
Aancellı dı Cimitile CO  $ sctitte 1C

Von ANTONIO FERRUA

Le 1scr1z10n1 cristiane che appartengOonoO 4] complesso monumentale di
Cimitile S1 divyidono 1ın due Zruppl; quelle di gran Junga p1Uu SONO
le sepolcrali, COMe SCINPTIEC di mınor valore documentario: le altre pIUimportantiı SONO quelle monumentalı, che CI fanno CONOSCeETre ed iıllustrano
le chiese 1V1 succedutesi; ın del martıre locale Felice.

TIra queste celebri le grandı 1SCF1Z10N1 CO  — CUu1 S, Paolino adornö
le SuUe COStrUuZ1ON: quası andate perdute CO  —$ murı SU1 quali
scrıtte ed Ora Conoscıute solo p1U attraverso le sillogi medioevalı le
dello STEeSSO S, Paolino1: piccolo manıpolo di graffiti 1INVOoCazıon1ı
lasciate dai pı fedeli sulle paretı de]l primitivo santuarıo; nalmente
NUMCTO COSP1ICUO di massıme morali 1nc1ise SU1 bordi de1 plutei cancell; che
SCENAaVaN nelle chiese la divisione fra le diverse classı dı tedeli le varıe
partızıon1 Spazıo

Alcune di queste 14 OTtfe nel Passato furono compresé dal
OommMSsSen nella SU raccolta delle 1SsCr1z10n1 Nolane?; molte altre intere
frammentarie SONOo venute alla luce ne1 grandı lavori dı condotti da
Gino Chiericı dal 1934 alla suz2 Pazıentemente rıcercate, r1Composteed iıdentificate peCr esortazıone dello STESSO Chierici, le proporrö quı1 aglıstudios1 delle antıche chiese cristiane, COMmMe la sılloge p1U Cur10sa d; assıme
moralı che S1 CONOSC2 aver adornato un basılica paleocristiana.

La tomba del martıre recentemente sıstemata, dopo o]1
SCAVI, chiudendola ne1 latı lunghi Can due transenne dell’antica basılica,
conservatesı fortunatamente intere. Su1 bordi di EsSsSE S1 Jeggono le se1
seguenti massıme, ® COINeEe vedremo, dı estrazıone ıblica.

11 lato settentrionale della tomba (che disposta da ad est)
da Ltransenna lavorata S10FN0 CO  3 disegno dı losanghe. Sul]

margıne superi0re dı CSSxa, nella faccıa Ora volta nord, C10€e all’esterno
della tomba del santo, legz1amo la Aassıma

BEATIVS EST AREFE QVAM
miser1 rest1 de1 quattro disticı che Paolino fece esegulre MOSa1C0 Sl.ll quadri-

portico che chiudeva la tomba dı Felice 1ı pubblico neglı $tz del sulle
antıchita Cristiane Campanıta aprile 1n di Stampa; graffitiparietalı Cul AaACCeENNO 1n segulto 11 ho delineati trascrıttı ın Palladıo 1963, 19

CI vol X’ 1111,. - ONO TLO scritte dı qUaLtiro transenne intere
frammentarie, coplateg]l; dal de Rossı, che le gy1udicö saeculz: quartı mel quintı. Dal
Mommsen le rıprese 11 Diehl, Inser. atiınae christ. vetieres, Il. DÄTD a—d
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Essa fu g1d r1ıportata dal ommsen 4] Kl 1397 11 quale perö 19(0)  ; S1
ACCOTSE che tolta dalla Scrittura. Leggz1amo intatti negli Attı degliApostoli al CaAaDOo 5D che Paolo congedandosi daı Miıles1ii daglı Etesin]ı
1C@e loro: Ommnıa ostend: vobis, quonıiam S1C laborantes oportelt suscıpereinfirmos, mMmemINLSSeE merbi; dominı Tesu, quoniam dixit: beatius est MAaQlsare aAM accıpere. OTO che queStO detto, attrıbuito da C Paolo
Gesu, NO  —$ 61 registrato in NESSUN luog0 de1 vangel: CanOon1C1, sebbene
facesse dubbio della primiıtıva tradizıone orale.

Sull’altra taccıa della medesima transenna, quella volta sud,
’interno della tomba de] 9 SCMPDFE sul margıne super10re STa scrıtta
quest’altra massıma

DILIGE EVM OTO
Anche questa fu rıportata COoON esattez’za dal Mommsen al 1396,
accorgersı della su2 orıgıne biblica. Sta intattı scr1tto nel vangelo di uca

27 Diliges dominum eum IuUUuUM FOLO corde ENUO et Dproxımum
FIuUuMmM $1CUE teLDsum. 1 ot1ı anche quı di accomodamento,
SOPFattutto omettendo partı 110  $ necessarIie. Nello STEeSSO modo viene
tralascıato 11 IHuUM in un cCıtazıone afrıcana dı qUESTLO (Diehl, 2439
dı Sıtıf1 in Maurıtanıa) dılıicıis dominum eum /toto corde] IO et.  C

} ftransenna che OTa ı1 lato merıdionale de]l sepolcro dı S
Felice mısura 88 168 losanghe traforate 210FNO0

SUu1 bordi super10re ed iınferiore scrıtte qUalttro assıme bıbliche.
S1 ede che antiıcamente tormava un balaustra che POteVvVa CSSCTE vista da]l
popolo da ambe le partı, ed erz2 collocata pOo rılevata, ın modo che
POTeESSE BK V1iStO comodamente anche 11 margıne interiore dı C552.

Sulla taccıa ESterna che ouarda mezzog10rno STa scr1ıtto ettere alte
I sul] bordo superio0re

QVI PARCIT BACVLO DIT FILIVM SVVM
che la OTa de1 Proverbiı di Salomone I11 24, secondo la NOSIra

Volgata guı Darcıt VLYZAE odıt Aılıum SKUumM Ma la versione baculo comune21 test1 pregeronımı1anı, COME S1 DUÖO vedere ApPO 11 Sabatier
Sul bordo interiore della medesima faccla,, ettere POCO DIU

gyrandı legg1amo scr1itto
OMNIVM MALORVM CVPIDITAS

MAaZ1s che appartıene s$12 al >  o WOAAOV S12 4] latıno fu probabilmente
OMESSO sulla Liransenna NO  3 PCI ragıone dı spazlo, p1luttosto dı grammatıca. Se infattı
nel tollerabile 11 WOXOQLOV WÄAAONV, molto piUu uro doveva riuscıre il latıno
beatius Magıs al tine orecchio dell’autore di ue€ESTE serıtte. Per sımıle ragıone dovette
ometterlo anche Ambrogio, Epist. 82, (PZ, 16, col 127 heatius est enım dare
GUAM accıpere.

Sabatier, Bıbliorum atınae DEYSLONES antıquae.
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massıma tratta dalla prıma ettera dı 5. Paolo T1ımoteo VI quası alla
ettera: YadıyX enım OMNLUM malorum est Cupiditas eicCc

Nella faccıa settentrionale della Stessa2 transenna, quella C10€e che
guarda ogg1 l’interno della tomba dı S, Felice, legg1amo scrıtto cu1]
bordo super10re, ettere alte

FACGIENS PAVPERI EXASPERAT EVM
Una assıma dı qUeSLO prec1so tenore 110  } S1 nella NOSTIra Volgata,

ne1l Prov. 21 V 31 leggiamo guı calummnıatur egentem exprobrat factorı
e1US. Assaı SN  plu S1 ACCOST2 al NOSIrO 11 tenore de1 I_X  >< CIn GUKOMAVTOV
NEVNTOA NAQ0EVVEL TOV NOLNTAVTOA, QÜUTOV Da QUeESTO scende direttamente
la versione pregeronımıana utiliızzata da] NOSTITrO autore, Con unO dı que!l
legger1 aAccomodamenti che suole USarc, specıalmente PCr far rientrare 1a
massıma nello Spazlo dı CUul dispone.

