene , o fia Te- 
verone . L’antichita di quefto Ponte fi ricavada Livio ^, ove rifen- 
ice Puccifione del Soldato Gallo fopra del Ponte uccifo da T. Manlio , 
per cui acquifto il cognome di Torquato ^ , Non è parimente da tra- 
lafciarfi cio, che Livio ^ dice d’Annibale in propofito di quefto Ponte , 
da dove Q* Fulvio Flacco Proconible lo fece ritirare , e due volte fi 
tentó la battaglia da ambe Ie parti 3 ne furono impediti da piogge , e 
da tempefte, onde tra per quefto, e perché iapeva Annibale 3 che i 
Romani mandavano un’ Lícrcito in Spagna , e che vendevano in quefto 
tempo il Campo dove cgli alloggiava per il prezzo ordinario , fi difa- 
nimo 3 e parti

Ma tralafciando quefte cole note nclle Iftorie 3 e tornando verib 
Roma, entrate le mura, fi paíTa ad un’ altra Porta déliaCittà , detta 
modernamente P¿a, da Pio IV. che fece adornaría con difegno di 
Michel’Angelo Buonarroti non terminata. Pochi veftigj della Porta No
mentana ci fono rimafti, (de’quali parlero in appreíTo ) dopo che i 
Barbari preícro ad invadere Roma. Quindi é, che pochi anni dopo 
Gallieno , nel di cui tempo Roma cominció a patire, come fi ha da 
Aurelio Vittore , Aureliano circondo Roma di mura fortiífime , c ai- 
lora fu , che la Porta Nomentana reñó nelle nuove mure d’Aurcliano 
comprefa : ftava pero anche innanzi quafi alia medefima dirittura,, ma

I Dec. ï.lîb, 7.
i f^ed^Aul. Gell lib. s-^> 15»
5 Dec.^. lib. 6. Annibai infeftius perpo

pulato agro Fregellano a propter intercifos 
pontes per Frufmatem , Fercniinatcmquc » & 
Anagninum agrum in Lavicanum venir. In
de Algido Tulcnlum petiit : nec receptus 
minibus , infra Tufculum dextrorfus Ga
bios defeendit : inde in Pupiniam exercitu 
demiflo j odo millia palluum ab Roma poiuic

cafira ... Inter hæc Annibai ad Anienem flu
vium 3 tria millia palluum ab Urbe ^ caRra ad
movit» ibi Raiivis pofitis » ipfe cum duobus 
millibus equitum a Porta Collina ufque ad 
Herculis Templum eft progrellus » atque un
de proxime poterat » mxnia » fitumque Uibis 
obequitans contemplabatur.... pofteio dic 
tranfgreflus Anienem Hannibal in aciem o» 
mnes copias eduxit. yi^giuN^e PUntu 9 che 
intra mucos liaftam emifit.
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più in dentro • Fu cosi detta dalla Citta de* Sabini delta Nof/ie^íío y in 
oggi la Montana dodici miglia difcoílo da Roma ; fu detta ancora Ca- 
tularia , e F¿g¿íle7y’c»

Lontano un miglio, e poco piú dalla Porta è Pantica Chiefa di Mausoleo di 
S. Agnefe , e ilMaufoleo di Coílanza, dove vedefi una grand* Urna Costanza. 
di pórfido, la quale per eíTere ornara con baíTirilievi d’una vendemmia 
vien detta di Bacco . Puo eíTere, che nel íuo principio íérviíTe a qual- 
che períbnaggio a noi ignoto , poi vi fu poño ¡1 Corpo di S. Coftanza. 
Non ho dubbio , che quefto fofie il Sepolcro della famiglia di Coftan- 
tino ; poiché leggo nell* Ifioria Auguña ’, di Coftanza moglie di Gal
lo fratello di Giuliano Imperatore morra in Afia ; Qj/ianüíC corpus í¿c- 
laíutn a¿i Vrbe^ , d^ ¿^ Sul^url^a^o J^sa Noj/^enSa^a po/i prswu^n la- 
pldcin/èpulcbro f/sajoru/n ¿llaíu/^í ejl : Edi Elena moglie di Giuliano ;
Ju/Jíí /f/yperaSor corpus Fomaf?! perferri y & fepelin 1^ Suburbano No- 
nsenlana P^líe , ubi Cof anisa Joror fepulia eral. Aleflandro IV, le- 
vonne il detto corpo , e Paolo 11. deftino detto Pilo per il fixo Sepul
cro in S. Pietro ; ma prevenuto dalla morte non fu moflo dal íuo luo- 
go . E* il rotondo Mauíbleo circondato da 24. Colonne di granito ; ma Col, XXIV. 
con turto ció ocularmente fi vede y che la materia dclla fabbrica è del 
fecolo baflo , e del tempo di Coftantino ; vi fono ancora de i Mofaici 
di Ímalto eíprimenti vendemmie , che hanno fatto credere eflere que
fto Tempio di Bacco , ma ogn* uno Ía eflere quefti ornamenti conve- 
nuti a* Criftiani.

Pochi paflÍ avanti il detto Mauíbleo , veggonfi rovine di fabbrica CASTRO Pre* 
bislunga di ftruttura de* íecoli dopo Coftantino , che alcuni dicono Íer- ^°^æ • 
viflero ad uíb delle antiche Monache , che ivi erano ; altri credono, 
che quelle foíTe un Caftro Pretorio , e foríe quelle , che vedefi nelle 
Medagüe di Coftantino , eretro da lui neUa Via Nomentana per traf 
portarvi i Pretoriani dall’ Eíquilino ; e il Signor Píranefi lo crede, e 
ne dà la pianta corne un Ippodrome , cosi creduto ancora dal Marlia- 
no y e dal Fauno

Dopo quelle due Chieie proibguendofi il cammino per poco pîù Ponte No- 
d’un miglio, trovafi il flume Aniene, o Teverone con il fixe antico mentano , s 
Ponte Nomentano, detto corrottamente II Ponie alla APeniana ; ed MonteSacro. 
in proij^etto fi vede il celebre Monte Sagro, che è di forma quafi circo- 
lare . Quefto è quel Monte, nel quale il popolo angariato dalla nobil- 
tà abbandonando Roma fi fortificó con ferma riibluzione di ftabilirvifi • 
Ma vedendo il Senato , ei Patrizj il pericolo, che loro íbpraftava, 
convenue loro umiliarfî alla plebe ammutinata, dopo avergli indarno

Mx man-
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mandad Deputati, Sacerdoti, e Veftali, finalmente Menenio Agrip
pa coi famoíb Apologo del Corpo Umano, rifento da Livio ’, pla- 
colU , e furono allora eletti per la prima volta i Tribum della Plebe ;

, come neUa féconda feceffione del popolo nel medefimo luogo furono 
creati gli Edili della Plebe .

* Qui air intorno fi vedono rovine di Mauiblei a i lati della ftrada,
e un pezzo di opera arcuata dell’Acquedotto di M. Agrippa deU’Acqua 
Vergine , il quale viene da Salone, cinque miglia lungi da Roma, fa- 
cendo per altro maggior giro, non eifendo la ibrgente dell’ acqua in 
fito montuoid, donde continua il fuo corfo preíTo il Ponte Mammolo, 
tra 1’Aniene , e le Colline delle Vigne fempre fotterraneo, eccetto 
folamente a pié del Colle in vicinanza del fopraddetto Ponte Nomen
tano , dove vi è un picciol tratto cipofto alla villa ; indi traveríando 
fotto la Via Nomentana , e Salara paíTa fotto il Monte Pincio . Ma 
tornando al noftro Ponte , vi fi vedono rovine di gran pezzi di peperi- 
ni j e fcrivendo Livio, che il Popolo fi fortifico nel contiguo Monte 
Sagro , fi potrebbe congetturare, che foiTero un refiduo di tali fortifi- 
cazioni, Ma è più verifimile, che fia opéra di Narfete, che riedifi- 
cô il detto Ponte rovinato da i Goti .

Nella Valle , che è paifati i Poiiti Salaro , e Nomentano fi trova 
un lago adeftra detto ZiZ Serpe^iara . lu detto luogo in un Podere di 
Faonte luo Liberto rifugioffi Nerone fuggendo da i Romani ribellatifi, 
ove fi ucciiè, comeracconta Svetonio . Pu queilo luogo detto dagli 
Antichi dhas Serpes.

Termï Dio- Tornando in dietro per la Porta Pia, pafiato il vicolo , che con- 
cLEziANs - duce all’aggere di Servio Tullio, e al Cailro Pretorio, VignadelNo- 

viziato de’ Padri Geiuitî, dove era l’antica Porta Collina, paiferemo 
alla defcrizione delle famoie Terme Diocleziane , fabbricate comj 
fomma magnificenza , volendofi, per quanto ne accennano gP Iftorici 
Ecclefiaftici, che vi abbiano travagliato quarantamila Criftiani. Per 
dimoftrare la loro ampiezza bafti dire, che dentro il loro recinto 
comprendonfi la Chiefa , il Monaftero , e Giardino fpazioío de i Mo- 
naci di S. Bernardo , Paîtra grau Chiefa, e Monaftero de’ PP. Certo- 

fini,
I îHp.lîb. 1. Paului ; Sacer mons » ait » 

trans Anienem fluvium i ultra tertium millia- 
lium appellatur j quia Jovi fuerit confagra- 
lus : E fe^o : facer mons appellatur trans 
Anienem paulo ultra tertium miUiarium, 
quod cum plebs feceífiflet a patribus > crea
tis Tribunis Plebis a qui fibi eflent auxilio» 
difeedentes Jovi confecraverunt.

a In yjf. n. 48. ^p'^’ Offerente Phaonte 
Liberto fuburbanum luum inter Salariam» 
Si Nomentanam viam circa quartum millia-

riuin .... Jamque equites appropinquabant » 
quibus praeceptum erat» ut vivum eum attra
herent j quod ut feiifit ferrum jugulo adegit . 
E poi /o¿giun¿e » Funeratus cft iropenfa CC. 
millia» flragulis albis auro intextis > quibus 
ufus Kalend, Januarii fuerat. Reliquias E- 
eloge » & Alexandra nutrices » cum Atte con
cubina gentili Dominorum monumento con
diderunt » quod prolpicitur e Campo Martio 
impofitum Colle Hortorum » det ÿuak par^. 
Icreme •
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fini, due grandiíTime Piazze, i vafti Grana) della Camera ApoRoli- 
ca, porzione della Villa Montalto Negroni, con altre Vigne , e Ca
le diverie. Contennero per tanto quelle Terme moltiíTimi Portici, ed 
erano immenli i Natator) j edi luoghi deílinati per lavarfî giungevano 
al numero di tre mila . Vi era una celebre Pinacoteca, e vi fu traP 
portata la celebre Biblioteca Ulpia dal Foro Trajano, come ci dice 
Vopifeo, 11 Donati riferiíce due lícrizioni ritrovate in quelle Terme ; 
una delle quali dimoñra Diocleziano, c Maffimiano effere ñati Au
tor! delle medefíme, e Paîtra , che effendo le medefíme terminate , 
furono da Coílanzo, e Malfimiano dedicate j non Íb prefentemente 
dove le dette lícrizioni fi trovino .

11 primo piano di quelle Terme furiempito di Ícarichi delle ra
vine di una parte delle fabbriche del piano fiiperiore ‘, le quali perche 
minacciavano ravina furono fatti demolire da Sillo V. 1 grandi, c ma
gnifici avanzi, che di quelle Terme ció non oftante ci avanzano , di- 
moítrano effere effe liare di forma quadra, e che nel fine di ciaícuff an
gola avevano un’ Edificio rotondo, che gli Architetti, che hanno por
tato la pianta di quelle Terme , tutti non ne hanno accennati, che 
due . Qtiello, che fa angolo quali dincontro al cancello di Sillo V. oggi 
Villa Negroni, ne è uno tutto conièrvato , benchè ridotto ad ufo di gra- 
najo , il quale a linea retta corriljionde ad altro conhmile, che lié 
convertito nella Chieià di S. Bernardo .

Tra queñi due Edifie) rimane un portico circolare, fill quale a 
mio credere fi godeva il gioco della Lotta. L’altro rotondo diruto fino 
alla metà , fi ofiérva dentro alla Villa Negroni, dalla parte délia Vi- 
gna : 11 quarto a dirittura di quello non più rimane per effere liato ab- 
battuto , e fabbricativi fopra i grana), come nelPaltre rovine delie 
Terme , che giungevano fino all’ aggere di Servio Tullio , ’come di- 
mollrá últimamente il Signor Piranefi ^ nella Pianta di quelle Terme .

Negli anni fcorfi cavandofi in detta Vigna Negroni, trovoifi il 
detto Argine, che credevafi dagli Antiquar) collrutto di terraj ma fi 
conobbe effere un muro groífiífimo largo da xx. e più palmi, tutto di 
una Ípccie di peperino detta comunemente Capcllacdo, Cominciava 
detta fabbrica in tontro al Portone della Villa paffato S, Antonio , e 
continuava veríb le Terme Diocleziane, che foríe per effe fu inter- 
rotto , e guaflo, perché fi vede il medefimo muro dietro gli Orti dí 
S. Sufanna, creduto cosi per effere delP iíleffa materia , ancorché 
molto più ftretto, che non paila gli otto palmi j credo veramente, 
che queño andaffe a unirfi con le antiche mura, che cingevano il

I Donaí. Kom, í^et.p.iHt :. T/W. i. Mc'. 48-«. j.
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Quirinale , poiché andava avanti cingendo Valtra ibmmità, come fi 
è vifto neU’ occafione di slargarfi il fito d’intorno alla Villa Barberini, 
ove rivoltava verfo le quattro Fontane . 11 Signor Piranefi ’ pone da 
quefta parte gli avanzi di un Tepidario delle medefime Terme 3 eíTcn- 
do la maggior parte atterrati, e parte riempiti di terra .

in quefto luogo rimane ibtterra un’ antica via fornicata, la quale 
dalle Terme Diodeziane fi protraeva fino al Caftro Pretorio , paíTan- 
do lotto I’Argine di Servio *. Fila fu ícoperta últimamente, e poi 
ricoperta col far gli fcafíati nella Vigna de* Padri Certofini, e ne fu 
trovato il principio negli Orti dietro a detto Monaftero, e Feílenfioue 
veríb la Vigna de’ Padri Gefuiti, che occupa il Caftro Pretorio .

Ma tornando alie Terme Diocleziane ; i quattro rotondi da me 
accennati alP eftremitá delle Terme , fi vuole da alcuni, che fofiero 
Tepidarj, da altri Calidarj, e da altri Sferifterj per giocarvi alla Pal
la , o altri efercizj. Nella Villa Negroni fi feoprono continuamente 
avanzi d’antichi Edifie) appartenenti a quefte Terme . Nel le maggiori 
rovine , che Íóno attomo al Monaftero, e Chiefa della Certofa fi ve- 
dono i Canali, che dal di fopra portavano l’acque ne’ bagni. Quel che 
rimane di coníervato è la Sala Maggiore, o la Pinacoteca , o come 
vuole il Signor Piranefi la fianza per gli Atlcti 3, ridotta in oggi in 
Chiefa dedicata alla Madonna degli Angeli. Per Pumiditá dell’ antico 
pavimento ne fu alzato un nuevo mediante il dilégno del Buonarroti, 
con che per neceífitá reftarono Íépolte le bafi , e parte delle otto grof- 

Col. VIH. íe Colonne di granito Sienite , cui fono ftate fatte le bafi di fiucco , co
me fi vede . Mancava un CapiteHo ad una di quelle , che riguardava- 
no l’AItar Maggiore ; ma Pio IV. effendoiène feoperti due grandiífimí 
corint) in una Vigna vicino a S. Giovanni e Paolo nel Celio , ve ne col- 
locá uno . Tutta la volta antica di quefta vafta filia è íbftenuta da det
te Colonne, di cui fono imbiancati i Capitelli, e inverniciaro il mar- 
mo per accompagnare le altre Colonne compofte di materiale . II 
Cornicione, e l’Architrave íóno tutti intagliati ; i fiioi latí fi van dila
tando per maggior foftentamento delP immenia volta ; particolarita, 
che non fi ofierva in alcun’ altro antico Edificio : ciafeuna delle Co
lonne è di círconférenza palmi 23 -—, e tra queñe con mura di groífez- 
za ftraordinaria vi íóno le arcate in oggi chiufe, dentro le quali ven- 
gono le nicchie per le ftatue . Turto ció, che è attomo a quefta Chie
fa fono grandi veftigj di quefte Terme , come fi puo vedere dalle 
piante. La Regina di Svezia voile fare nel 1687, un gran cavo nel 

mez-

l Tom.l. tav. ^5?-. 1^. 
z PiríiH» t. i. iav. yg.

3 Luct cit. n. iz»
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mezzo délia Piazza , ma non vi trovó quafi niente , iolo tre tronchi 
di Statue, e ncÎTun veñigio di fabbrica.: Siccomeavvenne mold anni 
dopo , allorchè Clemente Xl. fabbricó in detta Piazza i pubblici Gra
na) , onde credcfi che tutto quel gran Íjiazio tra i due Sferifter; foíTc 
deftinato per laCavaUerizza, o per la lotta, come vuole il Signor Pi- 
ranefí. 11 Cardinal Valenti Gonzaga ha fatto parimente cavare ano- 
itri giorni nella piazza pin vicino alla Chiefa, ed ha trovato alcuni 
pezzi di Colonne di granito bianco, e nero,. che fervivano forfe ai 
portici, con certe volte baffe, foftenute dapilailrelli tutte afFumka- * 
te, che fu iùppofto, eflere i luoghi fotterranei, ove fi faccíTe fjoco , e 
fi riícaldaffe 1’aequa per mandaría ne’ tepidar; . Non cosi accadde 
neU’ anno 1699« poichè fabbricando il Prencipe Strozzi nel fuo Giar- 
dino, gia Sferifterio, vi trovó moite Statue ,,che ora fono nel Giardino, 
le quali dovevano efiere ftate d’dmamento di detta fabbrica . 12’ ancora 
offervabile , die reftauraiidofi la Chiefa di S. Bernardo,, Hirono trova
re alcune, grotte, che parevano come Officine d’Orefici, o fonditori 
di Metalli, e vi fu ritrovata si gran quantità di piombo, che ne fu ri- 
coperta la Cuppola della Chiefa j io per al tro Ie credo botteghe foori 
delie Terme. Nella caía fabbricata ivi vicino da i Monaci Camaldo- 
leli furono trovate parimente botteghe, e vi fu trovato un gruppo bel- 
liffimo,. che per eifere in attitudine indecente i Monaci lo rifeppeUiro- 
no ne’ fondamenti,

Negli Orti de Padri della Vittoria, vi fono alcuni avanzi , cheil N 1 n fe 0m 
Signor Piranefi li vuole del Tempio di Venere Calva *. Aîtri avanzi,. Diocleziano,, 
i quali attraverfano i Giardini delle Monache di S. Sufanna oli vuole altre. fab- 
avanzi del Niiifeo di Diocleziano ,. Nel Convento de> predetti Padri ®’‘"=“® ' 
della Vittoria fcorre fotterranea un’ aequa leggeriffinta e falubre, la 
quale paffando per il Giardino d’Acquaiparta, per il Convento di S. Ni
colo da Tolentino, eper le cafe proffimeaS. Idelfónfo, i poíTeffori 
delle quali fe ne fervono per via di pozzi, profiegue il cammino per 
forma incognita, Clemente XIl. propolé d'imboccarla nel condono 
dell’Acqua Vergine ,, ma ne fu tralaíciata Pimprefa , perché- portava 
feco la rovina di tanti Edifie), fotto a’ quali ella paflà: Offerva per 
tanto il Signor Piranefi eifervi tutto il fondamento di credere , che 
queña fia Paequa, che Diocleziano fece ritrovare, e ricettare in pozzo 
per ufo del mentovato Ninfeo ,. come apparifee dalla feguente Ifcri- 
zioue riportata dal Grutero .,

IMP.
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NYMPHAEVM . F. C.

Vuole parîmente il Signor Piranefi , che altri avanzi, che fi vedono 
nella Villa Barberini fiano refidui della caía di Domiziano, e di Sabi
no ’. Prima di laiciare il fito della Piazza di Termini è bene > che il 
Lettore oíTervi qui riunirfi in un fol punto i tre Colli Quirinale j Vi
minale, ed Efquilino, i quali nafcendo uniti alii confini^ del Foro di 
Nerva, formando i due laterali una porzione di cerchio vengono a 
chiudere in mezzo il Viminale , che lungo , e ftretto viene ad unirfi 
con la fua punta in quefto piano con gli altri due , c le Terme Dio- 
cleziane partecipano , edel Viminale , e dell Eiquilino.

