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Die Schriftzeichen werden VO Guarducei iın folgender Weise
gelesen: PETRVS OGA HS

PRO SANC (ti)
HO  — ini) BVS

(ad)
(T) PVS SEP ultis)

Guarduceci, Cristo San Pietro In ocumento DIC-
costantinı:ano della necropoli valıcana (Roma 1955

LUDWIG OELEKL

ILANO

Lie scoperte di questiı ultimi annı hanno arrıcchito 1ın modo SOTPDICH-
dente la nostra CONOSCENZA SU1 pıu antıichiı monumentı erıstianı di
Milano, alcuni dei quali C1 s1 SONNO rivelatiı CO ınsospettata grandiosita.

In tortunoso COmp1u10 ne1l prımı se1 mesı del 1943 pCrI ul

r11u210 davantı al Duomo, zl CIrca due metrı So l plano del
sagrato, uUurono rovaltı 1 rest. di Tecla, demolita ira l 1461 il 1462
per rendere ıbera l’area Ci quella pıu antıca plazza, corrispondente
allincirca alla parte sınıstra dell’attuale layv 19)

Nonostante la profonditä della distruzione la complessitä de1
rest1ı rivelanti p1IU fası di costruzıone pPCT acere delle condizionı dı
fretta di disag1o ın Cul furono condotte le indag1n], anto p1Uu merT1-
torıe sStiata abbastanza chiaramente definita la disposizıone dell’edi-
fici0 primıtıvo la natura delle SsSu trasformazıon1]ı (A 1 Nı
d’Arzago, ın Scritti In dı Giussanı , ( omo 1944, 155 SCS8- y
Id., La ‚Chiesa Magglore dı Milano, Milano 1952, postumo).

La prıma costruzlıone, di mattonı CO  b malta S1ZN1INa fondaziıonı
di clotoli, CTa l CINque navate, Con uln larghezza complessiva dı C1TrCcCa
HE 47 Le navate lateralıi all’altezza del bema, alquanto sopraelevato,

chiuse da due mMUuUrı trasversali, mentre la navata centrale BC»=
eu1va ira due tile di colonne tino all’abside semicircolare, della stessa
Su larghezza. Per quanto lo 1O  S s1 sıa potuto estendere, le
relazionı tra questo veiusto edific1ı0 le fabbriche sorte nella vecchila
plazza del Duomo, che SEZU1VANO ın parte l’andamento, fanno DIC-
SUMETE DCLI ESSO ıLn  Q lunghezza di CIrca I11. SO

Nella costruzıone, che S1 eve al prımı decennı dopo ”editto
Jel 515, G1 DpuUO senz altro T1CONOSCETE la Rasilica Nova intramurana. Cade
OS1 Nı dubbio sulla identificazıone i Tecla COoON CS5S539.,
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Alla metä de]l secolo seguente, dopo Lincursione di Attila, r1sa-

lirebbero le prıme trasformazioni, (ONN la sostıtuz.ione dı un abside p1lU
piccola = arretrata, I ConNn s  li stess1ı caratterı strutturali dell’abside
prımitıva, alle quali ha fatto segu1lto Llinserzione Cli uUnLna crıpta pOo1 11
totale riıfacıimento, all’ Xl secolo.

JIla seconda fase S1 devono attrıbuire rest1ı Ci pavımento ın
ODUS sectile, 1a rıtenutı del prımo edificio.

(la SCavı hanno anche chiariıto rapportı tra la Basıilica il bat-
ıstero oltagono sıtuato dietro 655a /o  50 identificato nel 18571

lavori di restauro condotti Iın Nazaro nannoO conifermato L’'ipo-
tesı &«1a formulata dall’ Hübsch, che attuale fiorma della chiesa rıspetliı
l’impostazione planimetrica Oorıgınarla della Basılica Apostolorum
ambrosiana. Furono infattı identificate larghe partı dell’organismo
paleocristiano, che hanno PETMESSO di rıcostituire lo schema prim1ıt1vo
dell’edificio, navata longitudinale unıca larga 1I11. 14—14.20, chiusa ın
fondo da un abside semiCcircolare, sulla quale S1 ınestavano a due
bracecia trasversalıi della stessa larghezza.