Sul] bordo inferiore della Stessa faccıa fu scrıtta 1n ettere alte
un massıma che completa 11 pensıiero della precedente S1 legge tale quale
nell’Ecclesiastico

LIBERA EV  Z QVI PATITVR MAN  BI
Sulla linea che S1 diparte dall’angolo sud-est de]l tumulo Felicıiano

dritta SUu: sSta AaNCOT2A inf1sso piccolo di pluteo che chiudeva
quello Spazıo0. lungo 90 ed alto 40, SPCSSO COM quası tuttı
quest1 cancell:. 11 NO  3 lavorato 210FNO0, C10€ traforo,
basso rilievo, nella faccıa volta 9 PCI quel POCO che ANCOTAa

vede, CZ tatto d; archett] SOvVrapposti, secondo uUunO schema ben NOTO,
che anche qu1 Cimiuitile fu quello p1Iu gyradıto p1U SpCSSO adoperato, PCIr
lo p1U CO  3 lavoro traftoro.

Su] bordo interiore che STa S1 Jegge scr1itto iın ettere alte 4,5
NO  Z POTESTIS SERVIRE CHRISTo el

Questa 1 1n Matth VI Luc XVI 13, che 1a eIitonoO
ıIn bocca di Gesu CO  a la varıante NON potestıs deo ervıre. E’ditfficile 1re
la sostıtuzıione di Christo fu fatta pPCr una semplice interpretazıone del
pensiero di Gesu, che eviıdentemente 110  ; POteVva quella parola, PCIr

p1u sottile intento dı polemica antıarıana. Ma torneremo AaNCOFra

queSTLO particolare.
Le ettere della massıma OTa riferıita SONO scrıitte ASSa1l dense Strette,

PCI tarle entfrare nello Spaz10 disponibile. Notevolmente pIU gyrandı (cm C  Ö
CIKCA)), pıu Jarghe pu CUraftfe SONO quelle della Assıma che era 1NC1sa
sull’altra faccıa del pluteo, quella rıvolta orıente. Ne solo la

finale iın qUeSTtO modo
eadem enım agıs QVAL VDICAS

Ho 12 tatto breve menzı0ne delle due assıme negli $t2 Cıtatı p1u D
NOL2A



Cancell; dı Cimitile CC  _ scrıitte ibliche 53

La Lratta dalla ettera di S, Paolo 21 Romanı I1 propter quodinexcusabilis e$s O0OMO OMMNILS quı ıudicas. In GQUO enım ıudicas alterum
teiDsum condemnas; eadem enım aQ1s QUAE IUdicas Probabilmente nel
bordo superi0re CI4a secrıtta 1a prıima della Paolina INEX-
CVSABILIS HOMO QVI VDICAS

OTO che Paolo r1volgeva SUO1 rımproverı alla nazıone ebraıica.
Naturalmente Cimitile la massıma S1 applicava 21 cristianı CO  — valore
et1CcCo generale, assumendo supperg1iu 11 morale che hanno Ot1 passı
de]l vangelo d; Matth \VA nolite ıundicare UL NON iudıcemini; 1ın GUO enım
1uUdici0 ıudicaveritıs iudicabimini, dı S5. 12C0Omo 11 guı ıudicat fratrem
SLUNTL ıundicat legem; S12 autem Iudicas legem NON e$ factor legis sed ıuderx.
Unus est legislator et index; quıs es guı 1Udicas droxiımums

rest] dı Lransenne che SCHU1ITANNO VENNETO alla luce quası tuttı
durante oı SCAVI de] Chiericı 61 CONSErVAanNnO a ] nel Jlapıdarıo
(che fu 214 cappella alla SsIn1ıstra de] NAartecCce della gyrande basılica Paolinıana),
insıeme COoON molte altre epigrafi d;i Ogn1 SCHECIC moltissıma polvere.

La prıma fu 14 vista dal Mommsen (intera 110  e} spezzata 1n due partı,
COMEC S1 a presente), che la pubblico Al 1398 1599 perö
accorgersı dell’origine scritturale delle due assıme. Fu un bella transenna

eseguıta ad archetti sSovrappostı avoratı X10FN0. Ce una piccola
CO  — 11 margıne super10re, OTra 1n due TIrammentı, COMe ho detto,

che danno le miısure di 84 11 maggıore 11 mınore; lo
dı Z L1 r1produco accostatı alla E  < Z 1—b

Sopra un taccıa legg1amo la assıma tolta da Isaıa 77

frangE ESVRIENTI NEM Hu VM

11 di Isa1a intero 1cCe /range esurıent. IUUM et

ECZENOS ınduc ın domum NAM,, Certamente sulla NOSTIra

Lransenna Cn 1NC1sa solo la prıma p  9 s12 PCr le dimensıon1 normalı d;
quest1 cancellı, s$12 SOPFAattuLLO PCI COME S1 la taccıa OppOSTA (ın
Ea  < Za b), la quale C fa evidentemente Jeggere l princ1ıp10 dı un’altra iN4d”aSs-

SIma; onde pCIr torza dı siımmetr14, nella taccıa che Ora consıder1amo dob-
bıamo la tiıne della 1n Essa scrıtta.

Dungque lıa taccıa Opposta che S1 ede nella Ü  < Da b8 Al in
ettere molto SA  p1u piccole, 0 spazıegglate, la Za

ORS mz 1A MAN LINGVAE

TAUTA. NOUOOELG XOLVOV dovrebbe are eadem agıs auı IudiCas; nche
Cipriano ed Agostino SCr1vonO 1Q GWHAC iudicas, fu torse ezione afrıcana.

Le ettere SONO Ite CIrca? le due ettere che OTAa AaNnCcCAanNO nel
turono AaNCOTA viste dal de Rossı.

Le ettere SONo alte 4, nche quı le ettere NI OTra mancantı nel ‚O,
furono 21 SUO1 temp1 vıste ANCOTA dal de Rossı, COS1 PUrCc 1} inizıale.
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Essa tolta da Prov d; Salomone 71 OVEC legg1iamo mMOTS et 25a
Manı linguae GUL diligunt Cd comedent YuCtus C125

11 TIre frammenti fra loro danno 1NSsiemne dı 21
95 C106 la iınferiore dı una transenna lavorata COMME

la precedente CO  —$ archett; traforatı, SOVFrappostı l’uno all’altro nche Qqu1l
l MArgıne risulta CIT1ITLTO ambe le facce Sull’una legg1amo, ettere alte

11NC15a la 4assıma

grat1S ACCEPISTIS GRATIS ate
qUeSTO ordıne che Matth Gesu diede al SUO1 apostoli, quando

11 mando pPCI la Palestina predicare l’avvento del d; Di0, infırmos
CUTVATEC, OYLI4XOS SUSCLLATE, leprosos mundare, daemones PEICEeTE, Proposto Ora
non solo 4] clero, tedeli, 11 comandamento dı Gesu VENLVA d

ug portata molto p1u
Nella faccıa pOosteriıore della SteSSa . Lransenna Sı legge Cr1ILLO

ettere POCO p1u pıccole piIu dense, alte
olı facerE MALA NO  Z ADPREHENDENT

un assıma CAavVAata dal Sıracıda detto 3  ent: Ecclesiastico
VII OVe PCTO, contformitä 4] S  9 la vulgata 1 fa
leggere olı facere mala ef ”no  S apprehendent ditfAficıle ıre la

S1a introdotta Qu1 pPCI semplice disattenzione sbaglio,
OVVeEeTITO COSC1  ent DCI dar P1U V1ISOTIN1A all’espressione

13 Un frammento d; 37 qUanto ho POTtULO r1tIrovare di
lungo 11 doppi0 gla da! de Rossı ı] quale COP10

le due CTIELe COMeEe riıterite dal OomMMSsSeEN Al 1400 1400 Abbiamo Qquı
(tav DD a—b) 1a SUPCT1OIC di un Ltransenna lavorata COMEeE quella

OT’a, ad archett] tratorat]ı SOVFrappOoOStTl, essendo 1NC1IsSe le CY1ıTtfe 11
INAaTrsSınNe SUDECT1OTC In unl taccıa leggiamo CT IFEO ettere alte

s‚sERMONES SAPIENTIVM TAMQVAM S'TImulı
Ia parola conclusiva dell”’Ecclesiaste XII 11 OVe 1101 legg1amo

0S$S1 secondo la di Girolamo merba saDıentiium stımulı et
celavı altum defixı nelle PresclCrON1IMLANC che SCZUONO

dappresso 11 de1 Settanta abbiamo alla ettera ı] di Paolino
COMeEe S 1 pPUuO vedere PreSSo il Sabatier

14 Nella faccıa OppOSTaAa dello STESSO pluteo lesse 11 de Rossı (presso ı]
OommMSsSen 1400 A)

RIA SERMONE SENSATI
torse perche 11 ol teneva occultate da calce altro ostacolo le
qUaLtLro lettere, che ene 51 vedono nella CLAN. D secondo la quale S 1 legge

supplisce facılmente
honor GLORIA SERMONE SENSATI
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nche questa massıma tolta da]l Siracıda L 11 CUu1l detto completo
Na*® honor et gloria ın EeTrMONE sensatı; lingua eTrO ımprudentis subversio
est 1DSLUS.