AcGERE DI Paffiamo adefib alTAggere di Servio Tullio, di cm abbiamo gia 
Servio Tut- j¡ ^pj.^ f^^j menzione. Viene bene fpciTo queft’Aggere confufo con 
^^^- quelio di Tarquinio ; ma pur troppo apertamente fuole diftinguerfi

dagV Iftorici, ftabilendofi quelio di Servio nella parte piaña , che con
fina col Campo Viminale dietro la Certofa, e la Vigna del Noviziato 
de’ PP. Gefuiti, ove, corne diiTi, iè ne vedono veñigj non medio
cri , eftendendofi fino alla Porta Collina : Parla di queño chiaramen- 
te Dionifio d’Alicamaffo ^ . Aggiungafi a ciô il nome dato alla Porta 
detta ¿/2icK Aggeres j la quale divideva glî aggeri, che fi vede, che 
erano più d’unoí Nella Vigna fopraccennata de’ PP. Gefuiti nel 1747- 
lei palmi iottoterra fürono trovate quattro gran pietre in forma di caf- 
la Íenza coperchio, nel travertino di faccia fi leggeva incilo FVL- 
GVR . DIWM, onde fi conoíceva cífere quel fito Religiofo per 
avere il fulmine colpito nel pomerio , che tale doveva eífere quefto 
fito preffo airAggere 3. Quefto veramente è un forte obietto per 
alcuno, il quale benché abbia delineato FA
parenza, e che tale foífe oíTervato dalFAntiquario Ficoroni nella Vil-

i Pag^ 3J-fi. z^7.
2. Lib. s> Locum tamen habet magîs inex- 
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Parte I. Capo V. ^y

la Negroni ; non oftante egli awerte, che queito , fecondo ii fenti- 
mento di Strabone * fi protraeva dalla Poria QUina Jl^o air P/qal- 
ll/?a, lungo la traccia delle mura dell* interiore recinto , le quali fu- 
roño fabbricate daU’ una , all’ altra Porta fopra il medefimo Argine ; 
?/lfaro/ioeollocafefipra e le APura, ele Torn: Cosi non potendofi ri- 
durre in queftione, che la Porta Eiquilina rimaneíTe anticam ente nel 
luogo indicate nelle Tavole del Signor Piraneii ; mentre eiTa fecon
do il comentario di Frontino era comprefa nella contrada delta Ad 
Spe^ Ketere^ , che non s’ impugna eflere Hata in quelle parti ^ j ne 
viene in confeguenza, che il deviamento dell* odierno Aggere non ap- 
partiene ne a Servio, nè a Tarquinio ; ma che egli Pha detto in «razia 
foltanto deir odierno continuato rialzamento , e deila comune opinio
ne : Ma fe fi rifletterà alla fituazione vera del? antiche Porte Collina, 
ed Eiquilina, fi trovera i due Aggeri o eflere l’iftefli, o quafi l’iftefíi 
di quelli, di cui fe ne vedono ancora in oggi cosi chiari i veñigj.

11 Cadro Pretorio era poco lungi dalPAggere. 11 Signor Pira- Castro Par 
nefi 3 nedá l’intcra pianta innanzi il fuo disfacimento , la quale egli torio. 
dice averia rilevata da’fuoi avanzi, edal proípetto, che fi vede nel 
bafíbrilievo dell*Arco di Coftantino, dalle Medaglie , c dagli Antichi 
Scrittori ■ Per la certezza della fiia fituazione , oltre i monumenti ri- 
trovati nel 1742, da alcuni Operar;, vi fu fcoperto un lunghiflimo tu
bo di piombo con queda lícrizione ;

IMP. CAES. M. OPELLl . SEVER! . MACRINI . AVG. 
M. OPELLl. SEVER! . DIADVMENIAN! . CAES. PRIN. IV.

CASTRI . PRAETOR!
• TERENTIVS . CASSANDER . FECIT.

Coftantino Io rovino allorchè fuperó Maflenzio il Tiranno. Sopra Ie 
dicui rovine rialzù pofeia le mura Urbane ; fe non fu gid inclufo nelle 
medefime da Aureliano . Nell’ interno di quede mura fecero o Puno , 
o Paltro di queíhi imperatori co’materiali delP ifteíTo Cadro un luno-o 
orduie d’abitazioni 4 , forlé per quartiere de’ Soldati. Sono quede d’o
péra reticolata, ma pero mal corameíTa, come quella, che fin da* 
tempi di Caracalla non apparendo pin nelP antiche fabbriche , eriu 
percio data pofta in difufo , e difimparata dagli Artefici nel lungo trat- 
to degh anm, che fi contano da Caracalla a Codantino ; e non per al-

N tro
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tro rimeíTa in ulb nelle abitazioni di cui fi tratta, che per il comodo , 
e la copia de’ quadreHi di fimile opera avanzad allé rovine del detto 
Caiiro.

DI Ro- Ma per mcglio oíTervarne le rovine iara bene eiiminare le mu
ra della Citta, che circondavano il detto Caftro, venendo da Porta 
Pia ; iecondo le oiTervazioni, che ci ha laiciato I’accurato Signor Pi- 
raneh . Proieguendoh il cammino da Porta Pia vedonfi gli avanzi di 
due Torri rotonde, tra le quali era una Porta, forfe la Nomentana de’ 
baifi tempi, la quale eíTendo ñata diftrutta > vi è ñato da i Papi tirato 
un muro uguate da una all’ altra parte delle Torri, una delle qualí fi 
vede eíTere ñata piantata ful maíTo d’un antico Íepolcro . L’iftefla por
ta con Paîtra deícritta dal Signor Piranefí ^ íiipplivano alla Nomenta
na, o Collina del recinto interiore loro contrapofta . Andando pin 
avanti s’incontra un’ altra porta chiufa, poi una porticeUa parimente 
chiuia, la di cui ftruttura la fa credere de’ tempi di Narfete. Qui ap- 
preiTo fi tomincia a trovare un’ avanzo d’un angolo curvilinco del Ca- 
ñro Pretorio * ; poi fi vedono alcune Torri, che fi credono opéra di 
Belifàrio di forma bizzarra , corroborate con barbacani , che fem- 
brano effere ñati imitati nel Baloardo incontro la Porta di S. Paolo . 
Seguita una porta chiufa, che credefi opera di Coftantino : dalle veñigie 
degli ornamenti, che le Íóno ñati tolti, Íembra effere ñata fimilo 
alP altra , che riferiremo . Qui incontrafi un’ altro angolo curvilíneo 
delle mura di Coñantino : queño è fituato íbpra un refíduo del muro 
del Caftro alto dodici palmi da terra , compoño di tavolozza , e guar- 
nito d'archi fécondo Pufo di quei tempi. Le mura fbprapoñcgli íóno 
lavorate pulitamente , cioé con mattoni triangolari martellati, a fi- 
militudine di quelle d’Aureliano , e a mio credere dalP ifteíTo fabbri- 
cate, e non da Coftantino, e fortificate di quando in quando da loro 
barbacani. Furono di poi inalzate da Beliíario colla giunta di nuovi 
Merli , eífendo forfe troppo baíTe , colP incaftrarvi eziandio nuove 
torri, e nuovi barbacani ; fortificazioni per altro molto rozze, e grof- 
lólane . Sotto a mcrli inferiori, cioé a qucgli di Coftantino fi vede 
un’ ordine continuato di buchi, dentro de’ quali erano piantate altret- 
tante menfole di marmo, come fi comprende da qualche loro avan
zo : quefte per awentura dovevano foftenere un’ appoggio continuato 
per comodo de' difenfori delle mura. Trovafi in ícguito una portxj 
chiufa, ancor effa dicefi fatta da Coñantino 5, quafi in mezzo alla 
fonte del Caftro : La di lei foglia è piantata fui piano moderno più alto 

del
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del piano antico del Caftro da xxx. palmi in circa. Ella è ñata certa- 
mente deile pin magnifiche , quantunque coftruita di tavolozza : Era 
ornata di pilaftri, e d’architrave , i quali ne formavano il grand’Ar- 
co turato da i moderni. A fianco de’ pilaftri mancanti rimangono tut- 
tavia due ale , con alcimi altri refídui de’ di lei ornamenti ^. Da qui 
in avanti le mura di Coñantino furono abbattute ne’ Íucceflivi aíTedj, 
e rozzamente rifabbricate da i Papi un poco di Í¡)azio piú in fuori deUa 
loro linea anteriore . Qui viene la porra cluufa, che credefí fatta da 
Aureliano , corriíjiondente alie due Porte Viminale, e Querquetula
na del recinto anteriore . La fita íbglia fu nel piano moderno inalzata 
in queño luogo xxviii. palmi Íbpra Tantica. Ella era anticamento 
aderente alie mura del Caftro di Tiberio in oggi rovinato , Per queña 
Porta vuole il Signor Piranefi , che entrañe Tantica Via Tiburtina, 
avendone egli offervata la felciata vicino a detta Porta , c profèguire 
per qualche tratto , benchè Íconneña da nuovi rialzamenti ’. Sieguo- 
no appreño de’ grandi, e confufi rifarcimenti delle mura , fatti forfe 
per iftantaneo riparo alie rovine de’ Barbari, vedendofi meícolate con 
le coftruzzioni d’Aureliano ; e qui accoftandofi alla moderna Porta Ti
burtina , per non dilungarmi dallo ftabilito mio ordine, ritorno al 
Colle Viminale.

CAPO SESTO
Mo/z/e Viminale .

IL Monte Viminale non vi è dubbio , Íecondo cio, che dice Vittore, Del Vimina- 
che non foffe della Regione Eiquilina, com.e dalle Fabbriche , che le .

nella medefima ibno deicritte , e che nel Viminale fí oflervano, fi 
riconoice . Eu detto Viminale fecondo Fefto da i Vimini, o Vin- 
chi, e dal Tempio di Giove Vimineo . Quefto Colle, che è il quar
to delT antica Roma, nalce allé radici del Foro di Nerva, ha da una 
parte il Quirinale , e daIT aîtra TEÍquilíno, con due Valli, una detta 
Quirinale , e Taltra Eiquilina, che mettono in mezzo quefto Monte; 
il quale lungo e ftretto va poi a congiungerfi infenfibilmente con gli 
altri due Colli nella Piazza di Termini. Quefto de i iette Colli è il 
pill difficile a farft comprendere al Foraftiere ; ma quando iè ne Ía 
l’origine fí puo ièguitare le Íue traccie , e vederne la fua maggiore al-

Nz tezza.
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tezza > e Íeparazione ove è Pantico Convento di Moiiache di S. Loren
zo in Pane , e Perna, ove Íéparatamente fi ícoprono le Ibmmità de’ 
tre Colli. Inminore altezza^ e quafi infenfibilefivede parimente la 
divifione di queñi tre Colli nella Arada, die da S. Maria Maggiore va 
allé Quattro Fontane , e di qui iniènfîbilmente paíTando per la Villaj 
Strozzi, e la Chida di S. Bernardo , va come dim , ad unirfi col Qui
rinale 5 cd Eiquilino nella piazza di Termini.

Andando dunque per la Valle Quirinale o per la Via Pubblica, che 
fi chiama di S. Vitale, a deftra della Via tutta la Valle è ridotta ad or- 
taglia . In uno di quefti orti appartenenti al Collegio Ghislieri fi trovo 
Tantico piano di Roma, che era fottcrra xx. palmi, ora vedafi ic pombil 
fia il íapcrfi il fito d’alcuni pubblici Edifie), nel modo, che hanno penía- 
to altri di dimoftrarcelo . La pianura di queílo Colle è ripiena di rovine 
di fabbriche rimafte Íepolte da terra riportatavi, eíTendo alcune di que
lle ílate ridotte in vigne , come fi vede nel recinto del Convento delle 
Monache Franceícane di S.Lorenzo in Pane, e Perna. RaccontaUlif* 
Íe Aldovrandi ‘ che a fuo tempo nelle vigne , che riguardano la Valle 
di Quirino furono trovate gran bafi di colonne polie nel luogo loro, ed 
una Cappella, o fía volta ornata di varie conchiglie , come dalla parte 
delle Terme d’Olimpiade vi fu trovata un’ altra Cappella di due foli 
pezzi di marmo lavorati ad ufo di una conchiglia di mare .

Terme d’ O- Quelle Terme d’Olimpiade è'noto, che erano nd Viminale.
11 MPiADB in Negli-Atti di S. Lorenzo ’’ fi legge , che fu tormentato nelle Terme 
oggi d’Olimpiade : Raccogliendo TUgonio dagh Atti di queílo Santo , 
^%J^ ^^^^ ’ eíTere ílata nel Viminale edificata la Chiefa colfuo nome non moho. 
E ¿KNA . dopo il Martirio ; onde noné cola improbabile , che dove adeílb è la 

Chiefa di S. Lorenzo in Pa/^e , e Perdía foffero le Terme d’Olimpia- 
de. Chi collui fbíTe 4 , che gli diede il nome è incerto . Sotto il Mo- 
naílero al tempo di Flaminio Vacca , vi furono ícoperte volte Íbpra 
volte adornate di grottefehi, e altri ornamenti ; ed altre ne furono 
ícoperte da Leonardo Agoílini, che faceva cavare per ordine del Car
dinal Francefeo Barberini il vecchio, fomite ancor eíTe di ñucchi a 
Mofaici, e tra le altre una Statua di Livia Anguila d’altezza xiii. pal- 
mi . Ofierva il Signor Piranefi quefti bagni aver prefo ancora dalla 
parte del Viminale , che riguarda il Foro di Nerva, ecosi aflai viciní 

Casa Di PoH- alla Cafa di Pompeo, che era nelle Carine ’. Gli avanzi, che cgli 
yso. vi ha oíTervato confiílono-in una Ícala a chiocciola , e in un ándito con 

una
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una pîccola ñanza d’opera incerta riveftita con opera retîcolata , ef- 
iendo il rimanente fotterrato dal rialzamento del terreno . Unifee poi 
il detto Antore ’ a quefte Terme alcuni avanzi di pared efteriori, che 
egii crede appartenere alla Cafa del detto Pompeo , ancora queño 
d’opera incerta , e riveñita d’opera reticolata. Queíle rovine forma- 
no il grand’ammaíTo di fabbrica, che fi vede nelP OíJ^izio de’ PP. Ben- 
fratelli Spagnoli, e ü eñende ncgli orticelü circonvicini, e apié dél
ia moderna Suburra.

Ma tornando alie nofre Terme d’OUmpiade d’opera rcticoh- 
ta ’, fe ne vedono avanzi ancora dopo Porto delle Monache di S. Lo
renzo , e nel vicolo detto la Caprarecc^a vicino alla Chicía : Altri 
avanzi fi protraono di fotto al muro dclP orto delle Monache, attra- 
veríando la Via di S. Maria Maggiore appianati da Sifto V. per como- 
do della detta Arada vedendofene ora i refidui fotto detto muro, e in 
un lavatojo per la fceía del vicolo di Cinarra incontro S. Lorenzo in 
Fonte . Oltre di quefti ha oífervato il Signor Piranefi alcuni avanzi di 
íbAruzzioni, che inveAivano le Strade del Colle Viminale, e fèrvi- 
vano infierne di muro al Lavacro d’Agrippina, che qui egli Aabilifce, 
fituaiidolo negli odierni orti dirimpetto alla Chieiadi S. Vitale, ove 
rimangono i detti avanzi. Attribuifee parimente a’ Bagni privati un_j 
piccolo Tepidario, o SferiAerio , compoAo di due piani a fimilitudinc 
di quelli delle Terme di Tito, edi Caracalla. QueAo Tepidario fer
ve di camina a SebaAiano delP OAe Scarpellino alia Arada del Bo- 
fchetto.

Ancora il Tempio di Silvano nel Viminale viene fituato dagli Tempio cl
Antiquarj dietro la Chiefa di S. Lorenzo , e che foffe adornato di Por- Silvano . 
tici fecondo che accenna la feguente lícrizione non molto lungi trovata:

SILVANO . SANCTO
LVCIVS . VALLIVS . SOLON

PORTICVM . EX . VOTO . FECIT
DEDICAVIT . KAL. APRILIBVS
PISONE . ET . BOLANO . COS.

11 Marliano 5- riporta il TeAamento d’un certo Giocondo Soldato, 
ove fi nomina queAo Tempio : Narra Flaminio Vacca, che cavandofi 
vicino a S. Lorenzo in Pane e Perna, foife trovata una Aatua, dice egli, 
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del Dio Pane , che lira ñata più tofto di Silvano , due volte pin gran
de del naturale, che averà forfe potuto fervire per il fuo Tempio : 
Ed infatti al tempo di Sifto V. nelV Orto di quefte Monache vi fu tro- 
vato un Tempio rotondo tutto di marmo j con li fufti della porta del 
medefimo di marmo , che per il iblito fi facevano di legno , o di Mé
tallo , entrovi due Statue Confblari con un’Ara nd mezzo j ma quefto 
fara ñato più tofto un Larario, o Sacello privato. In occafione di farfí 
una nuova Arada incontro S. Lorenzo , vi furono trovad refídui di va- 
rj Edifizj antichi, in un muro de’ quali vi furono trovate alcune Statue, 
nè fila che poteíTero rapprefentare .

Lavacro di 11 Lavacro d’Agrippina già di fopra accennai effere ñato dagli 
Agrippina < Antíquarj fituato nel declive del Colle veríb S, Vitale ; ove fi narra 

eíferfi trovate due Statue di Bacco , nelle di cui bafi era feritto , IN . 
LAVACRO . AGRIPPINAE . ' Sparziano fcrive, che rimpera- 
tore Adriano , tra le altre cofe , reftanró Lavaer¿¿^ Agripp^íC , altri 
Icggono Agr¡pp¡^í^ più verifimilmente ; poiché alie famoie Terme 
d’Agrippa non averebbe Sparziano dato il nome di Lav¿ícro , il quale 
era più proprio d’un bagno privato, o fontana *. lo credo, che po- 
teífe appartenere a quefto bagno , o allé Terme d’Olimpiade il grup- 
po trovato in ftrada Graziofa nel 1702. di due figure rapprefentanti un 
Tritone , che abbraccia , e innalza un Sileno , col vifo volto al Cie
lo , e bocea aperta in belliffima attitudine : fi conofeeva quefto grup- 
po aver fervito ad ufb di Fontana, poiché v’era la traccia per cui paP 
fava il condotto , che faceva ufeir l’acqua dalla bocta del Sátiro , Que
fto privato Bagno d’Agrippina puó far congetturare effere quivi ñata 
la caía di queña Augufta , o almeno quella di Domizio fuo marito .

Al declive del Colle tra il Viminale, ed Eíquilino gl’ Iftoricí 
Ecclefiañici, cgli Atti de’ Santi affegnano la caía di Pudente Senato
re , che convertita in Chieía da S. Pudenziana íua figlia , acquiñó il di 
lei nome . Vi rimane ancora una parte d’antico pavimento , e le Co
lonne, che fi vedono incaftrate ne’ muri, che potrebbero eífere ap- 
partenute a detta cafa . 11 Signor Piranefi vuole , che fiano refidui dél
ie Terme di Novato, e forfi di Pudente avendone oífervati altri avanzi 
nelle cafe circonvicine , e nelle cantine , e in un Giardino dirimpetto 
alia Chiefa del Bambino Gesú ’.

Queñi fono i pochi antichi avanzi di fabbriche > che fi troyano nel 
piccolo , e ñretto Colle del Viminale .

CAPO
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CAPO SETTIMO.

10/

CoUe Efquílino ,

SERVIO Tullio ad imitazione di Numa non Íblanienfe aggiuníe que- Dell* Esqui- 
ño Colle airAntica Roma , ma ad imitazione del mcdeíimo fu lis .

confagratore de’Sacrarj degli Argei nei Monti, c fcce de* Bofchi, e 
de’ Sacelli. Si vuole detto EfquHino , ah Excub¿¿í : Ha quefto Col
le due ibmmità principali, nel di cui mezzo naíce un piano detto Cam
po Eiquilino ^ : Una di quefte ibmmità diceafi POpph , e Paîtra il 
QJpw ^; la prima era, ov'è prelentementc la Bafilica di S.Maria 
Maggiore a c Paîtra alla Chiefà di S, Pietro in Vincoli, 0 di S. Lucia 
in Selce . La faccia del terreno, della lirada, e de’ luoghi è talmente 
mutata preíentemente dalPantico , che è impoflibile poterne dare un 
idea giufta , onde mi dilfondero íópra turto ne i monumenti antichi, 
che Iópra queño Colle fi oíTervano..

Dalla Valle tra il Viminale , ed Eiquilino prolcguendofi il vîag- Tempto di 
gio fi giunge ove è la Bafilica di S. Maria Maggiore polla nclla iommi- Giunone Lu- 
tà delPOppio a fronte del Campo Eiquilino ; fi vuole ove è queíla • 
Chieía , che folle già anticamente il Templo di Giunone Lucina 
avanti del quale fi ammirava un albero di Loto più antico del Templo . 
NelP anno 1748. reílaurandofi la Bafilica per ordine di Benedet
to XIV. nel farfi 11 nuovo pavimento viir. palmi fottoterra fu trovato 
altro pavimento di Moíaico antico di blanco , e ñero di buon dilegno 
afiorami, il quale fu nuovamcnte coperto , e fi dubitó , che poteíTe 
appartenere al Templo di Giunone, come pure le Colonne, che íer- 
vono adeíTo per ornamento della Bafilica . L’Erma d'Epicuro , e Me
trodoro , che ora è in Campidoglio, fu ritrovato nel farfi la Ícala_s 
del Portico - in un cortile di una delle cale della prima íceía della 
lirada , che da S. Maria Maggiore conduce a Monte Magnanapoli, e 
poco lungi della íleífa Bafilica fi vedono alcimi avanzi di mura di tavo- 
lozza , che appartenevapo fácilmente a’ bagni privati .

