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D E L L A  C H IE SA  DI S A N T ’ I N N O C E N Z O
D I

C A ST ELLET T O  D’ OLBA

A P P U N T I

del Prof. S A N T O  V A R N I

C h i p roced en d o  da G a v i per San  C ris to fo ro  g iu n g e  a 

C a ste lle tto  d’ O lb a , s ’ in co n tra  ben tosto  in  una ch iesu o la  

cu i la stru ttu ra  e 1’ im p ron ta  riv e lan o  di grand issim a anti

ch ità . S o r g e  essa con tigu a  al c im ite ro , s ’ in tito la  a san t’ In 

n o c e n zo  m a rtire , ed è o g g i lasciata  in abbandono.

A p p a rte n e v a  essa alla celebre abbazia di san F ru ttu o so  di 

C a p o d im o n te  presso P o rto fin o , da cui r ile v av a  egu alm en te 

q u ella  di san L o re n zo  che era ed è tuttora  una delle due ch iese 

p a rro cch ia li del paese ( 1 ) .  N e l seco lo  X I I I  p erò , dopo ch e 

la  P ie v e  di G a v i, nella  cui c irco scrizio n e  C a ste lle tto  si tro 

v a v a  co m p re so , passò dalla d ipendenza del V e s c o v o  di T o r 

to n a  a q u ella  d ell’ A rc iv e s c o v o  di G e n o v a , so rsero  q u estion i fra 

g li A r c ip re ti  di detta P ie v e  e g li A b b ati del m o n astero  circa  

il d iritto  di nom inare i m in istri 0 re tto ri di san t’ In n o cen zo . 

E  la  lite  p a rve  com p orsi n el 1280 con  una sen ten za  arb itrale , 

in  fo rza  di cui ta l d iritto ve n iva  rico n o sciu to  alla P ie v e . M a

o sia  ch e  questa m an casse dipoi a ll ’ adem pim ento d egli ob

b lig h i cu i Γ esercizio  del m ed esim o tro vavasi v in co la to , 0 sia 

p er a ltre  a n o i ign ote  c a g io n i, certo  è per docu m en ti ch e 

il m o n astero  di C ap o d im on te  lo  esercitò  di bel n u o v o  in  

età  p o ste r io re  (2 ).

(1) L ’altra è dedicata a sant’ Antonio. Se ne incontra memoria nel 
noto documento della tassa straordinaria imposta da papa Urbano V I a 
tutte le chiese dell’Arcivescovato di Genova nel 1386.

(2) Vedansi in fine alcuni estratti di documenti desunti da’ codici di 
san Fruttuoso, oggi serbati nell’Archivio del Principe D’Oria in Genova.
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I.

D escrizion e d ell* eflcrno.

L a  fro n te  d ella  c h ie s a  si a lla rg a  p er m e tr i 7 . 0 5 ,  e v ie n e  

lim itata  da due le se n e  s p o rg e n ti se tte  c e n t im e t r i , d e lle  q u a li 

p erò  q u ella  a m a n c a  è in  g ra n  p a rte  p e rd u ta . L a  su a  c o s tr u 

z io n e , tutta  di p ie tre  sq u a d ra te  e b en  c o m m e s s e ,  p u ò  di

strib u irsi in  tre  s t r a t i ,  il m e z z a n o  d ei q u a li a b b r a c c ia  un 

m a g g io r  cam p o  e si v e d e  e s e g u ito  c o n  p iù  d ilig e n z a .

N e l m e zzo  d ella  fro n te  m e d e s im a  si e le v a  u n  c o r p o  ch e  

h a  1 iden tica  s p o rg e n z a  d e lle  le s e n e ,  e c h e  r a g g iu n g e  la  s o m 

m ità  d e ll ’ ed ificio . Q u iv i  a p p u n to  è p ra tic a ta  la  p o rta  d ’ a c

c e s s o , sp aziosa  m e tr i 1. 33 ed  a lta  m . 2. 55 c o m p re s a  la 

larg h e zza  d ella  fasc ia  ch e  c o ro n a  l ’ a rc o  di tu tto  s e s t o ,  e ch e  

è d eco ra ta  da u n  g r a z io s o  in tr e c c io  d i fo g lie  s im ili  a l l ’ o liv o .

L atista n te  a ll ’ im p o s ta  d e ll ’ a rc o  r ic o r r e  u n  fr e g io  di b asso  

r ilie v o , il quale c o m p re n d e  n o n  so lo  il c o rp o  di m e z z o  m a 

tu tto  lo  sp azio  ch e  re sta  fin o  a lle  d u e  le s e n e , e s i  d iv id e  in 

q u attro  rip arti. N e i  d ue a d estra  s o n o  s c o lp it i  d u e  g a ll i  ch e  

fia n ch e g g ia n o  u n  c a lic e , ed  u n a sp e c ie  di g r ig lia  o  r e te ;  in  

q u elli a sin istra  so n o  v a r ii a n e lli in tre c c ia ti, e d u e  le o n i p o sti 

di r in co n tro  ( 1 ) .