Pıu iın troveremo ftrammento dı simılıssıma Lransenna CO  a} le
ettere ESEN, CS5C 110  3 POSSONO rappresentare la Ainale della NOSIra
massıma, S12a perche le ettere SONO dı fattura altezza diverse (le NOSTIre
SONO alte C111, 55) quelle invece 4,5), S12 perche qUanNtOo dell’altra
faccıa 1O  3 puO combinare COn la assıma del . 13

15 Due ftrammenti marmore1ı che AtLLAaACCAaNO fra loro, dando insıeme
dı 55 x 105 LA COost1tu1scono la ase dı un fransenn2 che fu 14
inNnessa4a ad archetti sOvrapposti; PCI 11 POCO che 1n S1 puoO pIU
1re esSs1 fossero lavoratı 210rN0 OVVEeTO tondo pleno.

Sul margıne interiore di queStO pluteo fü scritta da un faccıa 1n ettere
alte 3,8—4 1a za

TEDOMINI FIDELE SAPIENTIAM PRestans parvnlis
Essa LPAatLLA dal Salmo Ö, l CU1 intero secondo la VOI-

S10nNe volgata Lex Domuinı ımmaculata, CONvVeriens anımas; testımonıum
Domunı Aıdele, sapıentiam DYaestans daronlis. uesto C1 da 11 eSAattiO
CO CUul doveva 6ESSCTIC inteso ı1 testıimonıum della assıma daj tedel:ı che la
leggevano.

Sull’altra faccıa della STESSa Lransenna S1 Jeggeva comandamento
scrıtto due righe, l’una ettere normalı alte 4” V’altra iın ettere
molto p1u pıccole, alte APPCHNa Z 1n queSstO modo  a  °

conclude eleemos NA  z 1PSA
exorabiIT PRO

tolto ESSO ANCOTAa dal Siıracıda ALX S58 OVve la NOSTIrAa Volgata Jegge,
avvıicınandosı maggıormente al de‘ Settanta, et aecC DYrO exorabiıt
ab OMNL malo. Ma una versione corrispondente alla NOSTIra 1a trov1amo 1n

Fulgenzi0 dı Ruspe, Ebpist I1 (PL, 65, col 318) absconde eleemosynam
ın corde Dauperıs et 2DSa exorabit DrO bes onde 1en da PENSATIC che anche
sulla NOSTIr2A Lransenna l fosse absconde invece di conclude. qUeSTO 11
prıimo C4SO che incontr1amo di una 4assıma disposta due righe. Un altro
esemp10 chiarıssımo lo vedremo D  p1U a ] 3 Ma torse la varıazıone
ındotta ne]l volgato da attrıbuire unıcamente 4] desider10 di
magg10r chiarezza semplicita.

D un’altra transenna SONO ornatı alla luce due tram-
ment 1 che C1 rest1tu1sconO quası intero ı] SUO margıne interiore CO  $ la propria
scrıtta. Mısurano ess1 15 13,95 Dıamo LAV! 21 c—d
le due facce di quello magg10re, nde S1 ede che abbiamo a di della
scritta un gola, la quale cOomınc1avano le ser1e dı archett1 sOvrapposti,
lavoratiı Z10rN0 COM neglı esemp1 vist1 finora.
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In un delle facce 61 legge la scritta in ettere alte 6—6,5
aMICGVS FIDELIS MED  IVM EST

Abbiamo Aancora un Lratta dal Sıracıda VI 1 OVe 61 Jegge
AMILCUS fAıdelis medicamentum untae etf iımmortalıtaltis, guı eiunuunt
omınum ınvenNLENT ıllum chiaro qu1 11 di adattamento
semplifiıcazıone CUu1l l ed ESSO G1 conterma qUanto
a1abbiamo CONgELLUFALO delle varıazıonı iındotte 1ın numer ı precedenti.

18 Nell’altra faccıa ( V 21 61 legge 1nCc1ısa caratterı POCO p1u
pıccoli, altı j5—95,2, la massıma

GRESSVS HOMINIS DOMINo IRIGVNTVR
1in 11 salmo DE secondo la Volgata Apud omınum

STESSUS hominiıs dırıgentur, et 21a4m e14Ss volet; ı] NOSIrO AutfOre S1 t:ene
p1u LreLLO a ] de1 Settanta che 1Cce NA00 XUQLOU Ta ÖLAPNWATO AVÜOONOV
OTEL VETA EG

Un frammento dı D} 46 ed altro d; Z0)
SUOMN1O ANCOTIA 1a 4aSse di un ftransenna dello STESSO t1po d; quelle

finora viste, C10€e lavorata 710rN0 CO  a} archetti sOvrappostıi, dej qualı
restano aderenti alla base o]ı 1N17Z1. Nella La  < 24 e_f SONO rappresentate le
due tacce de]l secondo Poiche anche esSsSa fü scrıtta ambe le facce,
almeno nel margıne iınteriore arrıvato S1INO O1.

Sopra un: dı CS55C, quella dı LAaV. 24 C, 1bbiamo SCFIttfO in ettere alte
DD che invadono anche la gola SOVFrappOSta a} istello platto della base,

la massıma
lex dominı ıyrrEPRAEHENSIBILIS CONVERTENS ANIMAS

tolta dal salmo secondo la Volgata, CO  e 1a sola varıante
irreprehensibilis invece dı ımmaculata. pCr CTO ] X LOILOG de1 Set-

meglıo0 tradotto irreprehensibilis, essendo pluttosto S1nON1MO dı
ÖLLEILTETOG che dı /  D  XULLAVTOG. Del di tale varıante renderemo pıena rag10-

p1u SOTLO, discorrendo dell’autore dı queste serıitte.
nNntanto 11 ettore ricorderä che a1abbiamo TOVATO pıu a] 15 la

seconda dello STEeSSO 9 1INC1sa sulla 4Sse d; un’altra sımıle
transennN2a: C110 significa NOSTITrO aVVISO che la Lransenna de]l 15 era

collocata alla destra della nOstra, PCI modo che 11 tedele PasSSava natural-
leggendo dall’una all’altra, completando ı] OTIO de] salmo

frammento mınore fu ricuperato da IMNMUTO dentro ı] quale CIid

r1adoperato, 1a faccıa OTa consıderata era appunto incalcıata,

U Nella prıima AapPCNa un D dell’M iniz1iale dell’E dı
la sola
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COS1 che fatıca SCOprımmo le ettere ANIMAS Dopo di CSSC V1
un  © Spazıo dı CIrca 15 sebbene 11 1V1 s$12 Per
oblıquo 110  ; mostrı la fine della LranseNNA, tuttavıa che quella
doveva trovarsı POCO oltre. Quest’osservazıone C1 eve servıre di gulda PCI
la ettur2a della scrıtta che fu 1NC1s2 sull’altra faccıa 1n ettere notevolmente
DA  plu piccole, p1U larghe, alte APpPCHa CCO qUanto

rECTE ERENTes DEVM VENIENT PACem
Secondo QUuanto 1bbiamo detto, dobbiamo alla Ss1inıstra il princ1p10

della 4Assıma (  s quıindı poss1amo 1V1 supplire NO  3 pIu dı un ettera e  e

quındi sS14mMO0 condottı leggere Invece alla fine AaNCOTAa lo SpaZz10
PCI altre QUAaLLrLO Cinque ettere (per C bonam). Diro subito che NOn mM1

r1usc1to dı TOVaAare ne1 lıbrı sacrı un tal combinazıone di parole. Ma la
fonte de]l NOSIro Aıufore eve ESSCTE senz’altro Eceli DE 18 secondo
11 de1 | D  Da nel latıno della Volgata OE 18) OL OQVOLLOVTEG
EUONOOVOLV EUOOXLOAV, Ove 00V0'Cw signıf1ca appunto darsı alla ricerca fın dal
mattıno ed CVOOXLOV S1 presta ad un versioneM bonam.