Ritornati alla Piazza di S, Maria Maggiore nel vicino Monaílero Tempio di 
de* PP. Francefí di S. Antonio fi vede un refiduo d’antica fabbrica, ri- Diana .■ 
dotta in oggl a granare.. Alcuni la credono fabbrica de* tempi bafíi, e

falía-

I P^arr. Ovid, 5. Fa^^» 
i- Id, F'arro •

3 Ovíd. i. Fa^'.
Monte Ínb £íquilio multis inciduus annis' 

Junonis, magna; nomine lucus era; ^e*
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falíaiiiente ¿inominata Tempio di Diana > adducendonc per ragione, 
che la forma dell’Architettura , e i muri non cornípondono alio ñile, 
e alla buona maniera de’ tempi antichi, e gli ornamenti fono del tur
to Gotici : Si vedono , dicono ’, alcuni frammenti di marmi ¿’ope
ra taíTeUata, che eíprimono varíe caccie , e che fono Púnico, ede- 
bole indizio a Íupporla per Tempio ¿i Diana -

A me per altro non parmi cosi lieve congettura, come fi luppo* 
ne ; poiché il vedere una fabbrica non piccola ¿i forma quadrata con. 
le mura interiori tutte riveftite di opera tafTellata rappreícntanti com- 
battimenti d’animali, e proíjícttive , compoña di laftre di marmo ¿i 
varj colorí, non è coía ¿i piccol momento, né opera de tempi bafli • 
Ridotta queda fabbrica a granare furono Íjiogliate le pareti ¿ella mag- 
gior parte de’ loro ornamenti ; pure tuttavia vi redaño due Pardi o 
Tigri, ealtre poche cofe : Duc altrifimili di ottimo gudo in atto di 
sbranare due Bovi, compodi di taiTelli di varie macchie al naturale ii 
vedono nella Chieû fu lé parieti laterali della Cappella di S. Antonio. 
Che il Tempio poda effere dato di Diana con si fatta riveditura viene 
ríferito dal Bianchini ’ nelle Vite delPAnadado ¿ove fi menzione , 
che Simplicio Papa fi valíc del Tempio di Diana proffimo a S. Maria 
Maggiore per ediñearvi la Chicía di S. Andrea , detta ¿a queda Dea 
aáNe/í?us i di poi S. Antonio. Perché il Tempio di Diana rammen- 
Uto da Plutarco b e la Grotta Nepodana non potrebbero effere quedi? 
e come una fabbrica privata d’ogni fuo ornamento fi puó ¿ir gótica? 

Terme di No- Ove é la Chiefa ¿i S, Praffede é oramai affentato effervi date le 
vATo. Terme di Novato, benché alcuni Antiquarj le fituino come gii diffi, 

ove é ora la Chiefa di S. Pudenziana, fondati fopra un paffo ¿’Añada- 
fió Bibliotecario 4 .• Ma come prova il Martinelli, é ben pin facile , 
anzi piíi certo, che foffero ove é fítuata la Chiefa di S. Praffede ; poi
ché ivi pare , che doveffe effere il Vico Laterizio , cosi correggendo- 
fiil fopraddetto Anadafío , che in vece di Laíerhh , Paíñz¡o lo dif 
fe . Eda quede Terme potrebbero effere appartenute molte Colonne 
di marmo bigio ícanneUate trovate verfo I’Oderia di S. Vito, e quelle 
della Chiefa di S. Praffede , anzi fotto delle prime vi era un ladricato 
di belli marmi, un bcllifíimo vafo di marmo , e delle mafehere ¿i 
Fílofofi, che fácilmente faranno fervite ¿’ornamento a queda fabbrica» 

Tor-

I T. i-füg. «. 141. 3 /« que/^íon. R(>f». ^ut^. J.
x Tom. j./í.47y. Vocatur a quíbufdam 4 invitad. Tü 1. Pfl/if . RogatUs inquiC# 

hac cadem Eedefia S. Andrea; in Barbatis » B. Práxedis dedicavit Kcclefiam ad Thermas 
quod in muris ejus varis terarum imagines Novati in Vico Patricio in honorem Íorons 
a Diana Venatrice , & ab Hippo centautis iua; S* Pudiodan»-.
conficiantur op.ere pert^deilaco ex variis con-
feâo matmocibus j partim vermiculato .
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Tornando fopra nel Campo Eiqmlmo dirimpetto S, Maria Mag- Trofei detti 

giore in mezzo allé due Vie, che alla Chiefa di S. Bibiana, e a Por- m Mario . 
ta Maergiore conducono vicino alla ChieÎà di S. Giuliano , fi vedonô 
gli avanzi del Caftello detto comunemente dell’Acqua Marzia, ove 
erano filuati i Trofei di Mario , crettigli per la Vittoria Cimbrica *.
Furono quefti da Silla rovinati, e gettati a terra , emendo in feguito 
fiati reñituiti da Cefare, e rimeffi in quefto luogo , reftandogli il no
me ad Tropbica MarH . 1 Trofei, i quali erano nelle nicchie, die fa- 
cevano ornamento a quefto Caftello, nd paffati tempi furono traijiortati 
ailati della moderna falita del Campidogiio. Era talmente invalla 
Fopinione , die quefti Trofei apparteneifero a Mario , die fiiio la con- 
trada ne’ tempi baifi acquiftô il nome di Cimbro, Celíb Cittadini 
nelle annotazioni a paradofli di Pirro Ligorio, conchiudc i prefenti 
Trofei avere appartenuto a Domiziano ; il che non è credibile, men- 
tre quefti farebbero ftati dopo la di lui morte demoliti per ordine del 
Senato , come tutte le altre fue fabbriche ’. Off^va il Nardini el- 
fere qui un Trofeo doppio denotante doppia Vittoria, ottenuta nel 
medefimo tempo , il che fíceome ad altri puô difficilmcnte adattarfi, 
a Mario ottimamente conviene , avendo ottenuta Vittoria , e de’ Cim
bri , e de’ Teutoni, cosi accetto ancor egii tale opinione . Ma fapen- 
dofi , che a tempo di quefto gran Confole la Scultura in Roma non era 
in molto fiore, eche folo comincio ad elfervi dopo che Augufto fog- 
<yiogà i’Egitto , cosi il Bcllori ’ crede non appartenere quefti Trofei 
al menzionato Mario , ma bensi all’ Imperatore Trajano in onore dél
ié fue Vittorie Daciche ; il quale riftabili, cd accrebbe notabUmente 
Facqua Marzia, come accenna Frontino , eperciô gli furono eretti 
fopra il di lei Caftello . Refta fondata la fua opinione fopra le medaglic 
di elfo , e fopra la maniera della fcultura fimiliffima a’ tempi di quefto 
imperatore , e ancora alla di lui Colonna , nella quale fi veggono que
fti Trofei fcolpiti, con i medefimi elmi, loriche , abiti, elamidi, 
lancie, e feudi, ornati di pampini, ed uve, delle quali la Dacia è fe- 
condifiima, che vedefi rappreiènrata in uno de’ detti Trofei, corne 
prigioniera . 11 Signor Piranefi , che ha eccellentemente intagliato in 
fogUfeparati quefti due Trofei, crede che appartenghino ad Augufto , G a s t s t l 0 
e ne adduce le feguenti ragioni ’. L’avanzo, dic’egli, vicino 1l3 dell’ Acqua 
Chiefa di S. Eufebio , del primo de’ Caftelli, li quali, fecondo Fron- ^iuha,

0 tino.

I Plutarc. in Mar.
a In Adnot, ad Paradox. Pyrri Lt^or»
3 P'ed.Sveion.eDion.
4 Kom. Antt ntUa Re¿. Efquilt

f Monura» Aniieh.
6 De Aquicduli»
'i Pa¿,i6, a* 150.
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tino ’■, riferíto da lui in compendio nella fpiegazione della Topogra- 
fia degli Acquedotti, ricevevano nna parte deU’Acqua Giulia . Vuole 
queño Scrittore, che queñi Trofei Íbfíero innalzati da M. Agrippa , al- 
lorché queñi, al dire del íbpraddetto Frontino plméus /a¿Je/¿¿¿bu: 
¿^/¿ruxíí Vrl^e/n.. Alcuni de’ moderni Scrittori lo Rippongono deirAc- 
qua Marzia , altri deU’Acqua Claudia ; onde egli, atteía queña con- 
troverfía, ha ítímata opportuna la di lui liveUazione con gli avanzi 
de’ due Acquedotti, che dalF uno , al? altro partito fi diconó appar- 
tencrgli. Avendo perció fatta una liveUazione diligentifiima dello Ipe- 
co del Caílello. controveríb eolio, {¡leco. della Marzia, trovó quello 
del Cañello-xiv. palmi piú alto, dcH’altro , e in confeguenza riconob- 
be, che il medeJimo non poteva appartenere alia Marzia . Livellato 
poi lo fteíTo Í¡ieco con quello della Claudia , al Monumento della Por
ta Maggiore , ed anche con Paltro degli Archi Neroniani, che antica- 
mente ricevevano una parte della. medefima Claudia ¡^ e che dal Fa- 
bretti ’ fí dicono Livello dello Ipeco del Caílello. in queílione, ritro- 
vó quefto íj^eco xvi. palmi pió. baíTo di quello della Claudia , edegli 
Archi Neroniani, e in confeguenza riconobbe non effere vera la di 
lui afferzione ; congetturando, che íarebbe ñata fciocchezza negli An- 
tichi da non ffipporfi queila, di mantenere con tanta ÍJ^eía di piú alla 
Claudia un livello d’altezza cosi prodigiofa , non gia a fine d’introdur- 
Ía iii Roma cosí alta , ma Íolamente per dargli lubito un declive pre- 
cipitoíb ,. quale è quello di xvu palmi nella breve diftanza di poco pin 
di mezzo miglio , che corre dal predetto Caílello alla Porta Maggio
re . Fatta per tanto la liveUazione dcllo l¡^eco di quefto Caílello , con 
quello de’ due avanzi, delP opera arcuata , che gli fono dietro 3 • la ri- 
trovo ugualiílima.. Vedendo poi, che quefti due avanzi lo conduceva- 
no, come vedremo in appreffo, al monumento deU’Acqua Alarzia, 
Tepula, e Giulia alia Porta S. Lorenzo, profegui la liveUazione,. e la 
trovó corriípondente interamente alio ipeco della Giulia :. Vifitó per 
tanto Piffeffo Monumento per riconofeere qualche íegno della diver- 
fione della Giulia vcrfo il Caílello controverfo, ma. vidde , che il di 
lei^ íjieco fervendo in oggi. all’Aequa Felice, proièguiva dirittamente 
affieme con gli Íi^echi inferiori della Tepula , e della Marzia lungo il 
Giardino Gentili . Fece egli non oftante ulteriori ricerche, cd offer- 
vô fill lato deliro del monumento della Porta S. Lorenzo ’ Pavanzo 
del muro. antico appoggiatogli,. onde fuppofe tofto. effere il termine 

della

’ .,^^^* ^’ ^^^' ^^’ ’• V®^’ h Íu^í ulti
mo libro , dato Tuori nel lydi. con io fpac- 
cato, e parti iocifedel CafteUo deU’Acqua 
Giulia. -

a De Jqu^d-
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4 Num. ii8.
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¿ella luddetta arcuazione proveniente dal Cafte 11 o controveríb. Ed in 
fatti credo, che non fi apponeffe male, perché quantunque quefto 
avanzo di muro fia in oggi rovinato ncU’ alto, pure il Signor Piranefi 
riconobbe, che ei doveva innalzarfi fino allo ipeco della Giulia, dac- 
chè effendo ñato lo ftcfio fpcco da lui feoperto lateralmente neU’eftre- 
mo alla dirittura del detto muro, vi riconobbe la luce, che oraè 
chiufa a cagione deirAcqua Felice, c che doveva ricevere la parle 
deir acqua mentovata di fopra. Vi è tra* feguaci del Fabretti chi tie
ne , eflere un’aiTurdo il dire, che un Cañello cosi grande quale è 
quelle , di cui fi tratta apparteneffe a una parte dell’Acqua Giulia ; ma 
firifponde, che fe la di lui grandezza fi deduce dallo fpcco , queña è 
una piccola eccezzione, giacchè la grandezza dello fpeco eiTendo ir- 
regolare , e maggiori dentro le diramazioni , corne dimoftra nella 
fiia pianta ‘, non deve fervire di norma per dedurne il ricevimento o 
di una parte , o ditutta l’acqua. Se poi la grandezza fí deduce dalla 
di lui mole, dice il Signor Piranefi, qual magnificenza fi riconofee 
mai in queft’ avanzo, che poteíTe eccedere il merito dell’Acqua Giu
lia? Epure Frontino dice , che le porzioni delP acqua avevano anti- 
camente piú Caftelli ; pars Julsi^ &e, excepta Ca/blUs CelH r/ío/^ús 
¿¿ffu^diíur. Qualc maggior maraviglia un Cañello grande , o piú Ca
ftelli benché piccolí ? Certamente non fareífimo caló dcgli avanzi di 
quefto Cañello, fe aveífimo veduto le magnificenze de’ Caftelli anti- 
chi deir acque. Provato per tanto, che quefto Cañello appartenefie 
aH’Acqua Giulia condottata da Agrippa, vuole, cheidue Trofei ap- 
partenghino ad Auguño, erettigli dopo la Vittoria Azziaca , ricono- 
feendovi ¿elle armi Armeniache, degli ornamenti di Navi, e fino 
nella donna legata Cleopatra j ma non fo fe cio bafti per efcludero 
Topinione di queUi, che gli attribuifeono a Trajano , che combatte, 'e 
viníe i Daci ancora per acqua nel Danubio ; tanto -piú che Cleopatra 
non refto prigioniera ; e che regolarmente fi efprimeva ne i Trofei o 
uno Schiavo, o una Provincia»

Ma tornando al Cañello deU* acqua Giulia : Panno 6z']. di Rornaj Acqva Giu- 
effendo Coníoli M. Plauzio Ipíéo, e Fulvio Flacco, i Ceníori Gn. Ser- lia . 
vilio Cepicne , e L. Caffio Longino fecero condurre in Roma, e nel 
Campidoglio l’acqua che fi chiama Tepula dal Campo Lucullano, o 
Tulculano, come credono alcuni. Queña Tepula fu allacciata 10. mi- 
glia lontano da.Roma, caminandofi su la Via Latina, e deviandofi a 
quefto termine per il tratto di xi. miglia su la dritta . Ella fu condotta 
a Roma per un Rio particolare j ma Panno qzi), di Roma íbtto il íecon-

O2 do
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do Coníblato d’Augufto, e di L. Valenzio, M. Agrippa Ediie rac- 
colfe xii. miglia lontaiio da Roma , caminandofi su la Via Latina, 0 
deviandofi a nn tal termine 11. miglia su la dritta l’acqua Giulia, cosi 
cliiamata in onore d’Augufto, ed a quefta aggiunie la Tcpula , diver- 
tendola dal detto Rio particolare. 11 condotto della Giulia hà xv. miglia, 
e 426. paili di lunghezza, tra’ quali fi comprendono vii. miglia di ope
ra ibpra terra, e dal vii. miglio in qua yzS. paili di ibilruzzione, e vi. 
miglia e 472. paffi di opera arcuata . Dal vii. miglio verib Roma il con
dotto della Giulia era lo íleíTo, che quelle della Tcpula, c della Marzia. 
Di queft’acqua fecondo Frontino fi diftribuivano fuori di Roma 8$. quina
rie a nome di Celare, e 121. quinarie a i privati j e ^g’j» quinarie che le 
rimanevano Ii divide vano dentro Roma per le Regioni 11. 111. V. VL 
VIU. X. XIL ill XVII. CaRelli, da’ quali le ne diftribuivano 18. quina- 
ríe a nome di Celare 196. quinarie ai privati, e 393. quinarie per gli ufi 
pubblici, cioè 69. quinarie a tre caftri, 182. quinarie a 10. opere pub- 
blithe , 6~¡, quinarie a tre luoghi deftinati ai ipettacoli, e 6$. quinarie 
a 28. alvei. Terminerô d’olTervare, che vicino aquello Caílello fu 
trovato il bellidimo Adone di Pichini, con altri pezzi di ftatue di mira- 
bil maniera, ed artificio .

Ovc è la Chida di S. Eufebio nd Convento, e ndP Orto furono 
icoperte alcune ftanze ibtterrance ben dipinte, ed una colonna d’alaba- 
Rro orientale fpirale, che addfo fi vede neUa Biblioteca Vaticana ; e fu 
creduto dagli Antiquarj di quel tempo, che queili avanzi apparteneifero 
allé Terme di Giordano, che qui ñabilirono ^ . Nella Vigna di queili 
Religiofi fi vede ancora un*avanzo di una parte del condotto dclP acqua 
Giulia . Quello fecondo Frontino prendendo parte della Giulia dal con
dotto maeílro, su cui caminavano la Marzia, la Tcpula, e la Giuli^o 
medefima la portava al Caílello da me fopra riferíto, e quindi l’acqua 
andava a diffonderfi per il Monte Celio.

Da queíla lirada arborata fi giunge alia Porta di S, Lorenzo, o Ti
burtina , che era dirimpetto alia Porta I/^íeraggeres del circondario an- 
tico . Per effa entrava Tantica Via Collatina . La fita Íbglia íla al parí 
del Íuo piano moderno, piú alto xxv. palmi delTantico, fu cui pola 
un’ altro avanzo a lei vicino del condotto delT acqua Marzia . L’anda- 
mento, o fia Tavanzo del condotto medefimo, chc fi vede dentro la det- 
ta Porta di S. Lorenzo, comprende un magnifico Monumento de’ rifar- 
dmentide’ rividellc acque Marzia , Tepula, e Giulia, come appari-

, I Jul. Cafbel. ¡tt Gord. Jun» Opera Gor
diani Roma: nullacxtani pexter qu^damNím- 
piixa > & balneas fed balnea privatis homini-
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fee dalle íeguenti lícrizioni, che fono neUa facciata deU’ ifteíTo Mo
numento .

IMP. CAES. DIVI . IVLI . F. AVGVSTVS
PONTIFEX . MAXIMVS . COS. XII.

TRIBVNIC. POTESTAT. XIX. IMP. X 111.
RIVOS . AQVARVM . OMNIVM . REFECIT.

IMP. CAES. M. AVRELIVS - ANTONINVS . PIVS . FELIX - AVG. FARTH. MAXIM.
B R 1 T. MA XI MVS . PONTIFEX . MAXIMVS

AQVAM . MARCIAM . VARIIS . KASIBVS . IMPEDITAM . PVRGATO . EXCIS. ET. PERFORATIS
MONTIBVS . RESTITVTA . FORMA . ADQVISITO . ETIAM . FONTE -NOVO . ANTONIANO

IN . SACRAM . VRBEM . SVAM . PERDVCENDAM . CVRAVIT.

IMP. TITVS . CAESAR . DÏVI . F. VESPASIANVS . AVGVST. PONT. MAX.
TRI BV NICIAE . POTESTAT. ÏZ IMP. XV. CENS. COS. VU. DESIGN. VIH.

RIVOM . AQVAE . MARCIAE . VETVSTATE . DILAPSVM - REFECIT
ET . AQVAM . QVAE . IN . VSV . ESSE . DESIDERAT . REDVXIT.

11 primo rifarcitore, corne narra Frontino ’, fu Agrippa, il gua
le ne riferi Vonore ad Augufto ; il iecondo fu Tito, e il Terzo Caracal
la . Qiiefti tolto via il Frontilpizio, di cui ie ne vedono peranche i ie- 
gni, vi collocô la iüa licrizione, che perciô rimaiè tra mezzo allé due 
più antiche . L’avanzo poi del muro al lato deftro del detto Monumen
to , appartiene, come già diffi, alla derivazione di una parte delV acqua 
Giulia, che per via di opera arcuata andava al Camello Íbpradetto . Non 
deve fembrare Urano di vederfi qui un muro di tavolozza différente da i 
reftanti avanzi di queíÜ condotti, i quali Íóiio di tufi , peperini, e tra- 
vertini, perché egli appartiene alla doppia inveftitura, che fu fatta al 
condotto, o da alcuno de’ Cefari riferiti nelV iícrizione, oda altri in-T 
tempi pofteriori a fine di rimediare alia di lui rovina . Qiieña doppia in- 
veftitura fi vede primieramente fiiori di Porta Maggiore, entrando poi 
in Roma, e feguendole traccie della rovina dello fteíTo condotto, fe nc 
vedono gli avanzi internati neUe predette mura, ficché cefíando Vinve- 
ñitura, e laíciando leoperto il detto Monumento, ella comincia di nuo- 
vo, come ha riconoíciuto il Signor Piranefí , in una retroftanza, o fia 
grotta del Portinajo dçlla Porta S. Lorenzo, in cui fono gli Archi deí 
condotto doppiamente cinti, cornípondenti a doppia linea a i fiioi avan
zi , che apparifeono nel muro del Giardino Gentili, ful quale caminí-?
Vodierna Acqua Felice. Altri avanzi dello íleíTocondotto parimente ri- 
veftito di tavolozza , e corroborato da barbacani, fi vedono accanto, e 
íbtto il cafino Gentili. Qpl i due Ípecchi, o fíano canali della Tepula , 

edella
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c della Giulia divertono dal condotto della Marzia. Queila dlverfiono 
iàrà ñata data loro per qualche tratto , faccndogli andaré fopra Finvefti- 
tura del condotto della Marzia, in oggi internata con le mura Urbano 
affine d’aUeggerirc il condotto medefimo dal loro peló, ove cgli làrà 
ñato maggiormente indebolito , 11 tratto di quefta diverfione non poteva 
eñenderfi per lungo Ijmzio -, vedendofi poco dopo i due ipecchi ricorre- 
re fopra la Marzia . Dell’ inveñitura di quefto condotto fe ne vedono 
de i refidui ai pari della Íuperficie delpiano moderno di Roma : como 
pure il bottino appartenente alla derivazione dell’ Aequa Marzia nel ri
vo Erculanco,e che anticamente rimaneva dietro agliOrti Pallanziani fe- 
condo Frontino,con le fue appartenenze,li vedono in oggi parte riempiu- 
te dalle rovinc, parte diftrutte, e parte ingombrate da uno de’ pilaftri del 
moderno condotto delFAcqua Felice.Oflervati i refidui di quefto Acque- 
dotto 5 pare conveniente che fi parli delle acque che efTo conduceva.