Q u e s ti bassi r il ie v i so n o  ten u ti s u llo  s t ile  di a lc u n i fra  q u e lli 

della  facciata  d i san  M ic h e le  di P a v i a ,  c h e  è q u a n to  d ire  

d in torn ati so v ra  di u n  p ia n o  e r ile v a t i  p e r  u n  a ltr o  a lq u a n to  

r ib a s sa to ; ed a ccu sa n o  tu tta  la  r o z z e z z a  d ei s e c o li  V I I  ed V I I I .  

G ià  s ’ in ten de p o i ch e  p er la  m ig l io r  p a rte  s o n o  is p ira ti ai 

p recetti della s im b o lic a  c r is t ia n a , p e rc h è  g li  a n e lli s o n o  l ’ em 

blem a di D io  e te rn o  ( 2 ) ,  i le o n i  ra p p re s e n ta n o  u n  s im b o lo

(1) Nel destro fianco del Duomo di Genova si vede pure un basso ri
lievo di marmo con due leoni -ritratti in eguale atteggiamento.

(2) Questo emblema si trova in diversi monumenti. Il Boito, nelle sue
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di e fficace cu sto d ia , derivato  dagli antich i cristian i d e ll’ E g it t o ,  

o v v e r o  a n ch e la  forza  di C r is to  ( 1 ) ,  i g a lli esp rim o n o  la 

v ig ila n z a  ch e p ro teg ge  F in n ocen za. S o lta n to  il basso r ilie v o  

d ella  g r ig lia  ci sem b ra che n o n  ascond a alcun  sen so  m is t ic o , 

nè a ltro  sia ch e un freg io  m eram en te d e c o ra tiv o ; tan to  più 

se si a v v e rta  ch e lo  a d o p raro n o  i R o m an i in a lcun i lo r  

m o n u m e n ti, i m aestri b izan tin i in va rii cap ite lli delle  fab

brich e v e n e z ia n e , ed anch e i te d e sc h i, com e ved esi nel pa

lazzo  di F ed erico  B arb arossa  a G eln h au se n  ( 2 ) .

S u p erio rm en te  alla fascia  d e ll’ arco  dianzi accen n ato  ved esi 

qu in d i p raticato  un fin estron e d e ll’ a ltezza  di m etri 2 per 

cen t. 95 di la rg h e zz a ; il quale andando grad atam en te  rib as

san d o si p er quattro  g iri di co rd o n i ch e su ccessiva m e n te  si 

r is tr in g o n o , fin isce per acqu istare  la form a di una feritoia .

Il fro n to n e  p o i è co ro n ato  da una bella  sa g o n ja  co rn ic ia ta ; 

e qu esta  v e n iv a  so rretta  da m o d ig lio n i, de’ qu ali o g g id ì n on  

su ssisto n o  più di o tto , g ira n d o si a ll’ in to rn o  d e ll’ ed ificio  

co m e  tu ttora  si r ico n o sce  per d iv ersi avanzi.

In  ciascu n a  delle  pareti la tera li ved eansi p u re ap erti q u attro  

f ìn e s tro n i, due de’ quali nel co rp o  della n a v e , sim ili al g ià  

d e s c r itto , g li  a ltri nel P resb itero . Se non ch e  tra  q u elli della  

n av e  he fu  o ttu rato  u n o per o g n i la to ; e co sì pure un o ne 

rim a se  sop p resso  n ella  parte d estra  del P re s b ite ro , p o rta n 

dosi p o i l ’ a ltro  a lla  fo rm a quadrata  per acqu istare  m a g 

g io r  lu ce .

Lettere C ornatine , riporta un capitello della chiesa di sant’ Abbondio in 
Milano, ornato da sette anelli 1’ un dentro l’ altro a guisa di catena 
(tavola V ili). Tre cerchi allacciati insieme, e disposti a guisa di trian
golo, figuravano le tre persone della Trinità. Se ne ha esempio in una 
miniatura francese della fine del secolo X III prodotta dall’ Oudin ( M a n u el 

d ’A rch eologie  etc., pag. 3 7 6 ,  tav. X I ,  num. 1 3) .

( 1 )  Ved. F r a n c i o s i ,  I  L eo n i S im bolici ecc.; Modena, 1 8 7 1 .

( 2 )  Ved. H o p e ,  Storia d ell’ architettura, pag. 2 1 3  e  t a v .  7 2 .
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U n a  p o rta  eg u alm en te  p raticata  in ciascun lato dava del 

p ari a cce sso  a ll ’ in te rn o ; ed era di form a sem p licissim a, cioè 

di u n  s o lo  a rc o  a tu tto  s e s to , il quale si im basa su di 

un a  g ro ssa  p ie tra  ch e  le  se rv e  d’ architrave. M a quella  del 

la to  s in istro  v e n n e  a n ch ’ essa in p rogresso  di tem po o t

turata.