La priıma del guı tımet omınum excıpıet doctrinam
18(0)  3 A  pote sulla transenn2 che precedeva sınıstra, perche V1 era 1INC1SO
11 I1l. 16, siıbbene sul margıne super10re dı queSTO STEeSSO cancello.

Z Un trammento dı 21 65 rappresentato nelle
SUEC due facce rar  < ( 1 UEL manıtestamente de] margıne superiore di

cancello lavorato losanghe pıene un faccıa. sull’altra torse ad
archetti parımente pıen1.

In questa legg1amo ettere alte 6, 1NC1se un superficie
spianata solo gradina, la Aine dı una massıma

VNDVm
verament pO POCO, S1 puO affaccıare l’ıpotesı che 1bbıiamo

quı lo 11 15 nolıte diligere mundum, CUu1 era forse 11 fılıolı
ıuvenNeESs che NOn nel dı 5. Giovannı, ne]l

Nella faccıa OppOSTA dobbiamo CONSEZUCNTLEMENTE CEICa4a\TE l’inizio
d un’altra massıma: 1V1 legg1amo Ora solo p1u

yiacche 11 destro de]l frammento scaglıato, de]l la CI-
cie liscı1ata le ettere molto NSUNTE, essendo l rTrammento adopera-

lastrıcare pavımento. Forse 1bbiamo AaNCOTIA quı della
Prıma Toannıs, OVe a ] CapoO V, 19 legg1amo 11 famoso mundus ın
maligno DOSLENS est forse l’avvertimento de]l CAaDO 1{1 1/ mundus Yansıt el

concupıscentia e1uS.
223 Sımıilı perplessitäa simılı ambagı S1 presentanoO PCI altro tram-

en scr1ıtto anch’esso sulle due LaCcce, LrOPPO M1INuUutO pCI consentiıre
supplementı S1CUr1. Mısura ESSO 14 25 4,5 ed pıccola de]
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margıne interiore di altro pluteo Al dı della gola che
alla scrittura (come ne1 7—1 COS1 POCO dı 9

che NO PuO arguıre COmMe fosse condotto ’ornato de]l cancello.
In una delle tacce Jegg1amo Sscritto ettere pluttosto dense ed alte

qVAESIERIS
Non C1 Paic che trattarsı di Eccl:i 111 altiora quaesıer1S,

s$12 perche Lroppo poche SONO Z ettere (e CO  $ la seconda de]
er fortiora SCYULAlLyus fueris diventerebbero troppe), s$12 perche dopo
RIS sembra che V1 S12 ANCOTA nella frattura la traccıa dı un’asta eretta
ene invece S1 adatterebbe Deut. 29 Jeggermente accomodato $2 quaesıerıs
hic omınum eum LIUUM ınNvVeENLES C

Nell’altra taccıa abbiamo ettere p1u grandiı DIU spazıate, QUaLLro
aAappChHa (g1acche 4a4NcCcC4anNO l) l’N), alte

ıN DOM
le qualı a1bhbiamo ben CONgetLtLuUurato pCI la scrıtta precedente ovrebbero
rappresentare la finale di un’altra Aassıma 2SSsal p1u breve. dı fatto
trovi1amo proposito nel Sıracıda 35 olı CSS5EC S1CUT Ieo ın 0oMOoO [Ud,
OVEe da OSSErVaAare che C4 anCcCcCanO quı 1n fine appunto tre lettere,
all’inizio dell’altra taccıa.

25 Parte inferiore di pluteo anche frammento dı
25 S, scrıtto perö solo da un p  9 CO  $ ettere alte 4,5

Al dı del margıne SCYT1IttO della gola 11 pluteo lavorato
losanghe pıene; sulla faccıa OppOStTa INn VeCe, OVe NO scr1itto,

ad archett]i cıechl, sovrappostı l’uno all’altro. Sembra che dovesse
recıngere unO spaz1o chiuso: dentro 11 quale 110  —$ cırcolare tedeli,

pCeCr QUueSTLO la taccıa interna del pluteo fu lascıata scrıtte, almeno
nel SUO margıne interiore.

Purtroppo di questa scrıitta C1 SONO restate solo le se1 ettere seguent1 !®
LAGISV

le quali, almeno, NO  3 sugger1SCOnO una assıma del SCHNCIEC di quelle
che OTNAaNO queste Ltransenne ssa B  pote bene termınare CO  3 plagıs DAYLLS
plagıs westrıs.

11 OoOmMmMSsSenN 21 1400 1400 rıporta secondo la copla del de
Rossı le scrıtte dı altro frammento dı pluteo molto interessante.

di 53 97 6, lavorato da una losanghe dall’altra d
archetti sOovrapposti, naturalmente SCMDIE ad cl1eca 1a(08)  3 XZ10Fn0.
C PF  O la meta  X iıntferiore del pluteo, CO  w l bordo interiore
scr1ıtto.

10 Dell’V finale solo un’asta, perö SICUra; dell’L, inizıale solo la coda, che
essendo blıqua potrebbe torse appartenere ad
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Dalla Ornata CO  $ losanghe legg1amo ettere alte 5,92—6, p1utto-
STO tte

REDDERE SECundum Sa

1] V, dell’ultimo CAaDO dell’Apocalisse, che tutt’intero nella
NOSIra Volgata Ecce DENLO C1to er MEeTCeEes MEa SE reddere UNLCULO UE
secundum SUd., La sostiıtuzıione di singulis d UNILCULOUNE, che 110  —_

tavoriıta dal EXAOTO), da attrıbuire alla ricerca dı un parola
p1u tacıle PCI ı] popolo, anche di allontanarsı da ogn1 altra versione
latına allora

ero (D eviıdente che ı] 1NC1SO 1in queStO luogo 1O pOteva
da solo, doveva eSSCTE preceduto dall”’Zcce DENLO CLto et METCEes

MEed est Quindi QqUESTO tratto dovette trovarsı scrıtto su] margıne
interiore d; pluteo precedente, p1Uu probabiılmente sul margıne SUPC-
riıore dello STESSO pluteo.

nche in Matth XVI Z abbiamo unl simıle Aılıus hominis
est ın glorıa Patrıs s$L1 CX angelis SULS er IUNC rveddet unNıCULOUE

secundum eLUS; 110  e M1 Paic possibile concılıare quel CO  e C10O
che C4 sul NOSIrO pluteo, troppe muta7zıon1. Lo STesSsSOo S1 T1eA di
ler 19, dı Cu1 S1 invece servıto ı1 Diehl, CULUS oculı apertı SUNEF

24Ss fıliorum Adamı, UE reddas UNLCULOUNE secundum 24Ss $UAS
Del D  9 COTINC vedremo, ı] NOSIrO AUTtTOre NO  e} S1 ervıva delle vers10n1 dı

Girolamo passate po1 nella Volgata. Non Capısco invece COMTE ı] Leclercq
WAC, ILL, col 1764, 11) abbıia POtULO attrıbuire 11 NOSIrO Ecceli

15
Sımıile disposizione dovette verificarsı la faccıa OPppOSTA,

quella lavorata ad archetti ciech!]. Ivı Jegg1amo 1n ettere alte I Jlarga-
spazıegglate,

ın VENIVNT EA  z

che la clausola di Matth VII 14 Quam anZusida ULa est GUAEC
ducıt ad vıtlam, e Daucı SUNE guı ınNveEnNLUNL C nche quı naturalmente,
la prima de]9 pO abbreviata, dovette trovarsı 1NC1sa sul
margıne interiore di un transenna precedente p1u probabılmente sul
margıne superi0re dı questa STESSA, peCI esemp10 nella forma GUAM A
est GUAE ducıt ad oLtam.