Ditt’ Acqua L’Anno 612. di Roma fotto ilConfoIato di C. Lelio, edi Q.Ser- 
ARZIA . vilio fu condotta in Campidoglio FAcqua Marzia dal Pretore Q. Mar- 

* • Queft’acqua fu allacciata xxxvi. miglia lontano da Roma, ca- 
minandofi su la Via Valeria, ederivandofi a tal termine tre miglia su 
la diritta, che è lo fteíTo che dire 36, miglia lontano da Roma, cami- 
nandofi per la Via Sublaceníé, e deviandofi a un tal termine zoo. paffi 
fulla finíñra. 11 Condotto della Marzia dal fiio principio fino a Romaj 
haLxi. miglie 710. paffi emezzo di lunghezza, cioé Liv. miglia, 

^47* paffií e mezzo di rió Íbtterraneo, e vii. miglia 0463. paffi 
di opera Íbpraterra ; comprefívi in piú luoghi lontano da Roma 463, 
paffi di opera arcuata, e vicino a Roma, cioé di qua dal vii. míglio fí 
contano yiS. paffi di íoftruzzíone , e vi. miglia, e 472. paffi di opera 
arcuata. Dal condotto della Marzia fi diípeníavano fuori di Roma 104. 
quinarie a nome di Celare , e yóS. per i lírivati j 19S, quinarie, che le 
reftavano fi dividevano dentro di Roma ncUe Regioni 1.111. IV. V. VL 
VllJ. IX. X. e XIV. in n. Caftelli, da’quali fidiftribuivano 116. qui
narie a nome di Celare, $93. quinarie per gli ufi privad, e 439. per gli 
ufi pubblici, cioé 41. a iv. Caftri, 41, a xv. Opere pubblichc, 104. 
a xii. luoghi deftinatiper gli Ípcttacoli, e 25'3. a cxm. alvei,

Dell Acqua DelF origine delFAcqua Tepula abbiamo giá di lopra ragionato 
spvLA. parlandofi del Caftello delFAcqua Giulia ; non ci refta che daré il cal- 

Ç0I0 delladiftribuzionc di queft’ acqua, come fatto abbiamo dellealtre 
due. Di queft’ acqua fi dií¡)enfavano fuori di Roma lvu. quinarie aj 
nome di Celare, e lvi. a i privad, e cccxxxi.quinarie, chegli rima- 
Liévano fi dividevano dentro Roma per le Regioni IV. V. Vl. e Vil.

in
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in xiv. Caftelli, da’ quali fi diftribuivano 34. quinarie a nome di Cela
re, 247. per gli ufî privatie $0. per gli ufi pubblici, cioè 12. a un 
Caftro, 7. a tre opere pubbliche, e 31» axiu. alvei.

Tomiamo adeÎTo a parlare dclla Porta di S. Lorenzo , con i fuoî DeílaPorta, 
antichi nomi, e delle cole , che in qualche diñanza fuori di efla fí of- s ViA Tibur- 
iervano . Nulla puù dirfi di certo Ei gli antichi Eioinomi, Ella cer- ’^ Cam*- 
tamente RicceiTe in luogo di quella , che dagli Autori delP alto fecolo Varano , 
fu detta Zzíler aggeres : poichè le poniamo mente allé pin datte piante 
di Roma antica, e quanto. Icrifle il Fabretti neir Opéra degli Acque- 
dotti, vedremo ,. che tal Eto mirabilmciite a quello corrifpoiide . Per 
ñabilire altri fuoi antichi nomi, due Íbno le opinioni Íeguitate dagli 
Antiquarj, una riportata dal Donati, e I’altra dal Nardini, ambedne 
riferite dal P. Bianchini nd fuo libro delle Porte di Roma : Laiciando 
per tanto quelle inutili queílioni, e le lia la Porta EÎquilina, 0 f^ier 
aggeres parleremo di alcune. cofe , che fi olfervano fuori di quella Por
ta . In primo luogo s'incontra il Campo Varano , ove fu eretta la Ba- 
filica di s., Lorenzo, e il predio di S..Ciriaca fervito per Cimiterio de’ 
Criftiani'. A mano dritta del Portico della Chiefa in un fito , che og- 
gi fi coltiva era la Chida di S. Romano,. la quale fu demolita lotto 
Aldfandro VIL ,. neUe ruine della* quale furono trovate belliíTime Co- Cot IL. 
lonne- particolarmente- di verde antico , the due íbno alla Cappella 
Ginetti a. S. Andrea della Valle, vi furono trovati ancora laflroni di 
marmo , e quantita di travertini, non iapendofi qua! fabbrica foife. 
Ancora fuori di'quella Porta per la Via Tiburtina fi íbno trovati fre
quenti velligj di Sepolcri antichi ; e Flaminio Vacca- narra , che vi fu 
trovato un’ Epitafio di una mula : Puma ,. che fi vede alP ingreíTo dél
ia Chiefa rapprdentante un’'antico Matrimonio con la pompa Nuzzia- 
le d’ectellente feultura. Íervito per Sepolcro d’un’ antico Cardinale dél
ia Cafa Fiefeo , fará ñato tolto da qualeheduno di queñi vicini fepol- 
cri j come Paltro , che ñadietro la tribuna di marmo greco, vañifii- 
mo , e ornato a fogliami di viti. Le Colonne ,. che Íbno attorno il 
Presbiterio , la meta Íepolte Íbñengono un’antico-architrave , che era 
ornato di feulture d’iftrumenti di Marina , e di Navi, che di li tolto ,, 
fi vede adeflb nelle ñanze de’ Filoíbfi del Mufeo Capitolino . Le Co- Col. XIL 
lonne hanno belliflimi Capitelli Corintj,. e due fingolariífimi ornad nel
le volte di trofei militari

Tornando alla Porta di S. Lorenzo , c profeguendo veríb Porta Mura di Ro- 
Massiore s'incontra una Porta-chiuía ; indi uno dcgli avanzi del con- 
dotto delle Acque Marzia , Tcpula, e Giulia, il quale intcrlcca le 
mura Urbane ; queño andava ad unirfi al reñante preffo la Porta S. Lo
renzo ,. Su queñ’ angolo delle mura ,. e incontro alie medefime fono

liad.
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ftati oíTervati dal Signor Tiranefi » due avanzi correfpettivi de’ 221. 
paffi di fotoizzione, che Frontino riferifce, avere avuto il condotto 
dell’Aniene Vecchio, e per tali egli li crede , si perché vi fi vede il 
vacuo, che doveva fervir di fpeco , 0 fia canale dell’aequa j si per
ché effendo xxv. palmi pn! alta del piano antico del terreno, non fi 
puà fupporre ,-che apparteneíTero a qualehe Cloaca: si perché non 
potevano appartenere alie altre acque , che paiTavano in quefie vici- 
nanze, e delle quali, rifpetto allé condottate per archi, fi vede tut- 
tavia Tantico andamento , e riípetto alte fotterranee , che farebbero 
rAppia, e il ramo delTAugufta, non fi legge preíTo il riferito Scritto- 
re , né preíTo altri, che elle aveffero veruna foílruzzionc : si ancho 
perché doveva quindi paíTare FAniene Vecchio per andaré lungo il fe- 
gno, o Edicola della Vecchia Speranza, come ferive il medefimo
Autore.

Siccome il Colle Eíquilino ha una grande ampiezza , cosi abban- 
donandolo da quefta parte , per andaré con il maggior , método poíTibi- 
le ; prenderemo Feíame adeíTo dellc Antichita , che erano Íopra que- 
ftoColle, dalF altra fommitá del medefimo , che G/pío appeUavafi, 
riguardante il ColoíTeo , eil Foro Romano, e di Nerva . Nelle Cari- 

Term2 »1 Ti- ne, cioé nella 111. Regione furono le Terme di Tito Imperatore, deh 
TO . le quali fauno pienamente fede i gran veftigj, che fí ofiérvano vicino 

alla Chiefa e Monaftero di S. Pietro in Ffr^euhi Cio ancora confer- 
mandoci Svetonio ^. La gran Conca di granito , che nel XVl. fecolo 
vedevafi avanti la iuddetta Chiefa, dipoi trasferita dal Cardinal Fer
dinando de Medici nella fua Villa al Monte Pincio dimoftrava il fito 
delle medefime Terme , eiTendo queûo uno di quel vafi chiamati la- 
M, ufati anticamente per comodo de’ Bagni. Sono quelle Terme da al- 
cuni credute di Trajano ; leggendofi in Anaftafio nelle vite de’ Papi, 
in quella del Pontefice Simmaco , che edificó la Chiefa di S, Martino 
de’ Monti fopra le rovine delle Terme Trajane : eíTendofi in oltre ivi 
ritrovata la Íéguente lícrízione :

IVLIVS . FELIX . CAMPANIANVS
V. C. PRAEFECTVS . VRB. AD . AVGENDAM

THERMARVM . TRAIANARVM
GRATIAM . CONLOCAVIT.

Ma altri vogliono con pié fondamento ,'che Trajano rifárciíTe lej 
Terme di Tito , fenza fabbricarne alue nuove j contro pero la mente 
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di Vittore , e di RuiFo, che differenti regitorono qiieftc da quelle . 
Stima il Nardini per owiare alla fuddetta contradizione , che Trajano 
ampliafle con aggiunta confiderabile, e magnifica le Terme di Tito , 
e che percio efíe actiuifiaíTero il nome di Terme Trajane . Nel tempo 
di Leone X. due belle ftatue d’Antinoo Fanciullo furono trovate tra.* 
quelle rovine in un luogo detto A¿¡r¡a^elld ; da quella denominazione 
fl potrebbe argüiré, che aggiungeíTe Adriano allé Terme di Tito quai- 
che fabbrica.

Comprendevano le Terme di quell' Imperatore iî íuo Palazzo , 
le conferve , 0 calidario lo fpazio, che riguarda quella parte delP Ef- 
quilino , ove corrií¡>onde la Chieía di S. Pietro in Vincoli, di S, Fran- 
celco di Paola , e S. Martino a Monti, e orti adiacenti. Gli avanzi di 
quelle Terme fi ofiervano nelle vigne de’ Monaci di S. Pietro in Vinco- 
li, Laureti 3 e Gualtieri. Qui fi vedono gli anditi del primo piano , 
che conducevano ai bagni, il che fi vede con maggior diftinzione neU’ 
elevamento deToro avanzi. Quelle Terme col Tepidario, e con la 
caía di Tito oceupavano certamente una parte degli Orti di Mccenate Degli Orti 
cotanto celebri , ma fino qui incogniti prcíTo i moderni Scrittori in ri- ni Mhcsnaie* 
guardo alla fituazione . Per tralaíciare molti documenti de’ Scrittori, 
co’ quali fi conclude, che il luogo occupato da quelle Terme apparte- 
neva a^li Orti di Mecenace baílerá riferirne alcuni. Svetonio ‘ iiella 
Vita di Nerone racconta, che quefto Imperatore : Do^/7¿¿m a Pala^¿9 
Ef^ui^as uf^uefiât ^ ^¿ia/^prhw Tra^fioriam, mox hcc^âw aé>J¿ím- 
^íam, re^iíuíaw^ae Aurea^rj ^orm^avií : E Tácito * parlando di quefio 
incendio dice : Eo i/í íe^pore Nero A^ii ag^xs, ^¿o/^ axíe ¿^ Vrbem rv- 
greffes ^, quafx i^omui ejus , qua Pa¡aíiu/9í, á^ APece^^alií birlos 
co/í^i^uaveraí, ¡g^h prop^^quar^í Ó^c, Sexío áemum í¡¡e apud ¡mas EJ^ 
qu¡¿¡as fims ¡?2eeud¡9/dPíus &c,

Dal detto di Svetonio fi raccoglie , che la caía di Nerone fi por- 
tava dal Palatino fino alP Eíquilie, e daU’ altro di Tácito , che ella 
fi eílendeva dal Palatino fino agli Orti di Mecenate. Dunque il dire, 
che la cafa di Nerone fi protraeva dal Palatino fino all’ Eíquilie, o pure 
dal Palatino fino agli Orti di Mecenate, era la ílefla cofa ; ficché deve 
vederíi per quanto tratto fi eñendeíTe la medefima caía nelle Eíquilie, 
affine di ritrovare gli Orti di Mecenate, che gli erano aderenti. Laj 
precifione del luogo parimente fi deduce dal detto di Svetonio ; impe- 
rocchè dicendo egli : EfqulUas afque, s’inferiice, che la caía giun- 
geva ibltanto fino all’ Eíquilie, non già che ella vi fi protracíTe fopra; , ,
ed in fatti eiTendo fecondo Tácito giunto il fuoco fino applè dclPEíqui-

P lie;
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lie ; afudl^^s E/^uíHas ; ed avendo fecondo Svetonio confiimata del 
tutto , come Íi^iega la parola abjuf^píaf/z, la cafa tranfitoria di Ne
rone , bilbgna neceífariamente confelfare , che queíla caía fi cílendeffe 
Íbltanto fino alia colla delP Eíquilie j imperciocché non farebbe rima- 
la confúmata del tutto , qualora ella fi folie eíleía piú oltre ove il fuo- 
co non giuníe. Ond’é, che ella fu detta Tranfitoria , come quella, 
che paffava dal Palatino all’Efiiuílino , occupando tra Puno, e Paltro 
Collc lo ílretto della Valle . Provato adunque , che la caía Neroniana 
fi protraeva Ibltanto fino alP Eíquilie, e precifamente fino a quelP an
gola , il quale forma lo ílretto della Valle accennata , ne viene, che 
fu oueff angolo confinaffero gli Orti di Mecenate , e le Terme di Tito 
oceupaffero una gran parte degli fteffi Orti : Ed ecco verificato rifpetto 
alie Terme il paífo d’Acrone , che il Nardini ha creduto fofpetto di 
falfitá : A^lea fepulcra era^í b2 locoy ¡/^ quo fu^í borí¡ Adeecuaíis, 
ubíju^í r/2oá¡) T^^erf^íC. Dimoílrati piú che ad evidenza gli Orti di Me
cenate , riman fuperfluo il riportar qui i motivi, che hanno cagionato,

•Conserve m 
Tito , dette in 
oggi LE Sette 
Sale .

che i moderni Scrittori non gU hanno láputi rítrovare . Sembra nondi-- 
meno, che fi poffino obiettare gV indici di Ruffo , e di Vittore, i qua
li deícrivono le Terme di Tito nella Regione 111. c gli Orti di Mecena- 
te nella V., ma ficcome queíli Orti, íecondo il riferito paíTo d’Acro- 
ne , occupavano il luogo de’ fepolcri, che erano nel Campo Eíquili- 
no j cosí la reíbizione, che ne fauno Ruffo, e Vittore nella Regio
ne V. non fi deve intendere di tutta la loro antica eftenfione ; imperoc- 
chè eíTendone Rata occupata una gran parte fino da’ tempi de* primi 
Cefari con varie fabbriche , tra le quali erano le dette Terme di Tito , 
ed avendo quefti due Autori compilati i loro inditi ncIIa decadenzíij 
dell’ Imperio, non poterono confidcrare per Orti di Mecenate, fe non 
la porzione rimafime nella Reglone V. Si puà per tanto argüiré, che il 
Tepidario deUe Terme , e ladi lui cafa non foffero altrimenti opéra 
dello íteífo Tito, ma di Mecenate ; giacchè quefti due avanzi non 
corriipondono nelV ordine , nè tampoco con la firuttura di quelle Ter
me ^ ; che anzi quelle fi cfiendono da una parte lopra la cala : onde e 
fupponibile, che ficcome Mecenate al dir di Dione S fu il primo 
ilUtutore nclla Città de’ bagni d’acqua calda ,^ avclfc per pone in ufo 
queíla fuá nueva invenzione fabbricati quivi i íüoi bagni, i quali foffero 
poi ampliati da Tito in quella forma di cui ne apparifeono in oggi le 
veíligia.

La conferva, o fia Pifeina , o Tepidario , come la chiama il Si
gnor Piranefi , deUe Terme di Tito , fi vede in una vigna de’ Padri di

S.Pie-
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S. Pietro in Vincoli. E’ compofta quefta conferva di due piani, il pri
mo de’ quali è del tutto interrato dal moderno inalzamento del piano di 
Roma ’ : L’altro fuperiore, che rimane in gran parte fcoperto, è di- 
viio da muri, i quali formano nove anditi ampli, due perú riempiti 
dalle rovine, onde ne rellano Ícoperti Íette, detti volgarmente le Seí^ 
te Sale. Si vedono ne’ muri di uno di queñi anditi alcuni Ípecchi per 
cui l’acqua dal condotto in oggi rovinato, Ícendea nel Tepidario. La 
coílruzzione di queílo Edificio era, per quel che fi vede, di moka confió 
ílenza : 1 muri fono di tavolozza riempiuti d’opera incerta , con Tode
ra di groffo laílríco , E’ oíTervabile la dilpofizione delle Porte, eíTen- 
do eíTe fatte appoftatamente alternative in luoghi, ove non iíininuifle- 
ro co’ loro vacuí, e lópravacui la robuílezza de’ muri, i quali erano 
Íempre inveíliti dalle acque, Gli anditi fono ricoperti, per atteílato 
del luffo antico, di laílrico lavorato a Mofaico. Tempo fa nello ica- 
vare in queíla vigna entrarono i cavatori nel primo piano , e trovarono 
ne’ di lui muri alcuni condotti, e fiftole, le quali inducevano I’acqua 
tepida ne’ bagni : Finalmente è oíTervabile la groíTezza delle mura, ri- 
veñite d’ammirabile compofizione. Poichè dopo la prima inveílitura 
caufata dall’ acque, iono da per tutti i lati, veftiti i muri di duc ordini 
di fina, e iottiliffima compofizione, la quale né con la punta délias 
Íj^ada, nè con altro ferro tagliente fi puô romperé, perlochè le dette 
mura non potevano ricevere nocumento alcuno , e percio fi conferva- 
no intatte, corne fe foiTero Rate fabbricatc a noilri tempi. Al di fuo- 
ri, e air ifttorno di si fatto Edificio, rimangono rovine di nicchie, 
non fo fe per ufo di Ílatue , o di fontane . Oltre le nove inferiori fale , 
rAntiquario Ficoroni vi oífervo un condotto fotterraneo, che in linea 
retta portava l’acqua all’Arena deU’Anfiteatro . Era il condotto coftrut- 
to di gran tcgoloni, in uno de’quali era imprcíTa la Giudea , con le 
parole IVDAEA CAPTA , Relia con queíla Ícoperta chiaro, che que
lle conferve non furono il Ninfeo di M. Aurelio , come fi è creduto 
da molti Antiquarj. La larghczza di quelle ílanze è di palmi 17 — 
l’altezza 1'2. la lunghezza è varia, contuttocio la maggiore non afeen- 
dera 37. piedi.

Torniamo adeíTo ad eíaminare gli avanzi delle Terme , c del Pa- Terme , s Pa- 
lazzo di Tito . Nelle rovine di quelle Terme fi vedono i canali, che ^A2zo di Ti
dal di fopra portavano le acque ne' bagni ; è quefta rovina d’incontro ‘ 
ail’Anfiteatro. Siegue da quefta parte la ftrada, che nel declive paf- 
fando fopra le rovine delle Terme, va a finire giufto ove principia 
1’Anfiteatro , Ivi a finiftra allé radici dcU’Efquilino fi vedono le rovi-

P ne
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ne deir Imperial Palazzo ; maravi^liandomi, the né di eiTo y né dél
ié Terme nefíiin Archítetto, che fía a mía notizia abbia avuto il pen- 
hero di fame la pianta ; eccettuando il Sig* Piraneh, il quale moder
namente Pha data al pubblico nella iua Ichonografia di Roma • Si vede 
pertanío una facciata d’alti, lunghi, e larghi portici, le di cui flan- 
cate moftrano le rovine di fabbrica circolare con piazza d’avant!, e 
queíle riguardano Ia Via Pubblica, e parte del detto Anfiteatro. En- 
trandofi pertanto nel primo portico imbiancato , come Íóno gli altri, 
e con feflure ne' lati di ibpra a modo di feneftrelle, che vi danno il lu- 
me, ii trovano altri portici a traverib , i quali tutti con le groíTe mura 
delle volte foítenevano i vafti Edifie; degli appartamenti ornati di co
lonne , Biíbgna entrare in quefto luogo con lume per vedere le pitturc 
de’ grotteíchi, degli ornamenti, e delle figure, tra le quali íóno quel
le di Coroliano, e della Madre, riportate dal Bartoli, e dal Bcllori ncl 
libro delle pitture degli antichi 3 volendofí, che Annibale Caracci foífe 
il primo a diíegnarla. AdeíTo per iftranezza de’ Padroni non vi fi per
mette più r ingreÎTo . Le altre pitture difegnate con i fuoi colori da 
Franceleo Bartoli fi coníervano nella Librería Albani.

Continue íóno le ícoperte di cofe antiche, che fí fauno tra quelle 
rovine. Flaminio Vacca racconta, che a fuo tempo, dove è il Mo- 
naftero di S. Pietro in Vincoli, fi era trovato una gran quantità d’or- 
namenti di quadri, e moke figure di marmo 5 volendo che innanzi al
ie Terme di Tito foffe un’altro Edificio molto magnifico , che lira ap- 
partenuto agli Orti di Mecenate, come giá diffi di fopra, avendone 
cavato belliífimi cornicioni, che íóno Ícrviti per una Cappella alla 
Chieía del Gesù. Ma la più lîngolare icoperta fatta a tempo di Leo
ne X. fu tra quefte rovine , e S, Lucia iii Sclcc nella vigna di Felices 

■ de Frcdi, corne dal hio Epitafio nelIa Chiefa d’Araceli fi ricava *, il 
bellifiimo Laocoonte , che nel Palazzo Vaticano coníervafi : quindî 
riferendofi da Plinio effere quefta ftatua nel Palazzo di Tito , è credi
bile , che poffa effere queft’ ifteffa. Nella vigna ove fono le conferve, 
dette iVfZZf Sale , nel 15^7. facendofi cavare dal Cardinal Trivulzio, 
furono trovate da xxv. ft attic tutte intere affai belle con colonne di 
gran pregio , che faranno fervite per Tomato efteriore di quella gran 
fabbrica, dove ancora , come già diffi, fi vedono le nicchie per le 
ftatue . E’ da notarfi, che nel Pontificato d’ Innocenzo X. nelT orto 
jnedefimo fu trovata una ftanza con pavimento di Lapislazzuli, e 74. 
Statue , con una Roma fedente ; parimente quantita non piccola di 
Statue furono trovate nelT orto Gualtieri, già Panfilio , cofe tutte , 
the indicano la magnificenza di quefte Terme.