Le due braccia dovevano 6SSeTE separate dalla navata 1162722720
cCli ıL diaframma & tire archi, S1 allargavano all’attacco questa ın
Iue Copplıe i emiıcieli cCopertura plana ( termınavano ın due aV äall-
Corp1l rettangolari, p1uuU strett1ı

La chiesa prospettava sulla V1a porticata che partendo dalle 1LUTa
i Massimiano, ONn NO sSviluppo Ci IN 34() gıiungeva all’arco detto
Romano, cla Cu1l 1VC 1N1Z10 lll strada Roma (A d e Capitani
A 31 5 O , La ZONAd Cli Porta Romana, Milano 1942

Rimane aNcora dl.l. esplorare il tratto ira ]d. chiesa 6 la vla, DCLT
precısare la pos1ızione esatta della facciata C& la PTFreS5SCHNZNAa, 1916) 1IMDTO-
babile, Ci ıNn quadriportico davanti ıcl 558

Purtroppo rest1 dell’elevato SONO talı da poter stabilire Ne
In pos1ızıone l’ampiezza delle finestre ne l’altezza lel soffitto della
navatla, super1o0ore Certo l quella delle braccia lateralıi, che fori PCL
le iravı Conservalı ın tratto della muratura Or1gınarla hanno | 9152 0
INCSSO i r1CONOSCeTE di I11. 1  3,

La siruttura delle ondazioni i ciotoli e di materI1alıi di9
buona Ci quella della v1a portıcata., La muratura dell’elevato

risulta pıu Curata nelle partı pıu ımportantı dell’organismo architet-
'ON1CO pılastrıi, contraiforti, archi OV!  D planı di mattonı SESQUN-
pedali, nella mMmagg1o0r parte CO  b maniglia, legatı CO  - malta PCTI lo Z  pıu
S1ZN1Na, INCHNO Curata nelle altre partı, OV' predomina l semplice
1mpasto di malta sabbia.

Nell’angolo PICSSO l fianco orjentale de]l presbiterio, sSo la Cap-
pella di 1N0 ereita ira il 038 il 945 dal VEeSCOVO Arderico,
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{rovatı rest1ı di ıun preesistente locale che AaV6Va So l pavımento
platea d i anfore rovesclate, disposizıone che qu1 sembra senz altro

destinata proteggere dall’umiditäa, INa che S1 rıtrova ın modi analoghı
11a chiarı altrove, adcl 65S5. ın pıU tardı edifieci olandesıi.

Nel dei lavori alla Iuce due frammenti del o18 NOTO
epıgramma „Condlidi TOSIUS Y r1COmMpOsto ın uln lapide nel
braccıo destro della chiesa, oltre all’epigrafe funerarıa ın distieci STECH
Lel medico Dioscoro, ne1’ emiciclo meridionale del braccio destro.

(F Vıilla, ın AmbrosIius, sett.-die. 1949; I ın Arte del DI1MO
millennio. Alttı I7 ONVEgNO DET Io studio dell’alto medio EVO., Pavıa 1950,
Torino 1953, SCE8. Per le 1SCT1Z10N1: arıo, ın Epigraphica
10, 1948, 62 SCYY.; K, ın Epigraphica 12, 1950, D segb 9

d s 1n RAÄAC 1950, KC\  E sSCZZ.)
Anche la basılica di Simpliciano ha rivelato le Sl strutture

paleocristiane che, nonostante le varıe trastormazıon1 superfetaz1on1,
r1mangonO ın UO STAaiO di Conservazıone ımpensalto, tanto che COst1-
{11SCONO ancora essenzilalmente, salvo che nella taccıata nell’abside,
le murature perimetrali della chiesa Tav 20-—21

S] pPOotuto r1CONOSCETE lo schema OT1g1Narlo0 di questa: unıca
navata absidata, due braccia inserıte, ne]l 116770 JII nella
Basıilica Apostolorum, b l’abside. Questa C p1u l’originarla,
che sembra fosse posta p1Uu avantı 65S55C mM1NOT Väa:

I/’aula ULa larghezza notevole, I1L. i  D} 70, SUPEeT10TE l quella
delle alıi lateralıi, anche un altezza super10re 1 queste, p1U Cli ventı
metr1l. Le coperture CTa naturalmente &a soffitto plano,

rıtmo architettonıco esterno c quanto alterato 11 parte
nNasCOosto da aggıunte SI rivela quası OVUNQUC, ” ın alcune partı assal
chiaramente, costitunito ca robusti contrafforti collegati da due ordın]ı
Cli arcate, superlore dei quali conteneva ampıe tinestre arcuate.
(„i10va notare che @]ı archi piu altı che attualmente sS1 vedono S11
tianchi della navata Ss() rifacımentI, n ın livello interiore aglı archi
OT1g1Nar]l, demolıti PCLI u abbassamento delle paretl.

Nell’attuale sagrestla, sul 1anCco sSINnıstro dell’abside, stato T'1-
cConoscıuto U ambiente OCV alla chiesa, COIl OgnN1 probabilitä 1308

martyrıum. SSO ha planta latina, CO  - braccıa POCO sporgentl,
contrafforti ınternı abside nel fondo Coperto CO  —; volta botte
sulla quale SOMNO disposte a stratı regoları TOSSC anfore che venıyano

costıtuıre plauı i pOsSa del e  O, secondo l OTO sıstema PTrOpTr10
dell’etä tardo-antica.

Queste ScCoperte sembrano confermare la vecchla tracizione e
identifica Simpliciano CO  b la Basilica I1rginum ereita da Ambrogio.

possente elevato del monumento viene integrare la incompleta
CONOSCENZAa degli altrı edifieci paleocristianı Cı Milano consente i
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metiterne ın gy1ıusta Iuce l’importanza nel vastq quadro C quella
architettura.

(F 3 ın Archivio StOor1co OMDATrdo 10, 1947, SCZS.s L ın
RAC 23—24, 947—1948, 67 SCRS->s I ıIn Ccies du Congres d’Etudes
Byzantınes, Paris 1948, 15 SC  5°)9 Verz G5 ın AÄArte del DI1mMO Mil-
Jennio, CIl.,; 55 segg.)

Nellinterno della Caserma Garibaldi, ın Piazza Ambrogio, tre
metrı di profonditä furono scavatı due trattı ad angolo di muratura

clotoli, solita delle strutture rTOMAaNle nella regı10ne lombarda, che
potrebbero appartenere alla basılichetta dei Naborre Felice del
Cimıtero paleocristiano ad marltyres, fuori porta Vercellina.

Calderini-E. Reggioril, ın Rıtrovamenlti SCaViIi DEeT Ja
Ormd IS Mediolanı Z 1951, seZg.)

Inoltre neı chiostri del monastero di Vıittore al Corpo, OT  3 sede
del Museo Nazionale della Tecnica, furono Trovalı lasciati In
vısta due ampı trattı di unNna cınta murarla c oltre 111, di CSSOTIC,
di andamento poligonale. Fssa sembra aV 6556 segu1t0 ın un altro tratto
analogo, SCODeTrTtO al di 1\ della Basilica, PTFrCSSO v1a Filangeri, C1LITV-
condasse l’area ın Cul SOTSCVQa il Mausoleo 1INCOTrDpOorato nella prıma
basilica di Vittore demolito pCrFr dar luogo alla attuale chiesa CINquUeE-
centesca. Ira tombe stata riınvenuta un 1SCr1z10ne fune-
rarla posta alla Liglia da Mamlil]us pater el arlıtıia INa

ONO STatlı DUIC identificati rest1ı del Mausoleo, PTCSSO l’angolo
destro della chiesa. S] confida che altrı saggı meglio
chiarire Ll’interessante NCOTAa mıster10so complesso architettonico.
(A Calderini, ın Epigraphica V2; 1950, 99 SCE8E.  9 I 1ın Citta qd1
Milano, 1U ZNO 1951, 105 SCSS. I ın Arte de] DI1MO Millennio, cıt.,
48 SCZE,)