28 Un altro f{rammento di 14 28 CI l’angolo
superi0re di altro pluteo INAKMOICO, che On poss1amo 1re COMIE tosse
lavorato, perche troppo POCO l margıne scr1itto. scr1ıtto
ambe le facce ın ettere alte

i de Rossı 10  - V1 ı] tinale che esiste AaNCOTAa intero. PUIC da NOTLAre
che 1a prıma unl correzione OP. I1 scr1tto pPCI CT DOTE
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Sopra un delle due tacce legg1amo N1Z10 di un assıma 1n qUALEIC
ettere

PER
Se NO  3 andıamo erratl, a1bbi1amo quı Sap CI / Der GUAEC DEeECCAL quls Der

AaecC et LOYTQueLur. Nel le parole della Sapıenza sS1 applicano aglı
Egızıanl, facılmente 1ın un chiesa generale.

29 Nella taccıa OpPpOSTA legg1amo la fine di un massıma 1n sel ettere
SVNT

Ma la finale legata 1ın sulla seconda ASEa del’”’ N prolungata in
alto, 1NC1saS un scagliatura sofferta dal IHECHNLFE S1 PrFrCDaraVa
sul bordo destro 1NCASsSo pCI legarlo pilastrıno. Abbiamo forse lo

11 1am Nn  s& SM4 ın mundo el hı ın mundo SUNLT, plu probabılmente
Io 11 15 COM diremo oltre.

Parte di Lransenna AaNCOTAa frammento di 16 78
/ ı] quale C1 Gr AdGLO del margıne superı10re di CS52, 11

era ad archetti, dı Cur rimane ANCOTAa qualche raccıa 1a gola che
ermına ı1 margıne 1n basso.

Su qUueSTLO TammMentO S1 leggono 1n ettere (alte
oRNAMEN TIum

neanche intere, perche dell’R riımane solo LIratto della della
dell’asta verticale. Percio NO  3 tacıle ıntendere quale massıma tosse

qu1 21 tedel:: PCI esemp10 quella di Eccl:i U D rnNamMmeniLuUumM
AUYCUM prudent: doctrina, OVVerÖO quell’altra dello STESSO Siracıda XVI 2A
mulıeryıs bonae specıes ornamentium domaus.

Sull’altra taccıa dello STESSO frammento Ora NO  — S1 legge plu nulla,
perch  C essendo 1n pavımento, piedi dei passantı CONSUNSEerTrO

totalmente la scrıtta d; queStO lato
31 Un trammento dı 25 I Cl breve Era della

super10re dı un Lransenna lavorata ad archetti sSOVrappostıi,
traforatı Z107N0. Essa scrıtta dall’una dall’altra (tav 23 a55)

Sull’una abbiamo un rıga grandı ettere dı ,5 ed una seconda in
piccole ettere dı Proprio COTMNNC 1Abbiamo 1Q V1IStO a ] Sono CSNO

ICI

Sıccome dopo 1’1 ANCOTAa vest1g10 di ettera C  9 credo che S1
debba leggere /dJuplic/ı Bisogneräa po1l TOVaAare nella Scrittura una

massıma che unl seconda rıga X  p1u piccola CO la sıllaba
La qual COSsSa mM1 riesce molto difficıle NO  e s12 lecıto riıtarsı ad Ecel:i
11 14 VUAde duplicı corde elr labiıs scelestis, nel qual CAdSO 11O'  3 61 comprende
perche 110 S1 1g allogg1ato in una rıga sola, SCDPUIC anche qu1 come
ne] 0M 16) 1O C1 füu la varıante afrıcana sceleratıs, che incontrı1amo due
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volte 1ın Fulgenz10 di Kuspe, Ebdıist De INCAYTN. L coll
308 579)

Nella faccıa oOpPpOSTta le ettere SONO p1u piccole, di sol  1 4)’
purtroppo solo qUatiro

ESEN
che 11O'  e CONSENTONO un restituzıione probabile, anche supponendo Ss1icura la
ettura dell’altra faccıa mettendocı 1n simmetria CO  —$ EesSSa. Infatti un

finale ın SECTMMNMONE sensatı Eccli 15 la vedemmo 14 al H 14 mulıere
ensaltlda OCCOTTITEC 1n Feceli VII 21 DE  A 11

Resta un’ultıma transenna di CH S1 POSSONO vedere due riılevantı
frammenti nella Ca  < 23 S 11 prımo mıisura Z 66,5 65 9 ı] secondo

dı 47 40 Le ettere SONO alte D 11 ° La ettura
S1 abbastanza agevole.

FAcıe colubri fuge PECCATA
AaANCOTAa un massıma de]l Siıracıda X XI Z che intera guası facıe

colubri fuge DeCCAald; el S2 ACCesser1ıSs aAd Ila suscıpıent (P’interprete della
Volgata ha letto ÖECOVTAL ne! SUO S  9 mentre doveva evidentemente CS-

SCT E ÖNZOVTAL mordebunt).
Questa 1L ALUSeNHa del t1po assolutamente omiınante quı Cimitile,

tatta C10€e ad archetti sOovrapposti, lavoratı Z107N0. Vı SOMNO perö da
NOTLAre due particolarıta: lo scr1tto comıncıa 11 dal princ1ıp10 della
transenna Ainısce invece CO  —$ l margıne scr1ıtto NO 7 VE  IN un

gola, ıstello platto. C almeno dalla Ora considerata: perche
nell’altra taccıa le COSC diversamente.

Quıi (vedi LAaV 73 1bbiamo ettere alte CIM che dicono

KA RET AS OM nıa nuM Q VAM E CD
dubbio Vl’elogio dell’amor del prossımo lascıatocı da Paolo

nella Cor. 111 A charitas patıens est, benigna est; OMNLA suffert,
OMNLA credit, Oomnı1d sperat, Oomn1d sustinet; charıtas NnNUMOQUAM excıidit, $1UEe
prophetiae evacuabuntur, $1UE che ı] dell’Apostolo sulla
nNOSIra Lransenna compendiato CON un ıberta.
Tenuto del NUuUumMeTO limıtato di lettere che entrare nella
lacuna ira Oomn1da NUMOQHAFM che SONOo SICUFL, credo che 11 supplemento DIU
prohabile S12 om [ nıa sustıinet er nu /maquam, quindıci ettere CONLTIrO le
tredicı dell’altra facc1a, che SOT1O p1u larghe. Ma della bontäa di qUeSTO
supplemento diremo qualche COSa4 1 segulto.

>  5i

Le transenne cancellı finora esamınatı dimostrano tuttı un Lretta

parentela, s$12 DPCI la concezı10ne artıstıca l’esecuzıone materı1ale, S12 PCI l
atfatto singolare CO  e} CU1 furono ornatı di assıme bibli-
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che, s$12 PCI ı] SCNCIC della serıttura. caratterı ad ess1 Comun1 C1 ricondu-
CONO all’etä dı C Paolino C1 tfanno attrıbuire questi pluteı alle varıe chiese
da u edificate AtLtLOrnNo al sepolcro di Felice. Del sarebbe 1MpOS-
sibile trovare ANCOTAa nell’etä paleocristiana altro periodo di tale
fioritura basılicale Cimiutile.

ero varıe SONO le manı che hanno lavorato 21 nostrı plutei, COINEC sS1 de-
uce facılmente dalle diverse scritture dalla diversa esecuzıone tecnıca
che 61 AVVerte anche sulle due facce dı un StTEeSsSa transenna. Le cCOstruz10n1
dı S, Paolino durarono molt; annnı molt; furono gli operaı olı scalpellinı
che olı prestarono l’opera loro22. Contuttocı0 da credere che Paolino
STESSO s$12 da attrıbulire s$12 l’ıdea dı OTNaTre plutei CO  3 massıme bibliche s$12
1a scelta di 6eS5C.