3 CaJintir, fíi^> d'^raceh
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Quegli avanzi di fabbrica, che fono nelle falde del Convento di 

S. Franceíco di Paola, e fotto VArco della falita di S. Pietro in Vin- 
coli, il Signor Piranefi li dite refidui delP eftenfione della Regia di 
Numa . Nel fabbricarñ il detto Convento di S. Franceíco furono tro- 
vari de’ bagni con alcuni labri. di piombo , e le loro mura riveñite di 
vetro di var; colorí, e delle lamine di métallo con altri vaghi orna
menti . Dove è coñrutto il Monaftero di S. Lucia in Selce, quegli 
avanzi di fabbrica fono de’ tempi baffi . 1 moderni Scrittori dalla me
moria, che Simmaco Papa edificaíTe la Chiefa di S. Martino a’ Monti 
fulle Terme di Trajano, deducono, cheiprefenti avanzi fpettano al
ie medefime , ma offerva li Signor Piraneíi, che la mala coftruzzioiie 
di effi efclude il fuppoíto . Rimangono bensi fotto la detta Chicía al
cuni pilaílri con fornici appartenenti al tepidario di quelle Termer 
Avverte pero cgli, che non fono quelii, che fi fpacciano comune- 
mente per tali, e che rellano nel primo fotterraneo, eflendo queíla 
opera parimente de’ tempi baffi, appartenente alla prima forma della 
Chiefa edíñeata da Simmaco ; ma fono bensi gli altri inferiori, che 
rimangono fotto gli abbaini del pavimento del medefimo primo fot
terraneo , ove fono le grotte per ufo de’Padri della íleíTa Chiefa. 
Avvertefi inoltre, che la fpecie di Colonna di granito orientale in
terrata nella via maeítra accanto al predetto Monaftero di S. Lucia in 
Selce, non è altro che un pezzo di colonna alto due palmi, nè men
ta farvifí alcona rifleflíone. Nel tempo di Clemente IX. fotto S. Fran- 
cefeo di Paola furono feoperte aleone ftufe , ove fí trovarono valí con 
odori, edue ñatue di Venere, edi Giove, che fono adeflb in cafa.» 
Roíjugliofí , tutte cofe appartenenti certamente alie Terme di Tito. 
Nelle Terme dette di Trajano aveva Diocleziano fabbricato un Tem
plo ad Efeulapio, come fí legge negli Atti di S. Severo, e Compa<^ni 
Martin.

Del Macello Liviano fí ha forte congettura eflere fítuato ove è la Del Macello 
Chiefa de’ SS, Vito e Modefto detta ¡^ Aíacello Aíartyn^//¿ ’. Era il Liviano in og 
Macello una fabbrica deftinata per venderfí pefce , e carne , come fí ^S. Vito , e 
l^?gc nell Aulularia di Plauto ^. Gli fu poi dato il nome di Macello ^^°^^5J° ’ 

perché i Gentili uccidevano quivi come beftie » i Cri- 
ftiani lopra una pietra detta Seekraía, che ancora nella Chiefá dicono 
conlervarfí . Accanto a quefta Chiefa nel fine della ftrada fí vede un 
grand Arco dí groífí travertíni d’architettura mediocre dedicato a Gal
lieno Imperatore , e a-Saloniua fía moglie con la íeguente iícrizione :

GAL-
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GALLIENO . CLEMENTISSIMO . PRINCIPI 
CVIVS . INVICTA . VIRTVS

SOLA . PIETATE . SVPERATA . EST 
ET . SALONINAE . SANCTISSIMAE . AVG. 

M. AVRELIVS . VICTOR 
DEDICATISSIMVS

NVMINI , MAIESTATIQVE 
EORVM.

Ritornati nel Campo Eiquilino , ove eranoi Vici Patrizio , La- 
terizio , Ciprio , Virbio , la lirada celebre della Saburra, ove abitava 
Cefare , i Vici del Pallore , e del Terrore , i Puticoli, e altre incer- 
te memorie , proièguiremo per tanto la notizia delle cole certe . Pren
dendo la Arada , che va a Porta Maggiore fi grange alia Villa Aluen, 
ove nel fine del pafíato fecolo vi fn ritrovata una fabbrica ottangolarc 
con ornamenti di Mofaici, e due Statue , una di Venere , che elce 
dal bagno d’ccceUente Scultore, e Paîtra d’Ercole . Nella Gallería vi 
è un antica pittura rapprefentante la fucina di Vulcano con \ enere , e 
Amore . Nel Pontificato d’innocenzo Xl. vi fu ritrovata quantita gran
de di metalli. Appreffo quefta fabbrica fi fcoperfe tma Arada ielciata 
amplilTima coniumata da carri, che fi crede andaife verlo la porta 
Nevia, oggi Maggiore. , •

Arrivandofi per la diritta Arada a Porta Maggiore, prima di giun- 
gere alla medefima ncUa Vigna incontro agli Acqnedotti, fi vede un 
Tempio in forma decágona, creduto ne’ paiTati tempi la Bahlica di 
Caio , e Lucio eretta da AuguAo : Ma ficcome la fua Aruttura non è 
di Bafilica , potrebbe effere pin toAo il Tcinpio d’Ercole Callaico tar
to da Bruto , da cui acquiAaffe il moderno nome di Galluzzo , e non 
da Caio, e Lucio , come vuole il Fulvio . Ció fi conferma dall e e- 
re compoAo di mattoni ; poiché di queAi afferifce Plinio eflere Aato 
fabbricato il fuddetto Tempio , oltre Plfcrizione m effo trovara, e 
riportata dal Grutero ^. Fu detto Callapo da alcuni Popoli deUa bpa- 
gna , de’ quali trionfó Giunio Bruto . E quantunque Svetonio ’ ícriva, 
che AuguAo fabbricó la Bafilica di Cajo , e Lucio , non accenna ove 
la fabbricaffe , né dal fiio reAo fi raccoglie , che poteffe effere quefia 
fabbrica : Anzi dalP iAeffo Plinio fi ha , che in queAo luogo Bruto avel- 
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Íé un Circo, appreffo al guale fabbricaíTe un Templo a Marte. Cio 
non oftante molti de i moderni lo credono il Tempio di Minerva Me
dica ; il guale guantungue da Seño Ruffo ñ ponga in güeña Regio
ne , non oflante non fe ne fa precifamente il fito . Ma ficcome Ruffo 
rammemora il Vico di Minerva, e il Panthéon proffimi all’Orfo Pilea
to , che ñ vuole proffimo a S. Bibiana, fa molto a favore di güeña opi
nione . Qui veramente fu trovata la celebre Statua della Minerva col 
ferpe ai piedi, la guale fi conferva nella Gallería Giuftiniani. Nel 
Pontificato ancora di Giulio 111. vi furono ritrovate molte ñatue di 
marino, e buñi di bronzo d’imperatori, ed artorno a quedoiñeffo 
Tempio vi furono trovate molte ñatue maggiori del naturale , cho 
forfí adornavano le nicchic , come una Pomona di marmo ñero , a cui 
erano ñate tolte la tefta, e le maní di bronzo ; vi fu trovato un’ Eícu- 
lapio , un Adone , due Lupe, una Venere , il Fauno della Gallería 
Farneíc, un Ercole con un Antinoo , il che dimoñra la magniñeenza 
di gueño Tempio, la di cui volta è proffima a cadere .

11 nome di Pa^ibes^ aggiunto a Minerva Medica da Sefto Ruffo 
Íembra porre avanti agli occhi la rotondita di gueño Tempio, e il 
culto di varj Dei ; guando non fia guefto nome ñato aggiunto poñerior- 
mente in Ruffo da gualche Amanuenfe, come Hippone il Nardini. 
Offerva il Signor Piranefí, che in güeña fabbrica vi fi vedono alcuni 
avanzi di mura, che inveñendo all’ intorno la di lui parte inferiore , 
e togliendole il proípetto danno a conofeere effere poñeriori alla fab
brica del Tempio. 11 Tempio neir interno è decágono , diñinguen- 
dofi li x. angoli ; vi è da un angolo all’ altro 22. piedi e mezzo di diñan- 
za , che fanno in turto iiy. piedi di circonferenza : vi Íbno ix. gran 
nicchie per le ñatue , effendo la decima la porta. 11 muro eñeriore 
Íará il Portico, che circondava il Tempio ,

La fabbrica fuddetta non è molto lontanadalla Chiefa di S. Bibia- Dell’ Orso 
na deUáJ/^xía Pahí¡u^ Lichia^^üm ; ma non fi ía íe gueño Palazzo Pileato . 
fi deve intendere, odi Licinio Craffo , o di Licinio Sura , o di Licinio 
imperatore , Si diffe ancora güeña Chiefa aâ ^r/¿íf7í P¿leaí¿íf^, vico 
qui rammentato da Ruffo . Si puo leggere la Differtazione del Cañi- 
glione del celebre Oríb Pileato giocator di pila, la di cuÍ lícrizionc ri- 
trovata nel 1^91. fi conferva neU’Archivio Vaticano, pubblicata dal 
Toriigio, e riportata dal Grevio. Un Cimiterio fuori d’altra porta 
^^' ^^íí^ ancor effo ^¿‘1 Urf^m P¿le¿iU£m, dal guale effendo ñate traf- 
portafc le reliquie de’ Martin a gueño luogo , aeguiñó forfe la Chiefa
il nome di Orfi PUealo. Sepolcro del-

Ma jomando per gueñe iñeffe vigne verfo la Porta Maggiore, arünÍxI’^^Í 
dove fi è ícoperta Tantica Via Preneñina, fiirono negli anni Ícorfi ritro- os’ Liesrtj.
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vati dalP uno , d’altro lato due Colombarj con Ic loro iícnzioni, che 
ancora fí coníervano quafí interi. Inquello a delira di detta antica Via, 
fi vede effervi la memoria di L. Aninzio, eletto Coníble Íbtto Tibe
rio , vedendofi il íuo titolo neir ingreffo del Colombario, eretto da 
lui per commodo de’ Íboi Liberti ^ ■ vi h offervano nella volta de fi' 
niffimi ftucchi. Dall’altro lato fi vede un' avanzo di una Camera^ Se- 
polcrale j rimangono in effa i Colombarj per uíb di diveríe famiglie 
plebee * , onde non fí puá Íapere a qual íamiglia apparteneffe .

Pofítede quefia Vigna altro antico Monumento, ed è un grams 
concavo Íoftenuto da pilafiri di mattoni pulitamente lavorati, altre 
volte rotondo, the dimofira effere flato un’ antico Lago, o Piícina 
fatta a mano , o un’antica Naumachia, che foríé poté effere il lago 
di Promeíco , che Vittore, e Ruffo pongono qui vicino . 11 Signor Pi- 
ranefi Io chiaraa Ninfeo di Settimio Severe , e vi ha offervato tuttavia 
le fiftole, ed altri forami per paifaggio deUe acque ’.

Ove è fituata la caía del Vignarolo Marco Belardi fi offerva nn* 
avanzo del Caftello principale dclle acque Claudia , e Aniene nuovo. 
Egli rimaneva anticamente all’ eftremita dell’ opera arcuata del fiio 
condotto, c dietro gli orti PaUanziani fecondo Frontino , Al rifarcirfi 
della detta caía, furono- veduti in quefio avanzo alcuni incavi, che in- 
dicavano gli andamenti delie filiole , Ie quali diffondevano Pacqua per 
la Citta. Tra il medefimo eil monumento , o Cañcllo deU’Acquaj 
Claudia, e preciiamente nella Vigna di Franceico Belardi furitroyata 
nello icaffare il terreno una quantità di pietre di tufo, e peperino , 
che I’antiquario Ficoroni credè effere Rati avanzi dell’ antica Porta 
Eiquilina : Ma avendo il Signor Piranefi interrogato il detto Vignarolo 
ibpra il ritrovamento di tali pierre , gli afferi, indicandogli il luogo di 
dove crano Rate tolte, che qucRe confiRevano in fei groifi pilaRri, 
poRi in ordinata prolecuzione ; dal che credè il Signor Pirancil, che 
queRi non poteffero effere appartenuti alla detta Porta , come indizio 
di una coRruzzione differente j ma bensi, che doveffero effere indubi- 
tatamente avanzi del riferito condotto , che dal monumento portaffe 
Pacqua al CaRello ; tanto pin che il Vignarolo afficurollo , che vi ri
mangono de’ medj pilaRri da difbtterrare vicino al CaRello medefimo, 
nd quale appariicono per anche i legni, o cavi, ove s internavano i 
corfi delie pietre , che componevano i pilaRri del medefimo condot
to . La Porta Efquilina col dilatarfi le mura dalP Imperatore Aurelia
no , diRruggendofi a poco a poco,rimaie ignota agli Autiquarj. 11 iblo 
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che in cosi folte tenebre fcopriffe un raggio di luce fu il Fabretti 
neir opera degU Acquedotti, edelle Ifcrizioni ’ ove nota, che detta 
antica Porta già fu pacati di poco i Trofei detti di Mario. Nell’ an
uo 171 $. ii Íbpramentovato Vignarolo Ícopri nella detta Íua Vigna la 
íepolta Via Preneftina laftricata di groíTi macigni di peperino tagÜati 
alia ruftica ; poi torcendo alP altro lato , vicino al Ñinfco , parve al 
Ficoroni di vedervi i veftigj della Porta Eíquilina, e il principio della 
Via Labicana. Due ragioni allega il fopraddetto Ficoroni per quivi ña- 
bilire Tantica Porta Eiquilina : La prima fi fonda dove furono trovati 
i pezzi di peperino , che è appunto nel declive del Colle , come era 
in ufo di farfi da i Romani ; la féconda è, che dopo il declivio , fi fco- 
pri il principio della Via íelciata Labicana , fopra una parte della qua
le nelT introdurfi la Via di Porta Maggiore fu fabbricato un recinto di 
muro a uiT orto : fotto quefto muro facendo angelo , eíce un’ altra par
te di detta ftrada, che fu frequentata íempre ; non Íb fe tali congetture 
poflino reftare abbattute da una femplice relazione di un’ Uomo idiota, 
Íenza aver potuto oífervare cofa alcuna da per Íe ñeíTo ? Qui non mol- 
to lontano fi vede un recettacolo d’acqua , che dalla cattiva maniera 
della fiia coftruzzione fí riconoíce eíTere ñato fatto in tempi di gran lun- 
ga pofteriori alT opere degli Acquedotti : Queño doveva foríe rice- 
vere una porzione delTAcquaMarzia, che gli paífava accanto . Ma 
veniamo alla Porta Maggiore , e agli Acquedotti,

Prima di parlare di queñi Acquedotti parmi neceífario di parlare Dell’Acqua 
¿elle acque , che cíTi conducevano , tralafciando la Marzia , la Te- A p p 1 A , e 
pula, e la Giulia , delle quali ho già favellato, e comincierá la loro ^^AUDiA . 
breve Iñoria un poco piú daU’ alto preía da Frontino , e dal Signor Pi- 
ranefi nel fuo dilcoríb fopra gli Acquedotti. Sotto il Coníólato di M, 
Valerio Maífimo, e di P. Decio Mure, cioè 31. anno dopo il princi
pio della guerra Sannitica fu condottata TAcqua Appia dal Ceníoro 
Appio Claudio Cieco : Ella fu allacciata nel Campo Lucullano , tra il 
7, miglio, e r 8. della Via Preneftina, deviandofí in queño Í¡iazio 
780. paífi fu la fíniñra. il di lei condotto dal capo fino al fine, cioè 
alie Saline, che Íbno vicine alla Porta Trigémina , ha 11. miglia, e 
190. palfi di lunghezz.a : Camina fotto terra per il tratto di 11. miglia 
e 130, paflî, e î reftanti 60. paffi per via di Íbñruzzione, e opera ar
cuata in vicinanza della Porta Capena. Si unifee con quefto condotto 
accanto al fegno, 0 edicola della Vecchia Speranza, ove confinano 
gli orti Torquaziani, un ramo detto dell’ Augufta, aggiunto in fupple-
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mento air Appia da Augufto ; per la quai cofa il luogo del loro con- 
giuugimeuto fu detto Ie Gemelle.

Quefto ramo nafee da un fonte al feílo miglio della Via Preneftina 
deviandofi a quefto termine 980. paffi iu la finiftra itrada ; lo che vie
ne ad efíere accanto alla Via CoUazia. 11 di lui condotto dal capo fino 
alie Gemelle ha 6. miglia, e 380. paíTi di rió Íbtterraneo. L’Appia 
poi comincia a diítribuirfi appiè del Clivo di Publicio vicino alla Porta 
Trigemina nel luogo detto le Saline. Quarant’ anni dopo eifere flata 
condottata PAppia , cioè 481. anno ab U. C. lotto il Coníolato di Spu
rio Carvilio , e di L. Papirio , il Ceníbre Manlio Curio Dentato ineo- 
minciô il condotto delP acqua, detta in ieguito rAmcfie Kecd/io , col 
denaro preib dalle fpoglie délia guerra di Pirro ; e due anni dopo , efíen- 
do morto Curio, fu un tal condotto perfezionato da Fulvio Flacco. 
L’Aiiiene Vecchio fu derivato dal Fiumc del fiio nome, cioè lopra Ti
voli 20. miglia lontano da Roma, 11 condotto di quefl’Acqua ha 43. 
miglia di lunghezza a cagione della tortuofita, che fi dovctte fargli 
averc per il di lei allibramento : Ella cammina 42. miglia, e 779. palfi 
in no íbtterraneo , e 22; paffi per via di ibftruzzione. Augufto veden- 
do il bilbgno , che vi era di iupplire in tempo di ficcita alla deficenza 
dell’Acqua Marzia , conduire per via di opera Ibtterranea fino al di lei 
no un'altr’ acqua di ugual bonta, detra AuguJla, différente dalla Ibpra- 
mentovata . Qiicfta nafee di là dalla forgente della Marzia , e il di lei 
condotto fino alla Marzia, è di 800. paffi .

L’anno finalmente 7S9. di Roma fotto i Cois, M. Aquilio Giulia
no , e P, Nevio Aíprenate, Caligola nel fccondo anno dclP Impe
rio dié principio a due altri Acquedotti, che furono terminan , e de
dican da Claudio fotto il Cois, di Sulla, e di Tiziano l’anno 803,11 
i, d’Agoflo , L’una di quefle acque, che procedeva dclle forgenti 
Cerúlea , e Curzia fi chiamó Claudia, e pella bonta uguaglió la Mar
zia : L’aítra piú alta di tutte le acque cominció ad eflere chiamatío 
rAale^e Nuo^/o j per diftingueria dalP altra . La Claudia fu allacciata 
34. miglia lontano da Roma, caminandofi per la Via Sublacenfc, e 
deviandofi a quefto termine íu la finiftra per il tratto di 300. paffi . Ri- 
cevé eziandio una forgente detta Albu¿l¿^ea , la quale parimente era 
cosi buona , che fiippliva alla Marzia Íbnza altcrarne la qualitá. 11 
Fonte delP^»^z//?ú’, che prima entrava nella Marzia , fu quindi fatto 
entrare nella Claudia perché fu riconoíciuto, che la Marzia era ba
ñante da fe medefima, benché fi vcgga un canale per Íüpplire a qual* 
che fortuita neceífitá : 11 condotto della Claudia ha 46, miglia, c 230. 
paffi di rió Íbtterraneo, e 10, miglia , e i~¡6, paffi di opera Íbpra tér
ra comprefívi tre miglia e 76. pafli di opera arcuata in piú luoghi ion- 
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tañí da Roma, edal fettimo miglio verío Roma 609. pafíÍ di Íbñruz- 
zione , e 6, migliae 391. paffi di opera arcuata .

L’Aniene iiuovo fu ancor egli derivato dal fiurae 42. miglía Ion- 
rano da Roma camminandofi per la Via Sublaceníe. Ha aU’ ingreíTo 
del condotto una piícina limaría , cioé tra il Fiume , e lo Speco per 
pitrificare l’acqua. Gli fí congiunge il Rio Erculaneo, il quale ha ori
gine dalla contrada ove forge VAcquaClaudia di là dalFiume, ela 
detta Via Sublacenfe, cioé 38. miglia lontano da Roma, 0700.paffi 
di lunghezza, comprefivi 49. miglia e 300. paffi di rivo Íottcrraneo, 
e 9. miglia, e 400. paffi di rió íbpraterra, nel qual tratto fi compren- 
dono 2, miglia, e 300. paffi fra íbtezzioni, e opera arcuata in pin 
Iiioghi lontanî da Roma ; edal Íéttimo miglio verío Roma 609. paffi 
di Ídftruzzione, e 6. miglia, e 391.paffi di Archi, i quali fono altif- 
fimi, avendo in alcuni luoghi fino a loo. piedi d’elevazionc.