La demolizione quası totale della chiesa di (s10vannı ın Conca
ha un esplorazione ch: ha rıivelato le varıe fası architettoniche
del monumento. La prıma di CSSC, sulla Cul ase continuarono 1 -
plantarsı le SUCCESSIVE r1COStruz10n1, risale probabilmente al VI SCO,.

inoltrato. Elemento dı datazıone, quale ermınus anlte qQqUEIM, la p1U
antıca, la p1Uu bella, delle tombe addossate al Ssul 11anCo, dello STESSO L1DO
di altre di varıa eta, p1ıU vetuste p1ıU recentı TOVale negli SCavVl di

Tecla di Nazaro: cCli muratura, nelle dimensionı di un CcCassa fune-
rarla, dipinte internamente econdo CONceito evidentemente erl-
ato dalle tombe Camera.

Questa prima chiesa CO 11 pavımento So il plano al-
tuale GTE  © navata Uun1Ca, larga 1I11. 17 presumibilmente lunga {1)1,. 53,
quanto I’ultima r1Ccostruzlone., termınante ın un ampla abside. murl,
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di mattonı di reimplego CO  b disposizione regolare, CTrallQO raliforzatiı
all’esterno da contrafforti mısurantı distantı tra loro {11, D

Non S1 trovato NESSUN luogo OV!  D potesse CSSer CoONnservalo 11
di Castriziano martüire, che V1 avrebbe avuto sepoltura.

ın oll d'’Arte 1951, 50 SCE8.; ın Attı HT
ONVEgNO DEeT Io studio dell’alto medioeVo Losanna 1951, ın Cı
pubbl.)

Fuori di Milano, nNnel restaurı che la Soprintendenza al Monumenti
della Lombardia compiendo ın Maria de]l Liglio Gravedona,
furono messı 1n lIuce rest1ı edificıio0 Pprım1ıt1vo, quadrato CO  u due
absıidi affrontate, pOo1 modiftficato CoN l’aggiunta di un terza abside
di ul  © asca battesimale ottagona, CO  b avanzı di pavımento MUS1ILVYVO
databile ira la fine del VI "“in1iziıo del VII SCC, nell’ angolo N-

di pavımento settile nell‘ absıde centrale.
In Maria di Castelseprio fu TOvata unl parte del prim1ıt1vo

pavımento esagonı triangolı di bilianco CIOÖO Ck
ın Arte de] DI1MO Millennio, C1L., 194 segg.).

In Maria ın Betlem, l Pavıa, sotto il pavımento della chiesa
rOomanıca, anch ’ essa ın Cı restaurTro, venuto alla Iuce l traccılato
della chiesa p1IU antıca dell‘ ITI X SCC., a3Ssal p1U piccola dell’attuale,

planta rettangolare absidata.
Analogamente, ın segulto alle distruzionı belliche, esplorazioni

So la chiesa inferiore di fra Brescia hanno rivelato avanzı del
sacello prımıtıvo frammento Cı magni1Lco sarcofago Cı ONıce
Con lıgure ad altorilievo.

L’ultima Iuttuosa uCIFTra, nella SiL furia travolgente, 11011 ha all-

Cato di apportare delle dolorose terıte anche al monNumentı paleocristianı
C Ravenna. In segul1to questı danni ed conseguent, neCcessarı lavori
di consolidamento dı restauro intrapresı dalla Soprintendenza al
Monumenti della Romagna SONO pero emersı alcunı NuOVI elementi che
hanno contribuito gettare magZg10T Iuce sulla stor1a degli edifie1 Cli
culto della cıtta s1 potute Compı1eTre indaginı dı Carattere
ecn1Cco scientiltico.

Nonostante che NOl s1a stata colpita direttamente dalle bombe,
tuttavıa questa bella chiesa d’et.  a  x teodoricliana r1ımase molto danneg-