Citazıon1 bibliıche dirette solo indirette SONO molto frequenti! nelle
epigrafi che ACCOMPASNANO monument1 criısti1anı antıch1i?3, me CsSSE le
nOsSiIre va un grande diversitä. Anzıtutto 9{0}  e SONO quelle di Ca A

direttamente morale parenet1co COM le nOstre, tatte poche eccez10n1
hanno rel1g210s0 molto p1u amp10. In secondo luogo O S1 TOVANO

mal scrıtte cancell; pluteıi dı chiese, altre partı de; sacrı edificı
anche COStruz10N1 prıvate semplici tombe. naturale che oli archi-

travı S1aANO0 PCI E luoghı preferit1l.
Le pochissıme 1SCr1Z10N1 transenne che S] ha lascı1ato V’et  ]  X paleocri-

st1ana NO  3 SONO mal bıbliche ne di CAarattere morale parenet1co, Pure
dediche COMn Cu1 11 tedele l”’ecclesiastico rende ragıone de] SUO Operato

dı Dio de1 Santı. Iutto quello che S1 puoO TOVAre di bıblico 1a
NOn Lara di monogrammı1ı cristologicı fra le ettere apocalıttiche

ed (} Per lımıtarmı ad esemp1 famos1i CItO solo le due Lransenne scrıtte
della catacomba di Alessandro di quella del c1imıtero Maggıore in
Roma

Paoliıno nomına SPCSSO quest1 cancelli delle chiese Nolane le varıe loro
tunzıonı Carm. o Ml 586-—6253; XVIII 15018 44—4/ ; 85—87

13 Se veda unl COP10Sa raccolta 1n Diehl, Inscr. 1n Dıiıct d’arch
chret 111 coll nell’epigrafi greche Jalabert) coll Leclercg)
nelle 1SCr1Z10N1 latıine.

14 Marucchi, Le catacombe TOMATNLE (1933) 415; Fasola ın Röm Quart 1956
LAaV Altre di Roma, Castulo Baull ych CYLSE. 1590 2 9 Valentino Marucchi;
Cimitero basılıca dı Valentino 119 LAaV. I Callisto de Rossı, Roma SOLLEeTTY.

MI (AYV. N: Paolo Siılvagni ICGVK, IL, I1l. A4777, Ponzıano Epigramm. Damasıana
5 piU tardı nel BB VI quellı dı Clemente Con Ot1 monogramm.ı. In Numidıia due
Cur10s1 esemp1 CL 111 Y 423721 ed un Cartagıne 9 Carnuntum
Dıiıehl, Inscer. 11. 1856 A7 parecchı nella Sırıa Inscr. de Ia Syrıe 311—314 nella chiesa
dı Serg10 Zebed, 1586 B 1 28 1857 1900 ne1 dintorniı dı Apamea,
2189 TCSSO Emesa, 27888 TCSdO Baalbek. Uniıco eXxemp10 simıle 21 nostrı trammento
OTa nel riıerer Landesmuseum, che deve PESSCTLTG COs1 letto integrato secondo DPs AD 13
venıte fılır audıte tiımorem dnı dOCEBO VOS (Kraus, Dıie christl. Inschriften der
Rheinlande, vol i 1I1l. 7 9 LAaV. X VII Y che malamente integra C®  > Reg CM 23)
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Per Lrovare qualche COSsSa di sımıle 21 nostr1 plutei bısogna discendere al
secolo I nel quale legg1iamo 1NC1SO sul margıne superi0re del famoso
calendarıo di Napol: Ds 108 miıhı NıM1LS
honoratı SUNE Aamıcı u41 eus EI6., CcIO che a ] dı Pelagıo 11
(  —— risale 11 OTO distico della basılıca dı DPıetro.

scandıte CAaNLANTIeES dno dnumque Jegentes,
alto populis verba SUPECErNa SONANT,

rıpetuto p1U tardı artıno 21 Mont:i (de Rossı, Inscr. I ’  9
questı versı 11O0O  a SONO trattı dalla bıbbia po1 NO furono 1NC1s1 LranseNNe,

?’ambone.
Abbiamo asser1to che questı cancell; CO  3 le loro scrıtte SONO da attrıbuire

all’et.  Z  X dı Paolino precısamente alle gyrandı COstruz10n1 da lu] tatte
ALLOrNO al sepolcro dı 5. Felice ira la fine de]l SCO.-. 11 princ1p10 del
C110 risulta sutficıenza dal t1po STESSO dei cancell; lavoratı tuttı losanghe

ad archett1 sOVvrappostı secondo lo stile de] SC  O

Un altro argomento 2SS91 forte S1 CAaVd dalla qualita delle ettere che PUr
nella loro varietäa rappresentanoO SCINDIC caratterı paleograficı della fine
de] SC  O 1 talora sS1 direbbe CO  a qualche influsso della callıgrafia 2am2a-
s1ana. OTO ıntattı che il pPpapa Damaso dedicö sulla tomba dı Felice
un de] SUO1 cCarmı de falsı CYLMLNLS Durgzatıone elt salute sıbı restituta 15
Aı tantı esemp1 recatı p1U agg1ungo quı1 nella Ün  < sagg1 delle
ettere de] D Z ricavatı da calch; oraffite.

Non hanno ess1 bısogno di O, diventano p1u eloquenti
postı AKCAMN O alla a  < 24 Essa rappresenta due pezzı dı che ho
raccolto da mucch10 di pıetrame r1Compostı insıeme, r1iconOoscendovı
subito di transenna medioevale 214 OLa Mısura 33 48 5
ed ha ettere alte

I1 Remondıinı quello che DIU es  te C1 descrisse queStO ONUmME

che 21 SUO1 temp1 esisteva AaNCOTAa intero 16 LO ıde eglı nella balaustrata
de]l altar maggıore tatto da Girolamo Albertinı la fine del
1600 „due lunghi marmı strett] ne qualı scolpıta quest’iscr1z10ne che
comıncı1a in quel che STa in evangeliı S1NO alla portellina di

HOC QVOD DISCITE QVOD LVPENVS
COMPSIT ORNABIT HAC

segulta 1n quello che STa dalla della pistola
MO DI SCORVM FELICI PAVLINI VFI

PATRICI

15 Epigrammata Damasıand 2151 I1l. 59
St Remondinı, Della Nolana ecclesiastica StOr14, LOMO (Napolı >

518 519
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ne1 due pilastretti che ervono da stıpıtı alla mentovata portellina per CUu1
S1 scr1ıtto:

nel primo nell’altro
PRAECE?P

perduto 1ın CUul leggevasıi NNO CCC 17
Questo unO de1 primı esemp1 epigrafici in CUul1 S1 us1 V’era Dionisiana,

PCTI NO1 del parı prez10so perche C1 dä l’anno iın CU1 fu VESCOVO
Lupenus. Questo OINe sara senz’altro un pronuncıa volgare del COIMNUNE
Lupıinus dubbio indıca la STCeSSAa PCrSONAa che lascıo scrıitto un
lastra triangolare dı ambone HOC DVS LVPINVS EPS
RENOwvavıt 18

Questo cancello dunque ımıta 61 1a decorazione de] cancell; Paolinijan;
ad archetti sSOVvrappostı ditferisce da ess1 profondamente.
NO lavorato tratoro sul] pı1eno, solo da un DAarte, perche dietro
restato unıtormemente lisci0. L’horror DACUL caratterist1co di questa eta
ha fatto rıempiıre ognı archetto CO  —$ Ore di 12110 ol spazı mınorı COn

ovulo o1gl10. Le ettere SONO diventate lunghe SIFELLE, le
appuntate 9 le hanno esageratamente TeEeNUTLO alto l’angolo di

Tutti questı cCaratterı qUantOo CT allontanano dalle belle forme
Paoliniane ON VENSONO all’a 80OO SEZNALO sul pilastrıno.