L*Appia dava foori dellaCitta 7. fole quintarie , non cífendofi Misura, e di- 
queft* acque potute deviate per la baíTezza del condotto , e 699. quin
tarie , che le rímangono fi dividono da i mifuratori dentro Roma per 
la Regione 11. V11L IX. Xl. Xlh e XIV. in 20. Caftelli, de* quali 
fe ne danno a nome di Cefare 1 y 1. quintarie, per gli ufi privad 194. 
per gli ufi pubblici 3$4. quintarie; cioè tre quintarie a un Cafiro, 
123. a 14. opere pubbliche, 2. a un luogo deftinato ai ijoettacoli, e 
226. a 92. alvei. L’Aniene Vecchio diïpeniàva fiiori di Roma 104. 
quintarie a nome di Cefare , e 404. a i privati; 1102— che le reftava- 
no fi dividevano nelle Regioni 1.111,1V. V. Vl. Vll. Vlll. IX. XIL 
XlV. in 24, Caftclli, da’ quali fi diftribuifcono 60. quintarie a nome 
di Cefare, 490. per gli ufi privad, $32. per gli ufi pubblici, cioè $0. a 
un Caftro, 196. a 9, opere pubbliche, 88. a 9. luoghi deftinati per i 
ijiettacoli, e 218. a 94, alvei. La Claudia, e FAniene nuovo fi dilpen- 
favano fuori di Roma icparatamente, dentro di Roma poi fi confonde- 
vano. La Claudia dava fuori di Roma 217. quintarie a nome di Cela
re , e 414. ai privad ; le rimanenti deU’una e delF altra erano 3824., 
le quali fi dividevano dentro di Roma per la Regione XIV. in 92. Ca~ 
ftelli, da i quali fe ne davano a nome di Cefare , 1839. a* priva
ti, e 1206. per gli ufi pubblici, cioè 104. a 9. Cafiri, 722. a 18. 
opere pubbliche, 99. a luoghi deidnad per i fpettacoli, 0481. aj 
226. alvei. Quella quandtà di acqua feguito a diftribuirfi nclla fud- 
detta maniera fino a i tempi di Trajano .

Ma venghiamo oramai al Monumento dell’Acqua Claudia, ej 
Aniene nuovo dilpoHo a güila di Arco Trionfalc nelF interno delle mu
ra Urbane alia Porta Maggiore . In quefto Arco appafifeono in tre va- 
111 piani le tre feguenti llcriziom. La prima dinotaute la grand’ Opera
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di Claudio , che condufle quelle aeque in due feparati canali Tuno Íu- 
periore all' altro : la féconda il reftauro deU’Acquedotto fatto da Vefpa’ 
fiano, e laterza quello di Tito .

TI. CLAVDIVS . DRVST . F. CAISAR. AVGVSTVS . GERMANICVS . PONTIF. MAXIM.

TRIBVNICIA . POTESTATE . XII. COS. ,V. IMPERATOR. XXVII. PATER. PATRIAE
AOVAS . CLAVO IAM .EX . FONTIBVS . QVI. VOCANTVR . CERVLEVS .ET . CVRTIVS . A. MILLIAR. XXXV.

ITEM . ANIAENEM . NOVVM . A . MILLIARIO . LXH. SVA . IMPENSA . IN . VRBEM . PERDVCENDAS . CVRAVH

UTP; CAESAR. VESPASIANVS . AVGVST. PONTIF. MAX. TRIB. POT. IL IMP. VL COS. HI. DESIG. HIL P.P. 
AQVAS . CVRTIAM . ET . CERVLEAM . PEROVCTAS . A . DIVO . CLAVOIO

ET . POSTEA . INTERMISSAS . DILAPSASQVE
PER . ANNOS . NOVEM . SVA . IMPENSA . VRBI . RESTITVIT

imp: T. CAESA. DIVI . F. VESPASIANVS . AVGVSTVS . PONTIFEX . MAXIMVS .JRIEVNIC.
POTESTATE . T? IMEPRATOR. XVIL PATER * PATRIAE . CENSOR. COS. VIII.

AQVAS . CVRTIAM . ET . CERVLEAM . PEROVCTAS . A . DIVO’ . CLAVOIO
ET . POSTEA . A . DIVO . VESPASIANO . PATRE . SVO . VRBI - RESTITVTAS

CVM . CAPITE . AQVARVM . A . SOLO . VETVSTATE . DILAPSAE . ESSENT
NOVA . FORMA . REDVCENDAS . SVA . IMPENSA . CVRAVIT .

Alcuni de’ moderni Scrittori hanno dato al detto Monumento il 
nome improprio di Caftello d’acqua , poiché non fí vede alcun bottino 
percuiegli poíTa dirfi tale . Egli è pofteriore alla coñruzzionc deU 
Acquedotto, cd è flato fabbricató da Tito in queflo luogo ; che rimane- 
va ful bivio delle Strade Prenellina, e Labicana, affine didifporvi le 
referite lícrizioni ; veriñeandoñ con ció il coftume degli Antichi di ren
der magnifico il proljíctto degli Acquedotti su le vie pnbbliche. Si è pe
rú molto debilitato per il traforo fatto lotto il Pontificato di Sifto V. 
Delia grolTezzade’di lui Archi dal? inawertenza deU’Arclutetto Fon
tana per farvi paifare il moderno condotto dell’Acqna Felice : Non-» 
oflante quell’ Edificio è uno de’ pîù belli deU’antica Roma , cd è di al- 
tezza , e di grolTezza più di ogni altro fingolare . E’ fabbricato di maci- 
gni di travertino congiunti infierne ienza calce, Íbftenuto daquattro 
grandi archi con colonne alla ruftica d’ordine Jonico , edi rale flabili- 
ta , che è fervito di fortezza contro i nemici, vedendofi dalla parte di 
fuori una contro fabbrica fatta ne i baífi tempi per maggior difefa : bensi 
quefla impedifee la lettura dell’ llcrizione , la quale per altro fecondo 
il folito è la medefima di quella della facciata, che riguarda la Citta, cd 
è di Icttere palmari. 11 difegno di queflo Monumento fu pubblicato dal 
Lairej nd i $49. E’ fituato tra le antiche porte Preneflina, e Labica
na , le quali neUe guerre civili del Xlll. Secolo vennero ferrate e mn-

rate
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rate per la difficoltà di difendere tante porte, e in loro vece coftituiro- 
no per porta un’ arco di queña gran fabbrica, chiamandola Porta Mag
giore , per effere di fortezza iuperiore ad ogni altra . Per comprende
re di quai magnificenza fiano gli archi di quefto Monumento , bafta fa- 
pere che quello, che in oggi forma la porta ha di lunghezza palmi 49., 
e cialcun pezzo di travertino è groffo palmi 3. once 3. lungo palmi 9. 
one. y. e taluno 2—- ed è compofta tutta Falta, e vafta areata di loll 26. 
pezzi di pietra.

Appenaeiciti fiiori di quefta Porta s’incontrano gli Orti diElioga- Circo d’Elio 
balo , 11 Donato li ftabiliice con Fautorità di Frontino fuori di Portio gabalo . 
Maggiore ^ ove doveva effere un Circo, le di cui veftigie hanno durato 
fino quafi a noftri tempi. 11 Fulvio di quefto Circo, e del iuo Obelifco ci 
dà plena contezza , che rotto in due pezzi giaceva nel mezzo : mag- 
gior lume fe ne apporta dal Ligorio ^, raccontandoci i refidui di molta 
magnificenza : oggi fe ne vede folo il fito preffo FAnfiteatro Caftrenie 
nelFangufto di una Valle poto pin in là dalle mura: quefto Obeliíco gla
ce preíentemente rotto nel cortile del Palazzo Barberini. Hanno gli 
Antiquarj più antichi chiamato quefto Circo d’Aureliano , ma effendo 
ció incerto , puô effere , come vuele il Donati, che foffe cominciato 
da Eliogabalo, e terminato, e adornato da Aureliano . Gli orti doveva- 
110 percio effere nel vicia Colle, nella contrada detta ad Spem veierem, 
da qualche Statua, 0 Edicola délia Speranza .

Lalciata la via moderna , che conduce al vafto ièpolcro di S. Ele
na, due miglia lontano dalla porta, icoperto circa Fanno 1672. al 
tempo di Urbano Vlll. ové fu trovata la pin grande urna di pérfido , 
che fi offerva , collocata nel Clauftro della Bafilica Lateranenie : Liu 
fcultura a bafforilievo in queft’ urna Ibno di un Leone, tre fanciulli, tre 
feftoni, e battaglia a cavallo con prigioni al di lotto , il tutto di fcultu
ra mediocre, confimili allé figure de’ primi ordini d’Architettura dell’ 
Arco di Coftantino . Dentro queft’ urna ripofe FImperatore il Corpo 
d’Elena fiia Madre, e collocolla nel Maulbleo, le di cui rovine fi appel- 
lano in oggi Tom P^g^atiara . Parimente tralaíciando la Arada cho 
conduce a Paleftrina, fi profiegue la via moderna a finiftra, ed a mez
zo miglio in circa , su la collina è un rotonde Mauldleo coftrutto di 
gran pezzi di peperino , vedendovifi la camera fepolcrale ; la vaftitá 
delF Edificio hà indotto i moderni a chiamarc quefto luogo il Temech, 
Da un Ifcrizione, che è nel muro della vigna , che dicoiro tolta dal mo
numento pare che il fepolcro appartenga alla Famiglia Aurelia.

Nel

Mausolfo nr 
S.Elena in 02- 
gi ToRRE Pl- 
CNATTARA , E 
ALTRl SePOL-
CRI .

i Lamprid. in ejuj vil» Frontín, de ^qua^ a ]^eilíi>» de Cercht, 
dn¿i. Itb. i. Ftonat, Rom. vet.iib, 5, p.^^z»
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Nel fine delle vigne a delira trovafi il Pigneto detto gia de i Cabal- 
lini, oggi de Bonaccorfi , dove Ícavandofi fi diícoprl un’antico Scpol- 
cro con una grand' Urna , col Capo del Defonto awolto in un lenzolo 
d’amianto, cioé gli avanzi delle ofie bruciate ; queff urna con l’amian- 
to fi conferva iiella Biblioteca Vaticana collocatavi da Clemente XL

Dopo detto Pigneto fi trovano da per tutto grandi rovine d’Edificj 
per tre miglia continue, detto perciá quefto luogo volgarmente J^o^a 
f^eccbia. 11 principale edificio, che vi rimane tutto coníervato confifte 
in un bel Tempio di forma rotonda fabbricato di térra cotta, e vi riman- 
gono i fegnali d’eíTere flato imbiancato , e ornato di flucchi ; alV intor
no di fopra veríb il cornicione vi fono rotonde fineflre, che vi contri- 
buivano un buon lume : vi fono tre Tribune, una maggiore nel mezzo, 
e due altre alquanto minori ne i lati. Da queflo Tempio pare che fiio 
ftata ricavata la fabbrica della Chiel'a di S, Bernardino nd Viminale. E’ 
fituato quefto Tempio in pianura riguardante Tantica Via Preneftina; ma 
vi fi faliva per una icalinata . 11 Portico eraricopertodi volta, coftrut- 
ta di materiale tramezzato di olle , o vafi voti per renderla leggiera ; 
reifere flato, benchè poflo in pianura , cosi rialzato il piano del fuo pa
vimento , che bifognafle per gradini falirvi, procede dalT cifere fbfte- 
nuto tutto TEdificio da un’altro, che è fabbricato fotto, nel quale daUaj 
parte di dietro vi è TingreíTo. Queft’ Edificio è fabbricato di grofle mu
ra, ed há nel mezzo un vafto pilaftro, che con le mura feparate alTintor- 
no Íbftiene il detto Tempio, alT intorno fi veggono piccole fineflre . 
L’Edificio è aífatto íbmigliante alTaltro contiguo al Circo di Caracalla. 
Alcuni hanno creduto, che queño poteíTe eífere il Tempio dedicato 
alla Speranza, rammentato da Dionifio d’AlicarnaíTo ’ , ma non vi è 
certezza alcuna.

A deftra delTantica Via pochi pafli più lotto nel principio del Col
le fi vede una camera Icpolcrale ripiena di Olle . Chi poi voleife più 
inoltrarfi trovera una tenuta detta di Tom ire Te/ie, che vi fi vedono 
fcolpitc , e di là a due miglia vi è un Ponte di flupenda ftruttura , no 
lotto vi è palfata mai aequa ; ma íblo fu fatto per continuare la via in 
piano. Dopo due altre miglia fi trova il lago Gabinio contiguo a molie 
rovine , che feguitando per altre due miglia, fi crede polfino eífere ve- 
ñigi delT antico Cabio ^. A due altre miglia fi vede un monte tagliato 
per rendere la via più comoda , e queflo gran taglio è ñato fatto nel 
vivo íaífo j quefto luogo viene ad eífere lontano da Roma xiv. migliu 
cd è detta la Cava í¿¿ Gall¿ca/7o.

PaíTata la Villa di S.Paflore del P.Gcncrale de’Domenicani a mez
zo miglio , fi paíTa fopra la Via Preneftina laftricata di gran felci, cho 

per
I Atew. l!b, $» x r^edi Gallut. Oijferi. dell^ ani¡co Gab¡o •
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per cinque migUa continue air antica Prenefte, cotanto frequentata per 
il Emiofo oracolo della Fortuna, che era in effa, conduce .

Fuori della Porta Maggiore oltrc la Via Preneftina, vi era anco
ra la Labicana; in eíTa pare che foffe fituato il Tempio della Quiete, 
fecondo anche il parere di Livio ^ ; da S. Agoftino ^ fi dice fuori della 
Porta Collina , ma potrebbe ancora effere \:he foffero due Temp). 
Dell*antico Labico leggafi la particolare Differtazione fopra queffo luo- 
go, pubblicatadair Antiquario Ficoroni.

Ma tornando allé mura , e alla Porta Maggiore, Ia quale dovè ef
fere ftata fabbricata, ed aperta dopo effere rimafta impraticabile la Por
ta fuffeguente chiuia, e la ragione fi è che Plícrizzione d’Arcadio, e 
d Onorio è fituata ibpra la porta chiuia, e non iopra a quefla ; molto 
più poichè la prefente è fituata da dieci palmi in circa in piano piu alto 
dell altra ; cosi che fopravanzava in 30. palmi il piano del vicino con- 
dotto antico dell* acqua Claudia , e Aniene niiovo, il quale s*interna con 
le mura . Lungo le mura paffata la Porta fuwi aggiunto il Vivario . Era 
qnefto un luogo da confervare vivi gli animali per gli fj^ettacoli, ¿into 
d un alto muro , ma fènza torri, 0 íjwrtí, comeracconta Procopio ? 
Fu prima univerfal concetto effere Rato il Vivario nel hiogo, che cr.u 
la Porta Pia, equelladi S. Lorenzo fporgein fuori, perSafi dalla fua 
quadrata forma ; ma le mura qui, benchè meno intiere, che altrove, 
“ veggono piene di torri. Ma avendo il Panvinio mollrato eviden- 
lemente , eflere quefto l’allo^iamento de’ Soldati detto Cafln i’.e'o- 
m , e non a S. Sebaftiano, corne dicevafi j allora i più moderni s’induf- 
fero a credere , che accanto a quefto Caftro , dove è la Porta chiufa.

fi ftol prendere, foffe il Vivario : E pure fuo- 
n di quella Porta confervanfi i veftigj della via felciata , che ne ufeiva ;

’ Í¡^® ‘’°" "® ’^ Vivario appoggiato, come ft preten- 
Í m Î ”® “ ®’‘~ '"‘"'^ • ^“Pi® ’ come diffi . che
di ciO ci da luce , fcrive, che era fituato fuori della Porta Preneftina ; 
con la fcorta dunque di quefto Autore , fe fuori di Porta Majore lo 
muranguardanft, evidentemente i veftigj dell’antico Vivario vi ft of- 
lervano: poichè fuori della porta fanno Iemura ungrangomito, 1a- 
ftiaado tra la porta ed elfe uno Íjiazio quafi riquadrato ; ed avendo 
avuto .1 monumento, o Parco due ufeite , la deftra oggi murata, era 
proffima a queUo fpazio , ft quale effere flato chiufo, ed effere percid 

“""«glia antica, che tra una por
ta , e 1 altra ancora dura, che effendo Ílatomodernamente feguitato

con

CoNTIKUAZIO 
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i DíC. 4. F¡cur. Dif/, di Labite . 
t De Civit. Deilib, 4. c, 15, J De Bell. Gef. lib, 1,
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con mura piú fottili, e piú bafle , vi fa ancora in oggi ferraglio di bc- 
ñiami.

Profeguendo le mura fl arriva alla Porta in oggi chiufa, corriípon- 
dente coll* Eíquilina dell’antico recinto : ufcivano per efle le antiche 
vie Preneftina, e Labicana . Elia con tutto ció, che fia dieci palmi fot- 
to rodiemo piano, è nondimeno 20. palmi piú alta del piano del vicino 
condotto dell* Aequa Claudia. Apparifee fopra di efía la feguente Ifcri- 
zione.

S.P.Q^R.
IMFP. CAESS. DD". NN. INVICTISSIMIS . PRIN
CIPIBVS. ARCADIO . ET . HONORIO . VICTORIBVS
AC . TRIVMPHATORIBVS . SEMPER . AVGG.
OB . INSTAVRATOS . VRBI . AETERNAE . MVROS
PORTAS . AC . TVRRES . EGESTIS . IMMENSIS

RVDERIBVS . EX . SVGGESTIONE . V. C ET . IN
LVSTRIS . MILITIS . ET . MAGISTRI . VTRIVSQ,
MILITIAE . EL. STILICONIS .AD. PERPETVITATEM
NOMINIS . EORVM . SIMVLACRA . CONSTITVIT

CVRANTE.FL. MACROBIO. LONGINIANO .V. C
PRAEF. VRBIS . D. N. M. (^ EORVM.

Da detta Iferizione fi arguifee, che la detta Porta fia una di quelle 
d’Aureliano ; non trovando di mezzo tra quefto imperatore ed Arca
dio , che Coftantino, il quale non fabbrico, ma iblamente rifarci le mu-, 
rao-lie , e le porte . 11 veder quefta Porta elevata 20. palmi dal piano 
del condotto, come fi è detto, non deve ripugnare a credere, che ella fia 
d’Aureliano ; ma fi deve riflettere primieramente , che un tal piano fi 
trovava a’ fuoi tempi già crelcinto in parte per le rovine degli Edeficj 
cagionate da’ frequenti incendj *. In Í'econdo luogo , che parte dello 
Reflo piano debba eflere flato uguagliato dalla parte interna delle mura 
del medefimo Aureliano, con le rovine degli Edifizj, che ingombrava- 
no il luogo, e le vicinanze delle iftefle mura a fine di dare a quefte una 
Ipecie dherrapieno : in terzo luogo , che le riempiture del piano fuo- 
ri delle mura furono dipoi sgombrate da’ detti imperatori Arcadio , e

Ono-

1 Sefio Frondn» fcrivendo a' tempi dt Ner- les ii fint propter frequentiam incendjotun» 
tea s e Trajano de Agued, dice : Q^ædam eri- excreverunt •
gi in eminentiora non poflunt a nam 9 & Col-
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Onorio , corne diinoftrano le parole egefiis ¿^¿ermij/ts ruiJcnbus, lo 
quali non furono rimoiTe da Aureliano per Fangaftia del tempo , come 
diremo . E fará ancora meno ripugnante il vedere, che la ièmplice , 
e povera Rruttura di quefta Porta, non corrilponda alla magnificenza^ 
de’ tempi di Aureliano , fe fi confidera il breve fpazio di Íctte anni in 
cui egli reíTe P Impero, occupato lempre in difficiliífime guerre, come 
pure la grand’ opera di quefto fuo vaíliíTimo recinto, munito in gran 
parte di Torri terminate in brevifiimo tempo,

Profeguendofi lungo le mura fi vede un barbacane compofto di 
Tufi delP antico Acquedotto, ed alcuni avanzi forfe delP antico Sefíb- 
rio , iquali attraverfano le mura ; indi fi giunge al vaño refiduo delP 
Anfiteatro Cafirenfe. E’quefto fabbricato di tavolozza, e da Aureliano 
con riempirne gli archi Ri congiunto con le mura Urbane '. Peri lea- 
vi in eíTo fatti fi è ritrovaía la di lui platea piantata ful terreno vergine, 
e Íotto di eíTa fi Ibno rinvenute delle grotte ripiene di ofia di groHI ani
mali , i quali erano ferviti agli fpettacoli. E’quefto Anfiteatro d’ or
dine Corintio d’ opera latcrizia molto ben fatta , reñando mezzo fuo- 
ri, e mezzo dentro della Citta, ed in moite parti fi vede la fabbrica 
efiere di buon gufto, particolarmente le Colonne, rimanendone foio 
Ulf ordine, e nel fine, che è congiunto allé mura , refta una colorí
na di terra cotta del fécond’ ordine. 11 reñante delPAnfiteatro, neU’ 
interiore è ripieno di Ícarichi di terra fatti ne’ tempi baífi . Nello í¡íia- 
narfi negli anni Ícorfi lo ñradone da S. Giovanni a S. Croce Ícavan- 
dofi a deftra la gran quantité di terra, che vi era ftata alzata , fi ico- 
perfe una parte del fécond’ ordine delPAnfiteatro . Pochi anni avanti 
feavandofi nelP interno di quefta fabbrica, fu ícoperta Pantica platea, 
o fia Arena ; feendendofi per una Ícala contigua al muro di fuori íotto 
la platea, fi vede , che ve n’ era un’ altra ripicna di ftinchi, e d’oífa . 
Publio Vittore nomina queft’Anfitcatro con Paggiunto di Ca/lre/^Jé^ 
come proprio forfe de i Pretoriani, e lo fitua nelP Eíquilie .