D simiıle transenna al SIan di 75 107
DD scritta CO  3 ettere alte 57 Anch’essa fu vista ancora intera dal

Remondini (loc. CIt. 522) lungo ] lato p1U lungo de]l pulpito, fabbricata
nel INUTO della chiesa «UIl molto grande quası quadro, C  e} questa
1iscr'1z10ne che 10 lessi capovolta
hoc qVOD DIScıte QVOD LEO SOLLERTIOR Tertius

eDISC. compsıt. et. ornabit. d: et SCOT. felicı. panlinı
11 fu 1n p1IU pezzı nel] 1741 ne]l ridurre forma p1U regolare

11 pulpito aprıre un pCr entrare 30 comodamente nella cappella
del Crocifisso». TEr  2  X dı Leone I1 incerta X  p1U A41COT2 di quella di

La scritta de]l pılastrıno 1Ce ı1 Remondıni dı toglierla da tontı manoscrıtte,
Lra Cul quella che 11 Mommsen chiama nonımo del 1591 Bianchini che v1ide l 110110

nel 1702; NO  3 trovo p1u ı1 pilastrino, ne] concorda CO  3 ı1 Remondıiını
CO  - le seguent1 varıantı: U:  x CTIOCE; eDISCODUS OrNAaULt; Felic Patrıcıu;
scrıve SCINPIEC nel secondo pılastrıno PRECEP Ma almeno In LU A4sı l
tO da ragıone 4] Remondinı.

Dölger, vol I, LAV. Remondinı 527 vıde intero
l ({}  = la S U:  D scrıitta c  nel pulpito dı Paolino“. Non Cap1sco COMe l allardo
Encıcel. att. vol A, col 1914, 12 OTULO vedere qu1ı un d; Gıiona. Neanche
S1 puO 1ıre co] Dölger, vol V, Z91,; che la gura dı fosse INOSLrFrO marıno.

|DIS 1n maijuscole le partı che A NGOTKr SUSSIStONO; 11 secondo 11 Remondini;i
che SCMDPFTE Delle ettere QVO restano solo piedi.
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Lupinus. M10 Z1ud1Z10 egl]ı da rıtenere poster1ore Lupıino PCI seguentı
mot1v1. La SUua Lransenn2a 1imıta evidentemente quella dı Lupino nella forma,
nella decorazione nella secrıtta. ero lo fa 1n modo molto pIU CO  3
caratteristiche che d; et2a p1u recentie Glı archetti giglıati SONO Otfe-
volmente p1U pıccoliı (cm CONTrOo 10), la scrıttura OStentLAa delle

che sembrano B, le zı1unte al tormulario ed in particolare la
qualifica di TERTIVS 61 PONZSONO p1u facılmente dopo che prımadell’anno S00 Iu1 PUrC, cCOom’e NOTO, S1 eve ı] protiro della basılica dej
Santı Martırı, CUu1 pilastrı STa scr1ıtto

LEO TERTIVS EPISCOPVS
C s1amMmo qUeSTLO breve ne1l secol; dell’alto medioevo

PCr tar meglıo comprendere la gyrande diversitä che SCDara le scrıitte di CUu1
trattıamo da quelle di quell’etä 20 Ma per rıtferire le NOSIre Paolino V1

AaNCOTAa AargOomeNtLO di 19(0)8i lieve PCS5O, ed la MAELUTrAa STesSsı2ı delle
Cıtazıon]ı bibliche dı Cul SONO fatte.

..  .. A  >

Rıcordiamo brevemente che molte varıe furono le vers1i0n1] latine de]
Lıbrı sacrı prıma di Sn Giırolamo, le quali 11 Oome complessivod; latına prevolgata. La Volgata 1n USOo nella Chiesa latına ha 1Nvece
adottato: per vangelı un versione prevolgata riıtoccata sul] da
SM Gırolamo POCO prima del 384: per salmı un simile versione riıtoccata
dal su] esaplare di Orıgene POCO dopo ı] 386; DCr 71 altrı Libri
protocanonıcı del Vecchio Testamento, Giuditta 'Tobija un versione fatta
da Girolamo dal 391 a] 404 direttamente da]ı test]1 ebraicı aramalcı.
Questi test1 geronımı1anı della Volgata NO  3 furono dapprima ene accolti
incontrarono molte Oppos1z10n1, po1 lentamente s’1Imposero la
fine de] SC  C VI 12 dı uUuSo COINUNEGE., Der l NOSTILFrO bastera

2() CCanto 21 monument1ı scrıtt1ı segnalo soltanto, PCIr NO andare troppo PCI le
lunghe, altrı dello STESSO SW barbarıco esistent]1 ancora Cimitile, INnsS1gN1 peCr la aiura

loro sculture. Due furono 912 brevemente menzı1onatiı da Cattaneo, L’ architet-
IUra ın Ttalia dal secolo al Mille CLYCA una lastra rettangolare dı
197 6— (probabilmente cancello di chiesa) CO  3 due orifon1 attfrontati VasQO da
Cu1l CSCOIMO planticelle Con ramı oiglıatı (a destra sinıstra altro D CO  ; ramı
gigliatı); un  x lastra AarCuata dı 88 134 x 5_‚ lato di ciborio quadrato CO  3

bue leone sımboli di evangelisti) affrontati 1n D' semıinato di pıantıicelle
CO:  3 ramı parımente gigliati (manca la posterl1ore del bue) Inoltre altra siımıle
lastra dı cıbori0 dı 88 137 — SC}  3 al CeEeNTtTrOo V’Agnus De: 1n doppi10 cerchio0
21 latı simbolj; alatı dı Giovannı dı Marco stringenti vangelı; unNnOQO splendido pluteo
dı 105 2728 10 diviso da colonnine 1n Lre settor1: 1n quello centrale due aquile
affrontate una planta CO  3 ramı termınazıoni gigliate; 1n quello di sinıstra Ul  X
combinaziıone di qUattro rOSson1 e rosette; 1n quello d; destra Uun:  x FrOSEeILA dentro u1lla

grande COTranNa (ın Cu1 SOINO inseriti due uomiını G  w} sola clamide) SOrmMONnNtLAtie da U:  x

conchiglia (tav. 25 centrale estra). FrOvesc10 della grande iscr1z10ne dı
Curıiatıus (GIL, n., fu ridotto pluteo scolpito finissımamente ad archetti
sSOVrappostı, ornatı C1asCcunO d; gigli0, D1A al mp dı Paolino, credo.
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che nella cosiddetta Volgata SONO vers10n1 geronımıane
Proverbi,; l’Ecclesiaste, Isaıa;: invece Salmi, l’Ecclesiastico ı] Nuovo
Testamento riflettono un versione pregeronımıana.

Ora esamınando quesStO aSpeETLO le scrıtte de] nostr1 cancellı, LrO-
Vv1amo che quelle Lratte da Proverbi,;, Ecclesjiaste ed Isaı1a Presentano un
versiıone diversa dalla geronımıana Lre volte CINqUE, COMEeE abbiamo
NOTLATLO 21 3, 13, due volte (nn 10) COINUNE alla
Volgata COTME alla prevolgata.

DPer lı altrı lıbrı del Vecchio Testamento, C10€e Salmı l’Ecclesiastico,
1bbiamo dodicı C1tazıOn1, meglıo undici, z1acche 15 fanno in
realtä solo dello STESSO salmo. Ora se1l dı esse sembrano CONCOTFr-
4re alla ettera CO  ; il della Volgata (nn 6, 14, 1 24, 51 39),
Cinque 1in vece, fra CU1 quelle Lratte da Salmı (nn Z 16, 18, 1 ZON
dıtteriscono notevolmente anche dalla versione pregeronımlana adottata
dalla Volgata.

Passando OTa a] Nuovo Testamento, a1abbiamo dı CSSO dodicı C1taZ10N1,
parecchıe COS1 trammentarıe che SONO da gzi1udicare POCO s1Cure. Og2N1

modo pCr tre cCası (nn 4, 11 34) che Certamente combinano CO  —$ ı]
della Volgata SONO qUaLttro (nn 1, Z /, 26) che da ESSO S1 allontanano
p1u INneNO gravemente.