Proíeguendo il cammino per rientrare per la Porta di S. Giovan
ni, di cui paçleremo quando fi tratterà della Valle Celimontana ; ritor- 
nando alla Chicía , e Monaftero di S. Croce in Gerufalemme, detta 
anticamente in Se^oria/ío .' AppreíTo gli antichi Autori non fi fa altro , 
fe non che il Sefibrio ftava preiTo una dclle Porte Eíquiline, come fi 
legge da Acrone accennato nelle note ad Orazio *, Per quefta Porta 
intende la Labicana il Nardini, giacchè al tempo d’Acrone P Eiquili- 
na antica era chiufa. Se quefto Sefibrio fofle Tribunale, o Palazzo

Anfiteatr,ü 
Castrense À 
Santa Croce 
i N Gerusa-
LEMME .

R non

a ^/2 À y^^é^ i^i^r^' tt -V j- ^^"^ locus, in quo antea fepeUebantur corpora 
S ^ ¿atir. ,. uaU. b Efquxlu dicun* extra pextam jilam , in qua eft Seifoiium f
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non fi là. Anañafio Bibliotecario , e foríe altri Scrittori di quei tem
pi, Iblevano dire Palazzi le fabbrichc grandi antiche; e perciô il 
Nardini vi íuppone qualche fabbrica di gran conto , in riguardo della 
quale Aureliano per cluuderla in Roma, faceíTe fare il cubito aHaj 
muraglia , conforme fi vede ; ma quefta è mera congettura . 11 Signor 
Piranefi crede , che gli avanzi del SeíTorío fiano ove è ñato fabbricato il 
Chioflrode’ Monaci ; e che il Seíforio foffe un luogo ove fi tratteneíTe 
il Popolo prima di adunarfî agli Ipettacoli del vicino Anfiteatro ; ma 
PAnfiteatro aveva gradini, PreíTo alla Porta di S. Croce in Gerufa- 
lemme Flaminio Vatca vi oflervo una fabbrica fotterranca , forvita di 
Chiefa a i Criftiani, conforme dimoftrano le pitture . Appreffo della 
inedefima fu fcoperta un* antica ftrada felciata , e molto ipazioG, 
che fl partiva da Porta Maggiore , e andavá a S. Giovanni Laterano ; 
fopra di effa vi fu trovata una groffa Colonna di granito bigio , com- 
pagna di quelle, che fono murate nella Nave di mezzo della Bafilica 
Lateranenfe , avendone Coftantino, o i Pontefici fpogliato qualche vi
cino Edificio •

Tempio diVe- Contiguo alla Chiefa nella Vigna del Monaftero vedefi un gran- 
NERE , E Cu- de avanzo d’antico Edificio, demolito alcuni anni fono per impie- 
piDo. o-^e il materiale nella facciata della Bafilica. Viene queíV Edificio 

creduto da alcuni ' per un* avanzo del Templo della Speranza Vec- 
chia ; ma lècondo i paifi di Frontino da me addotti era queílo ia^ 
luogo différente : Altri Antiquarj pretendono, che queñi fiano veftigj 
del Tempio di Venere, e Cupido . Fonda il Fulvio tale opinione fopra 
alcuni verfi d’ Ovidio * venendo quefta convalidata per efierfi trovata 
la Statua di Venere, e Cupido a i piedi, la quale fi vede nel Cortile 
di Belvedere con quefta Ifcrízione nclla bafo.

VENERI . FELICI . SACRVM 
SALVSTIA . ELPIDYS . DD.

Con tutto quefto il Nardini fi oppone al Fulvio ^, dicendo che íl 
paíTo d’ Ovidio non prova in alcun modo il fito di dctto Tempio, e 
perciô va congetturando, che ivi foíTe il Sembrío demolito da Coftan
tino : ma la forma dclla fabbrica è pin di Tempio , che di Bafilica , o 
Tribunalc.

Nella

j Tom. i.pag. 13, J LUf, iv, J>ag, l8f,
x Lib. i. de Aft. Amand,

Aut ubi muneribus nati fuá muñera matee 
Abdidit externo marmore dives opes •
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Nella ifteffa Vigna fí vedono gli Acquedotti magníficamente or- Acquedotti 

nati, che fi vanno a congiungere al gran monumento, o lía Arco di dell' Acque 
Porta Maggiore, conducenti le aeque Claudia , e Aniene nuovo : ^^’^^^^^ ' 
Popera è formata tutta di gran pietre lavorate alla ruñica, con bella 
cornice, che gli ricorre fopra gli Archi: ne i paíTati giorni da iMo- 
nací ne è flato demolito una gran parte di quefl* ornato. Inferiormen- 
te a quefli acquedotti rimane un bottino con delle fiflole , il quale do- 
veva forfî fervire per la diflribuzione delle acque in fervizio de’ privati, 
fecondo quello, che ci dice Frontino . Develi ancora oíTervare la re- 
ñaurazione di quefli acquedotti fatta da Sifto V. per condurvi FAcqua 
Felice; e che inoltre queflo acquedotto ponendo termine alia Vigna 
de’ Monaci, viene ad eflere compreío nelle mura della Cittá faiteada 
Aureliano.

Gli avanzi degli Acquedotti, che fí vedono in faccia a S. Croce 
in Geruíalemme, chiamati gli Archi Neroniani, prendevano parte 
delFAequa Claudia, e terminavano al Tempio di Claudio ful Monte 
Celio, difFondcndola fuIF ifleíTo Monte , e nel Ninfeo di Nerone, co
me pure fill Palatino, e íúlFAventino per via di una fíicceííiva proie- 
cuzione di Aichi. La congiunzione de’ predetti Archi al condotto del
la Claudia è oculare . AppreíTo a quefli fono gli avanzi delia Piícina, 
o fía Tepidario delle Terme di S. Elena nella Villa Conti, ove appa- Terms di 
nice la léguente tronca lícrizione . S. Elena.

D. N, HELENA . VEN.... AVG . MAT

AVIA . BEATIS...........

THERMA............SI...,-,.

■ Per altro fí vede dalla mala conneífone de’ frammenti di talo 
lícrizione , che ella e ñatariportata fíú muro, ove appariíce • Si ve
de , che quefle camere fono fervite per conferve d'acqua, c fono con- 
giunte infierne con mura mediocri : lotto il tartaro reftatovi fi vede , 
che Ibno riveftite della medefima compofizione , che fi olTerva nellc 
Terme di Tito, in tempo di D. Cclio Orfini furono trovati in uno 
flanzone pin profondo di tutti cinque bellifiime Statue , oltre una gran 
quantità di marmi.

Seguitando F Eíquilino anche da quefla parte ad avere un dolce Aggere oí 
declive , come era verfo la Porta Collina,Tarquinio Prifeo continuó Tarí^uinio 
^’-Aggerc cominciato da Servio Tullio, onde da alcuni Antiquarj vie- Prisco. 
ne confufo con quelio ; madagli Iñorici è benifiimo diftinro , e fi vue
le , che fía quel rialzamento di terreno , Íopra del quale fí vedono gli

Rz Ar*
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Archi Neroniani fopramentovati, che andavano al Laterano, e che 
una parte fu diflrutto nel farfi le nueve fabbriche del Laterano . Stra
bone * afferma, che Servio nella porta piú debole de idue collida 
Lñ aggiunti Viminale, ed Eíquilino fece il Terrapleno: Da Tarqui
nio effere Íbio ñata fatta la parte Orientale , che è quelia voltata ver- 
ib Gabio ; cosí ancora fi dice da Plinio * : e il nome dato alla Porta 
detta Z^íer aggeres dichiara gli Aggeri effere ñati piú di uno : Seguito 
dunque Tarquinio Popera lafciata imperfetta da Tullio , e la compi Íe-* 
condo Plinio con fabbrica piii Íiipcrba delP altra .

Dsr Ludo Tornando indietro per lo Stradone , che da S. Croce in Geruía- 
Gallico , E lemme conduce a S. Maria Maggiore , varj refidui d’antiche fabbriche 
m vedono, che io femplicemcnte notero fccondo i nomi datigli dal
BRICHS ^^^ Signor Piranefí fenza prendere impegno per la veritá de’ meddimi.

Un’avanzo di fabbrica, cheè nelia Villa Altieri vuole egli, che ap- 
partenga al I^^ííh ^aíaí¿/ío, luogo di eíbrcizio di armi : Qui fu ritro- 
vata Pantica pittura, che fi vede nella Gallería di quefía Villa. Nel 
fine del paffato fecolo fu qui rítrovata una fabbrica ottangolare con or
namenti di mofaici, in cui vi erano due Statue una di Venere, chej 
efce dal bagno d’cccellente Ícultura, e Paltra di Ercole, e nel Ponti- 
ficato dTnnocenzo XL quantitá di metalli. Nella medefima ñrada fi 
vedono alcuni avanzi d’antica fabbrica d’operaincerta, chefi vuole, 
che appartenghino alie Terme Pubbliche, le quali erano contigue al 
Ludo Gallico , e Matutino . NelP orto Altieri un’ avanzo di fabbrica 
circolare fácilmente potrebbe appartenere a i monumenti di Mario : 
de’ quali poffono effere ancora quei refidui antichi, che fi vedono in 
una Vigna dclla Chiefa Parrocchiale di S. María in Campo Carleo. 
Nel 1699. poco lontano di qui fu Ícoperto un Tempietto , che da al
cuni fu creduto effere ñato quello di Giunone Mefite , ma fù imme- 
diatamente difirutto . Quegli avanzi poi che fi vedono nella Villa Pa- 
lombara, reputa il Signor Piranefi , che appartenghino al Ludo Ma
gno . Sotto il Cafino di quefia Villa fono gran rovine d’antiche fabbri
che . Dal Cardinal Mafiimi nel fine del paffato Secolo vi fu trovara 
una bellilfima fianza ornata di grottefehe , e paefi ; e fè ne falvo un 
pezzo iblo lungo 24. palmi, che ebbe il fiiddetto Cardinale .

Ca9a Meru" Tornati a S, Maria Maggiore prendendo lo firadone, che condu- 
lANA , E Tek- ce al Laterano , fi vedono alcuni avanzi di opera reticolata , che ri- 
ME DI Filippo mangono nella Vigna Righini, c nel Giardino Gaetani appartenenti 
Imperatore . alia caía Merulana , e poco diñante dalla Chiefa di S. Matteo, percio 

detto in Aîerula/sa, Convengo col Signor Piranefi , che quegU avan
zi di

e Lib, v. Gco¿r, a Lib, ^.cap. í.
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zi di ftanze fornicate , che fi vedono iiella Vigna Cicolînî, e nel Giar- 
dino RuÎpoli appartenghino all’ alloggiamento de’ Soldati Miienati, 
cifendo quefti fituati nelle Eiquilie» Non accordo perciô a’moderni 
Scrittori, ma lafcio indecifo , clie qnefti avanzi non molto lontani dal
la ChieÎa de’ SS, Pietro , e MarceUino apparteneffero allé Terme di 
Filippo Imperatore fuirindiziod’una femplice tronca licrizione, che 
fi dice ritrovata nella loro vicinanza , che cosi leggevafi ;

L. RVBRIVS . GETA . CVR.... P....

CCXXIL... D. N. PHILIPPI . AVG-

THERM...........

poichè l’opéra reticolata, di cui fono compoñi i muri di tali avanzi non 
favorilce tale opinione , non Iblo perché queft’ opera era andata in di- 
filio fino da’ tempi di Caracalla anteriori a Filippo ; ma ancora perché 
le ñanze fornicate di queft’ opera I’enunziano de’ tempi d’Augufto , o 
poco lontani , ne’ quali furono coftituiti detti alloggiamcnti a i Soldati 
Mifenati nella 111. Regione , ove rimangono tali avanzi '.

Di contro SS. Pietro , e Marcellino qualche avanzo d’ antica fah- 
brica , che fi vede nelle Vigne AftaUi, e Falconieri vuole il Signor 
Piranefi, che appartenghino al Ludo Gallico, Qiiefti Ludi Gallici, 
Magni, e Matutini, che i Regionarj accennano nella 111. Regione , c 
neir Eíquilie , altro non erano , che Scuole d’efercizj d’arme , cho 
raffomislieremo in oggi a Scuole di fcherma , che fi diftinguevano 0 
dair efercizio dell’ armi, 0 daU’ ora deU’ efercizio , o dalla fabbrica 
maggiore.

Ove é la nuova Chiefa de’ SS. Pietro , e Marcellino ne i paíTati 
tempi fi trovo gran quantité di pilañri con volte íbtterranee fenza Iu- 
me : fi credé da alcuni, che foííe qualche Caftello deU’Acqua Clau
dia , che di qui paíTaflé per andaré al Celio, ma l’andamento degli 
Archi, che ancora Íulfiftono dimoftrano , che il condotto dclla Clau
dia paflava per altra parte . Al tempo di Sifto V. vi fu Ícoperta unaj 
grofia muraglia fondata íbpra gran pietre quadre di travertino , e que- 
fto parve , che non potefíe eflére altro che un’Acquedotto, il quale 
pigliando facqua del Caftello andaíTe verib il CoIoíTeo ; ed in fatti in 
una vicina Vigna al tempo di Flaminio Vacca furono trovati molti 
condotti antichi di piombo, e terra cotta , che dimoftravano pigliar 
acqua dal detto Caftello . 11 Signor Piranefi gli crede avanzi delie Ter

me
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me Pubbliche , che fi fuppongono effere flate fabbricate da Nerone : 
egli vi ha veduto le flanze , e i fomeUi a ufb de’ bagni ne' cavi de’ fon- 
damenti di quefla Chiefa , e Convento , il che gli fa credere con pro- 
habilitá , che quefli avanzi appartenghino alie Terme indicate da Ruf
fo , e da Vittore nclla 11. Regione. Qui vicino fl trovo xo. palmi 
lotto terra una pubblica flrada ibrii il Vico Succufa^o, che andava ver- 
fo Porta Maggiore, 0 il Vico detto Capui ^J^kiff 9 da qualche flatua, 
che andava veríb il Coloffeo, ove abitavano, come fi raccoglie da 
antíche lícrizioni, i Pedagogi , Da un lato di quefta flrada fí feopri 
la facciata di una privata cafa , che aveva la porta , e due píceole fe- 
neflre , e nelP ingreffo s’ incontrava íubito una Ícala, mancando tutto 
il rimanente, e ne fu fubito da molti preío il diíegno , In quefle vici- 
nanze nel paffato Secolo fu trovato un Tempio Egizio , le figure del 
quale furono fatte diíegnare dal Commendatore Calfiano del Pozzo, 
e adeffo lira con le altre lue cole nella Biblioteca Albani.

CAPO OTTAVO
Del Monte Celio.

DAlla nuova Chiefa de’ SS. Pietro, e Marcellino fi entra in quel 
piano J che fu dagli antichi detto Valle Celimontana, perché 

pofla i^ier CceHu/rz, (^ Afo^^eii^, cioè per antonomafia P Efquilino. 
In quefta parte il Signor Piraneli non vi riconofee altri avanzi d’anti- 
chità, fe non gli Acquedotti dclPAcqua Claudia ; e alcuni refidui del
la Caía di M. Aurelio nelle vigne di S, Giovanni Laterano, Mandofi , 
e Cafina ; qui dicono fofic trovata la Statua Equeftre di bronzo di que- 
fto liuperatore , che ora fi ammira nella Piazza del Campidoglio. A 
quefta aggiunge il Battifterio denominato di Coftantino fabbrica de* 
tempi baifi , fatta con le Í¡?oglie della Caía de i Laterani, dentro Ia 
di lei antica eftenfione , e rimodernata da i Sommi Pontefici : Ed in 
fatti dietro al Battifterio fi vedono alcuni maggiori avanzi di quefto Pa
lazzo , che oceupava una gran imrte della Bafilica di S. Giovanni. Nel 
cavarfi i fóndamenti della moderna facciata delia Bafilica , vi fi offer- 
varono una parte de’ fóndamenti del detto Palazzo , delle flanze , de* 
labri, c de’ tubi di piombo appartenenti ai di leí privati bagni, Nclla 
Sagreftia della Bafilica in alcuni tubi di piombo in uno leggefi SEXTl • 
LATERANI ., e nelP altro TORQVATl . ET . LATERANI . 
Crede il Nardini, che il Palazzo aveffe la fua principal facciata ver
íb il Campo Marzo, o Celimontano, e lo crede diftrutto da Toula, 

ó da
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o da RcíiGrio. Racconta Flaminio Vacca ^, che fotto il Pontíficato 
di Pio IV. volendofí abbaíTare un certo rialto innanzi al Coro fi ico- 
prirono tre nicchie affai grandi una accanto alP altra , avevano il pa- 
vimento di Serpentini, e di Porfidi, con altri marmi miíchi, e íótto 
altro pavimento circa Íei palmi piu baíTo j il che dimoñrava eíTerej 
quefta un* antica, e nobile fabbrica ; il che vien confermato dal Bion- 
do 1 che aíTeriíce efíerfi trovate nel Caterano al Íuo tempo camere, 
epreziofe Colonne ; come nel Pontiíicato di Clemente Xil. fotto la 
facciata, e ne’ fondamenti della Cappella Corfíni, non pochi buñi, 
are, e preziofi marmi : In quelle vicinanze fu trovata la celebre Le<*- 
ge Regiadi metallo , che confervafi preíentcmente nelMufeo Capito
lino. Le Colonne di Pórfido , che fono al Batifierio erano di quefto Pa- Col. X. 
lazzo, come quelle, che fono nel muro verfo la Sagreñia, e che fo- 
ftengono un pezzo di fregio, e di cornice antica . Si vuole, che que
fto Palazzo apparteneíTe aquel Plantio Laterano, che della gran con- 
giura contro Nerone fu uno de i Capi Íecondo Tácito ^ ; e Giovena- 
le 4 parla di quefta Caía.

11 Campo Celimontano , eil Campo Marzo , oMarziale, Ru- D^^ Campo 
fo li fitua nella 11. Regione, cioè nel Celio, edubito , che Puno, e Marzio, e Cs 
l’altro foíTcro un Campo medefimo , e che foffe tutto quello Í¡iazio , ^^“ontako . 
che è avanti alla Porta Celimontana, cosi detta per eíTere collocata 
neWecUvio del Celio, e fi eftendeíTe fino paffati i Spcdali detti di 
S. Giovanni : Ed in fatti dietro quefti Spedali fi vede la piccola Chic- 
la detta S. Maria imperatrice , ed anticamente in Caf^ípo Marzio ^ ; 
fecondo la comune opinione per il Campo Marzo , o Marziale , che 
Vittore , e Ruffo nel Celio rammentano, nel quale fi celebravano 
1’ Equirie in onore di Marte , e per gli eíercizj militan , che per la 
lontananza del celebre Campo Marzo qui fi facevano, a cui alluder 
poíTono le tante Ícuole, o Accademie d’eíercizj, che abbiarao vifto 
non molto di qui lontano neir Efquilie eficre fituate.

Prima di abbandonare quefta parte del Celio , o fía Celiole, ve- Porta Celi- 
duto rObcliíco, che era nel Circo Mafíimo portatovi da Coftanzo, e montana , e 
qui innalzato da Sifto V., e l’altro giacente vicino alla Scala Santa, Mura, verso 
che era del Circo Saluttio nel Colle degli Ortoli ; parleremo della Por- „?^It ’ 
ta Celimontana , e delle antiche mura fino alla Porta Latina » Porta 
S. Giovanni fu adornata da Gregorio X1ÍI. ivi fi vede una porzionedi 
muro antico reticolato. Girandofi fuori delle mura s’ incontra la Porta

1 Mem. lií Rom, 
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Afinaría in oggi chmía, e cosi denominata daH’ antica Via Afinaría. 
Ella corriíjionde alla Porta Celimontana , e a’ tempi d’Onorio entro 
per efía in Roma Alarico, il quale le diede il primo facco. Glí Ílipiti, 
ed ogni altro marmo , che l’adornava furono di qui levati al tempo di 
Gregorio Xlll. per riveñirne la nuova Porta di S. Giovanni. L’Afina
ría doveva eíTere certamente una delle piú magnifiche per le due gran 
Torri, chele Ílavano ai latí, Al di dietro della medefima fí veggono 
parecchie fineftre di maniera barbara, le quali poíTono attribuirfi a To- 
tila , che FaveíTe riíarcita con le mura contigue . Per isfuggire F Im
peratore Aureliano almeno iii parte il gran feno, che le mura face- 
vano, tra le Porte Celimontana, Latina, e Appia, pensó tirare in 
dietro le mura tra il Celio , e FAventino , e Íalvare tutte le fabbriche 
di quel fito j onde tiró in fuori le mura diritte, ed affai piú brevi delle 
antiche . In quefio Í¡7a2io di muro, ove è la Porta S. Giovanni, era, co
me già diífi , la Celimontana, detta dagli Autori j¿/xía Laíera^os, 
come fu anche detta FAfinaria • L’etimologia del nome di queña Por
ta , e dclIa Strada fi vuole, che fia per il paíTaggio , che piú frequen
te facevano per la medefima gli Ortolani, e Fruttaroli. PaíTata que
na Porta fi vede un barbacane fabbricato a corfi di pezzi di tufo, foríe 
tolti dal vicino condotto delFAcqua Claudia, e Aniene nuovo , mon
tre vi fi Ícoprono i canali riempiti di quel lafirico, che ufavafi affinché 
Facqua non penetraíTe le commeíTure del condotto . Andando avanti 
fi trova un’altra porta chiuía , fotto la quale pafía Facqua anticamente 
chiamata Cral^ra, e in oggi Marraba, Queila Porta fu riñorata af- 
fieme con le mura Fauno 1157. come fi ricava dalla feguente Ifcrízio- 
ne, che ivifi vede:
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Quefta Porta da alcuni fi chiama Marrana, alcri la dicono <7¿z- 
bîufa 5 ma per le moite porte , che erano in quella vicinanza non puà 
dariène certezza . Viene in Íeguito la Porta Latina , corrifpondente 
ficcome alcuni Antiquarj vogliono, all* antica Ferentina, del più antico 
recinto . Quefta Porta è di una ftruttura molto povera , e aífatto dif
férente dalle altre.

Appariice nel cuneo del mezzo del di lei Arco il 3^, che la fa 
credere rifatta ne* tempi de* Criftiani. La ñrada, che fi conofce dai 
fnoi gran felci effere Tantica, e che paffa per la Porta Latina, ci affleu
ra effere la moderna nelT antico Íuo ûto : Fu detta ancora Piacolars t 
come offerva Plutarco , dalle efpiazioni, che nelT ingreffo della me- 
defima facevanfi. Ma è ora mai tempo di ritornare al Monte Celio. 
Prima per altro di falire il Colle ftimo bene rintracciare nel piano i 
fiioi più important! confini.

Uno de* più celebri era Tantica Suburra, ftrada molto differente Della Sveur- 
da quella, che chiamafi in oggi ’, fituata verfo la Chiefa di S. Agata »* • 
de* Goti ; poichè confifteva in tutto quel piano, che è tra il Celio , c 
TEiquilie , onde fácilmente doveva diftenderfi dalla Chieía de* SS. Pie- 
tro , e Mareellino fino alColoffco, effendo neUa Regione 11. Celi- 
montana : L’eftremità pero di quefta ñrada verfo TAnfitcatro , vien 
chiamata da Seño Ruffo Suburr^e eafuí, ed era deUa Regione 111. det
ta d’lfide, e Serapide. Varrone, e Fefto dimoftrano , che queftaj 
ftrada dicevafi anticamente Succuffa, e poi ottenne dalla comittela del 
vol<^o il moderno nome di Suburra . 11 nome antico procédera dal Vi
co, o vero pago Succufu/io ^ che le era contiguo , e fi dilatara da 
SS. Pietro, e Mareellino rerib Porta Maggiore. Non è poi raaraviglia, 
che una contrada celebre come la Suburra, abbia cangiato di fito , c 
fatto un cosi gran falto in chi confidera Ie taiite vicende, che Roma ha 
fofferto : Ed è da offervarfi, che nel tempo di Giovanni V11. Papa quan
do T Eiercito di Roberto Guifeardo entró in Roma, diftruffe quanto n 
era tra il Campidoglio , e il Laterano, onde è facile, che gli abitanti ah 
le falde delT Efquilie , e del Celio fi rítiraffero verfo S. Agata de* Go
ti, e la Madonna de Monti, e trafportaffero feco il nome délia Sulcum.

Erano in quefta Contrada Î pubblici Lupanari, corne in Orazio ’, 
ed in Properzio ^, ed in più luoghi di Marzialc fi legge j poichè era 
quella una delle più frequentate , e dilettevoli contrade di Roma : vi 
fù ancora mercato di varie coie, come attefta Marziale ^ ; ed effere:
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ñato coñume di portarvi la fera a vendere robbe furtive, Ícrivono con- 
cordemente Acrone, e Porfirio Scoliañi d’ Orazio ^; Fa menzione 
finalmente Marziale d’una bottega di sferze in principio di eíTa , come 
ancora di una tofatrice ^. Cefare abitó nella Saburra íceondo Sveto- 
nio ^. Si legge ne i Regionarj eíTervi ñato in quefta ñrada un luogo 
detto Capuí ^ffrkt^ da me Íopra mentovato, che io credo per me , 
che vada letto Capi/í -Affiiei ^ come principio , 0 fine di qualehe vico, 
che qui conduceffe, Tralafciando adeíTo la Taber^Qla y il Adi^emo y e 
altri luoghi incerti faliremo nel Celio .

Del Monte Fu queño colle cosi detto da Cele Vibenna Capitano de’ Toícani, 
Celio. che abitó fopra queño colle , e iècondo gli antichi Etimologiñi ^ gli 

diede ilnome . 11 Monte è lungo, e ftretto, e tutta quella parte, o 
lingua, che dal ColoíTeo fi eñende al Laterano , ü diñe Celtio ; ove 
poi col Palatino , e con PAventino fi vede a fronte, che è la parte pin 
ampia, Celio fi dice . Prendendo noi la Qrada, che dal Laterano pet
ii Celiolo al Celio conduce nella Vigila del Noviziato de* PP. Gefuiti 
confinante con la ñrada de’ Santi Quattro, fi vedono alcuni avanzi di 
mura , che il Signor Pirancfí con probabilitá fuppone , che poteíTero 
efiere i muri laterali del Campo Marzo, o Celimontano : non cosi 
probabile è la fua opinione , che gli avanzi, che Íono nelle Vigne di 
S. Giovanni Laterano , Salviati, e Fonfeca appartenghino alla cafa di 
Filippo Auguño . Salendo alla maggíor altezza del Colle fi vuole dal 
Biondo , che la Chielà de’SS. Quattro fia ñata fabbricata idpra le ro- 
vine degli alloggîamenti de’ Peregrini : ma io credo , corne ofierveró 
più ibtto , che foÎTero verfb la ChieÎà délia Navicella, più probabü- 
mente poÎTono eifere ftate qui le Manfioni Albane, cioè di quoi ibldati, 
che tornavano dalla guardia fatta al Tempio di Giove Laziale nel mon
te Albano. Per tutta quefta ftrada fi vedono avanzi degli Acquedotti 
dell’Atqua Claudia , che dal Laterano quafi continuati per queño Col
ic paíTavano al Palatino , particolarmente tra le vigne Cafali , 0 
Salviati.

T2MPI & DI A lato a quefti Acquedotti è fituato il Tempio di S. Stefano Ro- 
Claudio , in jQj^^o ^ cosi detto per la Iha sferica figura . Si vuole da alcuni, che fia 
oggi S. 51 EjA- q^^(.^^ Chieia fabbrica de’ tempi baifi , c che fia ñato edificato du 
NO OTONDO . sjj^püejQ Panno di Crifto 467. mutata poícia dal Pontefice Nico

lo V. col demolire il tetto , eparte delie parieti , che circondavano le 
Colonne del di lui portico, e col fabbricare tra gV intercolunnj il mu

ro
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ro dell’ odierna circonferenza efteriore , Quefte Colonne cíTendo düù- 
guali nella grandezza , e abbellite di diverfi ornamenti, dimoftrano di 
effere fpoglie di antichi Edificj. Pofano ffii di loro capitelli de’ traver- 
tini, in due facciate di alcuni de’ quali è fcolpito il fegno della Cro
ce . L’altra circonferenza, die ibftiene i muri primieri neir interno 
del Tempio è compofta di Colonne di maggior grandezza, le quali 
pofano parimente fopra bafi tolte da altri Edifie; antichi. 1 Capitelli , 
e l’Architrave fono d’una maniera molto goffa, e fatti contempora- 
neamente alla fabbrica del Tempio . I muri non Íbno compofti col 
buon ordine coñumato dagli antichi, e i tegolom, che compongono gli 
archi delie finefire non íbno della iblita antica grandezza. Ma nondi- 
meno I’afpetto interno di quefto Tempio ha un* idea della maefta del
ie fabbriche de’ tempi buoni. Mold Antiquar; ienza confiderare la fua 
ffruttura lo crederono Tempio di Bacco, 0 di Fauno, ed altri di 
Claudio , o di Giove Peregrino per effere ñato vicino ad CaJlrurf-/ Pe^ 
regmoru^ f ma le congetture , che da loro fi adducono non ièrvono 
ad altro , che per provare, che quefte fabbriche erano nel Celio . 1 
Portici di quefto Tempio erano lateriz;, de’ quaU vi rellano le mura 
alP intorno ; e tra queñi Portici Ícavandofi , fi trovo anni íbno un’ lícri- 
zione , che fi conferva nella Galleria Kircheriana, dove tra Paltre co
lé leggefi il voto Iciolto da un Soldato QVOD . PEREGRE , RE- 
STITVTVS . SIT . Vi è ancora chi ha creduto quefta fabbrica pub- 
bliche Terme, o pure l’Armamentario , e il Macollo, dal che mag- 
giormente ricavo 1’incertezza della fabbrica .

Sino dagli antichifiimi tempi ebbero le loro caíb in quefto colle Alloggiamen 
i Soldad detti Albani, Ma^Jío^es ÁH^a/^íe j erano quefti alloggiamen- ^^ degli At
ti di quei Soldati, che ñavano in ordinario prefidio nel Monte Albano, ^^^^ * 
chiamati qualehe volta a Roma : fi crede da alcuni, che quefti allog- 
giamenti foffero affegnati a i Soldad Peregrini, o Forafticri, che for- 
fe eí;^no di quelli, che venivano per guardia degP Imperatori. Vo- 
gliono gli Antiquar;, che quefte Manfíoni Albane , o Caftro de’ Pere
grini foffero dove è la Chieía di S. Maria in Dom/íka o in JC^riaea, 
oggi detta la Navicella, per una piccola Nave di marino, che è avan- 
ti alla medefima, bench,è di fattura moderna , vedendovifí Ícolpitij 
1’ imprefa di Leone X,, tanto piú che il Panvinio vuole fbffe il Tem
pio di Glove deduce, e che le moite piccole antiche Navi, che fi 
oflervano nella Villa Mattei, pare che fiano voti di Marinari fatti 
per il loro felice ritorno . Negli Ord Mattei nel Pontificato d’ innocen- 
zo XL fu fcoperto un Tempio di figura bislunga con tre pilaftri per

Sz par-
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parte di ftruttura antichiifima, il che fi conoíceva dal pavimento di 
Moíaico, e dalla ftruttura Íopra la volta di materia laterizia j la par
te sferica dimoñrava minore antichitá 5 gP intervalli, che giravano at- 
torno erano di palmi 3, di larghezza, e il muro groíTo palmi 2, lo 
Ijíazio di mezzo palmi 8., che crederei eíTendo Templo vicino a i 
Cañri Peregrini, 0 alie Manfioni Albane, che poteíTc avere apparte- 
nuto a Giove Reduce . Nella Vigna Caíali incontro S. Stefano Roton- 
do fu trovata tempo fa una piccola baíe , in cui fi leegeva : GENIO . 
SANCTO . CASTRORVM . PEREGRINORVM .

Queila opinione del Panvinio > e del Nardini viene contraílataj 
malamente dal P. Montfaucon ’, venendo confermata da una iícri- 
zione , che fi vede in una Ibglia di una porta di una vignola anneíTa a 
S. Stefano Rotondo fbtto un Regio rabeícato, indizio di fabbrica, ove fi 
legge PEREGRINORVM . Ma gia che fiamo tra i Soldad, non è 
da tralaíciarfi prima d’ andaré avanti di fare rifleífione effere Rate de- 
ílinate per guardia di queílo Colle , e della 11. Regione cinque Coorti di 
Soldati detti l^¿g¡l¿ j che furono guardie notturne dette a P^igHa/2^ 
do * ; furono quefte introdotte da Auguflo per ovviare agP incendj , 
che frequentemente fuccedevano in Roma . In Vll. Regioni erano 
quefte diftribuite ; una è qucfta féconda con cinque Coorti, indi la Re
gione V. con Íette, la Vl. con tre, la Vll, con fette , 1’ Vlll. con íei, 
la XIl. con tre , e finalmente la XIV. con fette, lequalí in tutto fan- 
no il numero di xxxvni. effendofi dopo le prime Vll. inftituite da 
Augufto accreíciute le altre fino al Íbpraddetto numero al tempo di 
Vittore. Le Vll. Regioni, nelle quali dimoravano , offervifi , che tut- 
te appreffo di loro avevano le mura della Cittá .

Efciti dalla Chieía di S. Stefano Rotondo fi vedono gli avanzi de- 
gli Archi Neroniani, che andavano lungo Palto del Celio, e ne' quali 
apparifeono de’ reftauri fatti in diverfi tempi. Per la parte di dovo 
s’entra nd Cortile della Chieía di S. Stefano tra un arco, ePaltro ri- 
mane unbottino conPaperturadello Íjieco, che gli dava Pacqua. Quefto 
parimente era uno de’ Caftelli, i quali prendendo parte delP acqua de- 
gli Archi Neroniani lo diffondevano per il Celio . In quefti Acquedotti 
fino dalla piazza del Laterano fi offervano di tanto in tanto de’ traver
tin! , i quali credo ferviffero per fortezza de’ medefimi Acquedotti, 
maffime dove facevano angolo, 0 come avanti alla Chiefa della Na
vicella , ove dividendofi Pacqua partoriffe due acquedotti, uno de’ qua
li m’ immagino andaffe allé Terme Antoniane, ficcome teftificano ai- 
cune lettere fatte di tavolozza, quali rifaltano pin in fuori della fac- 

ciata
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ckta deU’Acqucdotto , leggendovifl TONI AN A. L’altto accenna a¿ 
dare al Palatino . Ancora qui fi vede fabbrica di travertini, noichè là 
di meftieri, che ivi FAcquedotto traverfaffe una ñrada, e per farla 

il gran vento non facefle pefo agli Acque- 
doth vi pofero per ben fiancheggiarli de’ travertini, come fi vede in 
queft’Acquedotto particolarmente all’ Oipedak diS. Giovanni, e in 
altri luoghi. Accanto a queft’ avanzo d’Acquedotto in queft’ alto del Ce- 
Îæ ’/! nevede un’altro appartenente agli antichi alloggiamenti de’ Pel
legrini, e ill di cm fu eretta ne’ tempi balfi una fabbrica alla Saracinefca.

Prima di feendere quefto Colle è da oiTervarfi nella Villa Mattei Antica PoRn 
dalla i^rte, che nguardaU Circo Maffimo, la Via Appia, e I'Aventk ta Capena , 
no, anacciandofi al muro, che riguarda la fottopofia valle, vedon- -^^^^ ^^ S^^' 
fi ancora le veftigie dell’ antico muro fatío da Romolo, fecondo Dio ^^^'" ’ ^ ^®’ 
mgi d’AlicarnaíTo, o da Tullio Oílilio, fecondo Livio, o da Tarquinio * 
Priíco al parere di Tácito

Vedute le alte rovine dell’Acquedotto coftrutto di pulita térra 
cotta caminandofi per la pubblica Arada, fi trapaffaun’arco, o fornice 
prefío la Chieía di S. 1 ommafo i^ Forréis compoílo di travertini da i 
Coníbli P. Cornelio Dolabella, e C, Giunio Silano Sacerdote di Mar
te , come apparifee dalla feguente lícrizione , che vi fi legge.

P. CORNELIVS . P. F. DOLABELLA
C. IVNIVS. C. F. SILANVS. FLAMEN. MARTIAL. COS.

EX . S. C.
FACIVNDVM. CVRAVERVNT. IDEMQVE. PROBAVERVNT.

Queila fabbrica vuole il Signor Piranefi, che ferviífe d’ inoreíTo 
al Campo Celimontano , che qui ftabilifce deducendolo dal Sacerdo- 
zio di Flamine Marziale di Silano *, che fi legge nelF Ifcrizione ; co
me che ncl campo fi celebravano 1’ Equirie di Marte , qual’ora.r efere- 
ícenze del Tevere inondavano il Campo Marzo 3 ; Nerone poi fece ri- 
correre íbpra quefta fabbrica la fna arcuazione . Altri vogliono , che 
queft’ arco apparteneíTe alie Manfioni Albane, o al Caftro de’ Pellegri
ni ; ma tutro queño è incerto. Quello che Íú quefto monumento'’ di 
cerro abbiamo fié, che cadendo quefto Confolato nelF anuo XIL di 
Crifto , enel LIV, delF Imperio di Auguílo é cerro , che nel fuo prin
cipio non poté appartenere aU’Acquedotto ; ma Nerone Ícrviflene per 
fortezza nella voltara delFAcquedotto.

Gli

I • r^fd. ^ue/íí Rom. Jj?or. i Cu. de «.n. 8. rarr.U.iy. ly. Dion.d'Micarfí.ii.c. fS^i
3 Lit¡. I. aoi Fe/i, v.



14.2 ÜÉiiE Antíchita' DI Roma

Vivario di Gli avanzi, e il termine di queñi acquedotti fi vedono nella vigna 
DoMiziANo A ¿e’ Signori della Miífione a SS, Giovanni e Paolo , ove fi vedono parte 
SS.G10VANNI3 ¿elle fifiole, per le quali al dir di Frontino fi diffondeva Facqua per il 
® ^’^^^ ’ Monte Celio. La Chiefa de’SS. Giovanni e Paolo fu fabbricata ne i 

tempi baífi fu le ruine della caía di quefti Santi, di cui fi fono ícoperti 
últimamente gli avanzi, mediante uno Ícavo di 100. pahni dal piano 
moderno della Chiefa fino al piano antico di Roma . Gli Archetti che 
rimangono a uno de* fianchi delF iftefia Chiefa , non folo per la loro 
mala coftruzzione, ma ancora per eíTere fondati ful rialzamento del 
in’edetto piano antico, dimodrano eíTerefiati fatti ne’ tempi baífi per 
torroborazione, e appoggio della Chiefa, come fondata fu F inftabili- 
tà del detto rialzamento ; L’avanzo, che fi vede lotto il Campanile , e 
che va verio il ColoiTco , è di una parte del ièrraglio delle Fiere per 
ulb delFAnfîteatro fabbricato da Domiziano coa due ordini d’Archi. 
L’ordine inferiore è del tiitto ricoperto dal rialzamento del terreno . 
Nei cavi fatti negli anni fcorfi fi oifervo , che non vi è alcuna comu- 
nicazione di porte da un arco all’ altro, che i muri degli archi dalla 
parte interna s’appoggiano al throno vergine del Monte rivefiito di mu
ro , e Icavato per le grotte delle dette Fiere . Gli archi delF ordine fu- 
periorc moftrano nella groíTezza del muro i fegni d’ effere ftati chiufi 
da muri, i quali averanno avuto foríe le loro fineftre sbarrate di ferri 
per ricettacolo dcgli uccelli feroci, e di rapiña ; E qui poi fono le co- 
municazioni per mezzo di porticcUe con architravi di groffi traverti- 
iii, ne’ quali, come anche negli ilipiti delle dette porticelle, non fi rav- 
vifa alcun iegno de’ perni, che aveffero dovuto reggere le porte di le- 
gno , o di ferro ; onde parmi che con tutta ragione fi debba luppoire 
effere Rato quefio un Íérraglio diFicre , edi Volatili, Ecco tolta la 
ffrana opinione, che correva tra gli Antiquarj, che queíla foffe la Cu
ria Otilia , la quale era certamente ncl Celio , ma è incerto, ove fol
ie fítuata.

Stadio DI Do 11 Monte Celio da queUa parte, che nguarda il Coloffeo ha una 
MiziANo , E valle manufatta da Domiziano colF appianamento del Monte in figura 
Ninfeo di Na ¿j Circo per dií¡iorvi il fiio Stadio ; quefta valle rimane ora occupata
KONE . dalla Vigna de i Signori della Miífione , e dalla Villa Cafalí, Nc’ caví 

fatti in qiieílo luogo, oltre moite íUtue e antichila, vi fu trovata porzio- 
nedi una Meta , che ancora vi fi vede fimile aquella de i Circhi foríe 
appartenente al mentovato Stadio . Nella Vigna Cornovaglia fí vedo 
r inveñitura di una parte del Ninfeo di Nerone, la quale confiíte in un 
muro architettato a’nicchioni, e che infierne ferviva d’ornamento 
al predetto Stadio, il quale gli rimanca Íbttopofto. Si vede íbpra a det- 
ti muri uno Speco, che girava, e portava Facqua alF intorno delFiftef 
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fô Ninfeo, come purc al Palatino mediante gli archi, che erano appo"- 
giati agli ftefli muri, Pavanxo de’ quali archi in oggi rimane {ditan
to per la via, che dalP Arco di Coftantino conduce a S. Gregorio . Ma 
^?™^^® ^^^^ Vigila Comovaglia, ove nel 1760. fu trovata una bel- 
hfiima Statua Greca di Venere col nome di Menofanto; fi vedono 

^J fabbriche intorno alie due gran circonferenze de’ mû
ri fatti da Nerone per inveftire le falde del Monte Celio , fu le qua
li fi eñendeva il di lui Ninfeo , del quale fe ne vedono ancora veíli<^i 
nel Giardino de’Signori dellaMiífione in SS. Giovanni e Paoloj fí vedo
no ancora avanzi de’ pilaftri dclle fornici, che foñenevano Patrio e le 
cordonate del medefimo Ninfeo : qui furono ritrovate le quattro fcdie 
di marmo dette Puh¡^ar¡a Deorum, che fi confervano per le fcale del 
Palazzo dei Duchi Mattei, e neUaBiblioteca delMonañero fi vede 
un gran pezzo di tubo di piombo qui ritrovato , che portava 23. libro 
d aequa Claudia a queño Ninfeo : Íotto queñi archi paíTava anticamen- 
te, come in oggi, una drada detta C¡ho di Scauro dalia Cafa di quedo, 
che era ivi vicina, e fi credono avanzi della detta caía quelle rovinc 
che Íbno ai lato della detta Chieía.

Sopra quedo Clivo , 0 drada vi fono parimente avanzi della cafa Casa della 
della nobile famiglia Anicia , dalla quale diíceíe S, Gregorio Papa, e P am 1 gliA 
quedi rimangono nelh Vigna de’ PP. Camaldolefi. NelP edremitá per Anicia . 
tanto del colle, dove e la Chieía di S, Gregorio fu anticamente il Tem- 
pio di Bacco, non rimanendone altro vedigio , che una parte del pavi
mento interdato di diverfi rari marmi, edendo data 1’ altra parte últi
mamente disfatta in occafione di dilatazione delie di lei navi minori.
La Chiefa fondata da S. Gregorio nella fua paterna cafa, è in piedi an
cor oggi.

Fine della 7arte Tnma^^
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