La prima conclusione che da questa analısı s’ımpone che ”’autore delle
nOStTIre scrıtte 110  e SeEgU1Va 1a versione geronımıana neanche SCIMNPDIEC quelle
pregeronımıane che pOo1 entrarono nel COTDUS della Volgata. Perciö anche
PCI quesSsto MOt1VO S1 dimostra che vV1Sse prıima della fine de] secolo VI

(1 SONO po1 alcune particolarıta, che anche pCI ragıone del scr1ıt-
turale adottato C1 riconducono S, Paolino COTINEC Aaufore di CSSC

Nel 1bbiamo Ps 8 nella torma /lex dominı irrJepraehensi-
bilıs cConvertens anımas @ ] 11. 15) invece della volgata ımmaculata,
che corrisponde meglio al de] IX  > AUOUOG. Questo eve ESSCIC unO

de1 riıtocchı fattı da Girolamo su] esaplare, perch  C varıe traduzıonı
pregeronımıane hanno apPUuntLOo ırreprehensibilis, COM S1 puoO vedere PTESSO
ı] Sabatier. Ma era CS55C interessa NO1 particolarmente un Cıtazıone
dell’epistola 38,6 dı S, Paolino, che C1 pCT intero talı quali le due
scrıtte de1 15 lex dominı irreprehensibilis, CoOnNveriens anımaS, testz-
MON1LUM dominı fidele, sapıentiam Draestans Darvnlis 21

Anche DPs K 23 de] NUMETO 18 lo trov1amo nell’epistola 29,4 di
S, Paolino CO  $ una Jeggera 1ınversione: ab Zlo ıntellectum ıtınerıs nOostrL
Delamus qguoniam domiıino STESSUS hominis dirıguntur, mentre ol]i altrı
testimon1 di vers10n1 pregeronımıane hanno pPCI lo piu dl futuro dirıgentur,

21 Cos1 scrıve ’Hartel 530 Ma S1 puO dubitare codıcı de]l SCC seguentı
rappresentino la grafia Paoliniana megli0 del 1NC1SO SUO1 cch1ı Ho po1
scr1ıtto |pr]estans, perche tale la grafia COMUNEC al marmı tine del SCC

princıp10 del
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COM la Volgata Paolino la transenn2a Ooncordano COn la e7zione de]
salter10 LOINANO domiıno STESSUS hominiıs dırıguntur

Similmente DProv 21 de]l lo legg1iamo d; IMOVO CO  } leggera
iNVEeIrS10116 nell’epist. 13 docente sabDıenlkıa Der Salomonem GQULA MANK

linguae 25a et MOYTS

TOV. XIV 31 de]l Il. füu CITatoO PUre da S, Paolino nell’epist. 34, 16
nella torma GUL spernıt exacerbat e Gl fecıt ıllum ero
bısogna SapCIC che Var1ianO grandemente fra loro le PregeroNımM1anNe
tatte su] dei IX  >< COTINE S 1 PUO vedere PTCSSO 11 Sabatier

Eccel: XX ] de]l 27 fu C1ITato PUIC da Paolino nel SU! 28
244

ut tacıem colubri Salomon PeCCaTa LimMer1ı

horrerique dıcıtque ATTMHaLa leonıs
dentibus

La forma alquanto diversa PCI FAag1ONC de] degno di 1-

VazloOone che egl: Jeggeva Feritamentfe nel SUO ÖNSOVTAL, 111 VGGeE dell AdS5-

surdo ÖECOVTAL tradotto dalla Volgata?3
Matth VI del rıtorna abbreviato nella ettera 11 di >  5 Paolino

P1u disteso nella 25 NON duobus dominıs SECTYULTE scılıcet UNTLL deo
et Christo ondelicet et Caesarı Questa singolare interpretazıone
di eus Christus PFrODTr10 quella che CAaratifer1ız’77z2 anche 1a CrYT1LL2 de]l NOSIrO
cancello

Matth VII 14 de] DL lo legg1amo intero nell’espistola ad Celancıam
443 Hartel) G AN arid U1a QUAE ducıt ad et SUNEF GL INDENLUNLT

C4 Solo l emistichi0 C1ITLAatO
Matrth de]l D1 r1LOrna alla ettera nell’epiıst 23 ZYaliSs aCCeDISLIS

ZYaliSs Aate
Nella ettera 23 S 1 appella Paolino lo 11 15 nolite QUAE

hoc mundo SUNEF Forse questa forma quella PrODTr1a dı (CH0vannı
nolıte dıligere GUAE mundo SUNLT questa 4assımnmna OTNaVa la Lransenna de!

Cos1 S1 chiama un  © aNi1CcCAa Fr1TOCCALA rapıdamente da Girolamo nel 384
OPp l dei I  2

D3 PercıO NO  - da credere che Paolino 1SNOTASSE 11 O OmMme sembra eglı dıre
ne SUux4 D ıenl Ivı STESSO C1 fa eglı SaPCI«C che fatto ul

traduzıone di Clemente Romano nella quale Rutino OV! da rıdıre, probabil-
solo uanto alla propriıeta delle parole PreCIS1ONE del lınguagg10 (come SpCSSO

pPCeI simıilı MOLLV1 queSt10NANO fra loro Rutino Girolamo) nche Girolamo nella
SUua Epist 85 Paolino dice che eglı legge il NO  3 ha bisogno della Sua2

del mTEpL dı Orıgene Del che Bordeaux Paolino studiato
11 nelle SUEC D' COIMME IMOSTIra dı dıstinguere bene le diverse ez10n1 de1 ] ><  D
COS1 1 terma SOVeEenTLiTeEe ad etimologızzare term1n1ı edi Courcelle, Les ettres

Occident de Macrobe Cassıodore, 24 ed Parıs 1948 131 Bardy,
La questi0 des langues dans ”Eglise9 Parıs 19458 164 SSg SPEC 218
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ME 29 COTMNNC 12 abbiamo ACCeNNnNATtO. Del ess2 poteva fare uon segu1to
quella ıpotizzata p1U PCI 11 11. Z

Sempre da S, Giovannı cCıta eglı nell’epistola 13,6 hıic INLUTL-

dus, UE scrıptum est, ın malıgno zacet; S1 ricorderä 11 ettore che 1bbiamo
y1A la Stessa assıma PCI la transenna del I DD nche in QUESTO
C4aSo la ezi1one ıacet corrisponde meglıo de] Dyosıtus est della Volgata a]

KELTAL ©1 indicherebbe che Paolino traduceva personalmente dal
9 COTMNC 1Q potemmo arguıre dal Il.

Tım VI 1en cCıtata da SE Paolino nel] SUO Carmen XXVIIL 297
parlando dell’ardor habend:

est OPUS EL priımam anc evellere Abris
CUNCLOrUmM stırpem scelerum, QqUa pullulat arbor
intelıx.

Fatta ragıone della forma poetica delle SUC es1igenZze, r1tF0vVv1amo qu]1
Ia Stessa assıma de]l

Finalmente anche PCr la Aassıma del poss1iamo indicare due PUnN-
tualı riscontrı nelle epistole Paoliniane: 11,2 siquidem CAaYıtas Christ: ısta sıl,
GUAE NUNGHKAM excidit, 215 per ed carıtatem QUAE OMNLA sustınet et

NUNGHAM excıdıit 24
Tanto bastı per far convınto 11 ettore che quası la massıme bıblıche

delle NOSIre Lransenne trovano precısı parallelı nelle C1taz1o0n1 scritturalı
delle ettere dı S, Paolino, 11 che dovrebbe indicare uUunNO STEeSSO modo di V1-
CL dı utılızzare determinatı test1 seritturalı. Certo nell’ambiente Nolano
NO  a} S1 potrebbe indicare altro scrıttore pensatore che presentı S1 tiretita
affınıta di pensiero, dı ideali di stile CON colu che dettö queste massıme.

Cl sembra dunque di sutficıentemente dimostrato, che qUeSTO
sıngolare ZSI1uPDPO dı Lransenne EINECEISO dalle rovıne dı Cimitile eVE essere

attrıbuito alle chiese 1V1 erette da Paolino, che Paolino StTEeSSO ’autore
delle scrıtte bibliche che le adornavano.

Non 1NS1IStO sulla scrittura haritas della Ostra transennNa; pPCI la varıante
excıiıdet de1 codicı dı Paolino NOTIO che 6552 propria di parecchie version1 antiche, COMeEC

S1 puÖ vedere FCSSO il Sabatier.