L a  p arte  p o ste r io re  della  fabbrica è p riva  d’ absid e, e qua

d ra ta ; c o m e  si r is c o n tr a , ad esem p io , n elle  chiese antichis

s im e  d i san ta  A g n e s e  in  R o m a , n ella  cattedrale di P ola  

d ’ Is tr ia , a san  P a o lo  di P isto ia , san C ir ia co  d ’ A n c o n a  ecc. ( i ) .  

S c o r g o n v is i  tu tto ra  le  tra ccie  di alcuni a rc h i; e sotto il tim 

p a n o  è in ca stra ta  una cro c e  ro ssa  lavorata  di cotto. Siffatte 

c r o c i v e d o n s i m u rate  di tal fo g g ia  a ll’ in circa  in m olte chiese; 

e ,  p er c ita rn e  a lc u n e , n e lle  c a tte d ra lid i P ia ce n za , di V ero n a , 

d i M o d e n a , di W o r m s ,  n e lle  ch iese  di R e h in o f e di C o lo n ia , 

a  san t’ A m b r o g io  di M ila n o , ed  agli agostin ian i di P avia  (2 ). 

In  a ltre  c h ie se  p o i s im ili c r o c i son o praticate a guisa di fi

n e s tre ;  ed  a q u e sto  p ro p o s ito  può citarsi la n o s tr a , ora 

d is tru tta , di san ta  B rig id a . A l  d isotto  della croce vedonsi 

q u in d i so v ra p p o s te  1’ u n a  a ll ’ a ltra due pietre che rinserrano 

i l  tro n c o  d e lla  m e d e s im a ; e n e lla  in feriore  di esse è scol

p ita  di b a sso  r ilie v o  u n a m itra  ornata da tre piccole croci 

r i le v a t e ,  e f ia n c h e g g ia ta  da due liste ezian dio  di pietra le 

q u a li p a io n o  d e co ra te  da u n a  rozzissim a sagom a. L a  quale 

sc u ltu ra  è p ro b a b ilm e n te  sim b o lo  della dipendenza della chiesa 

da n o i a v v e r t ita  in  p rin cip io . Succede p o i ,  a breve inter

v a l lo  d a lle  d ette  p ie t r e , u n  arco  il quale si ricon osce che for

m a v a  1’ o rn a m e n to  di un fin estro n e; m entre ai lati della croce 

e ra n o  due fin estrin i ad arco  to n d o , com e tuttavia si p*ò 

s c o r g e re . T a l i  aperture v e n n e ro  però in  seguito  otturate; e

(1) Ved. S e r r a d i f a l c c ! , I l  Duomo di Monreale, tav. XXVII.
(2) Ved. H o p e ,  Stor. cit., tav. 1, 29, 39, 40, 50, 64, 69.
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fo rse  ciò  accadde nell’ epoca in cui praticaironsi a ll’ in tern o  

le  p ittu re  delle quali in appresso ragion erem o.

L a  rim anen te parte inferiore dell’ edificio è poi co sì co p erta  

di fittissim a ed era, da non lasciar vedere se n o n  le  due le 

sen e ch e lo  fiancheggiano.

II.

Descrizione dell’  interno.

L a  n av e  della chiesa si p rolu nga m etri 12. 2 0 , aven don e

5. 84 di largh ezza; ed alla estrem ità superiore dei due lati 

si in co n tra n o  le porte già accennate, disposte sim m etricam en te  

e co ro n ate  da un arco il cui lun etto  è chiuso. L a  co stru z io n e  

è identica  a quella dell’ estern o , cioè di nuda p ie tra , ad ec

cez io n e  di due ampie fascie di stucco sopra le  quali cam 

p e g g ia n o  le  pitture. L e  quali, a giudicarne d allo  s t i le ,  si p o 

tre b b ero  ascrivere al secolo  X I V  0 tutto a l p iù  alla  p rim a 

m età  del X V  ; e ritraggono in  ispecie, co m ’ è natu rale , le  

im m a g in i de’ santi m aggiorm ente venerati n el paese ( 1 ) .  S e  

fo ssero  state m en danneggiate ne avrei eseg u iti di b u on  

grad o  p arecch i disegni; m a, atteso il loro  ca ttiv o  s ta to , do

ve tti lim itarm i a farlo appena per qualcuna.

L e  fin estre sono anch’ esse decorate quasi co m e a ll’ e- 

s te rn o , c io è  da piani ribassati.

O ltre p assa te  di brevissm o tratto  le porte laterali si to c c a  

al P re sb ite ro ; il quale si allarga di altri m etri 1. 53 p er cia

scun la to , e form a così un’ am pia sala cop erta  di s c ia lb o , 

e nei cu i angoli vedonsi quattro rozze  m en sole  m u rate  (2)^

(1) Difatti, oltre ai santi Innocenzo, Lorenzo ed Antonio, titolari delle 
tre chiese di Castelletto, le pitture rappresentano fra gli altri, ed anche 
ripetutamente come vedremo, i santi Sebastiano e Rocco, cui s’ intitolano 
due fra le chiese dei borghi vicini, nonché santa Caterina martire e san 
Bernardo dai quali han nome due monti del territorio.

(2) La sala è lunga m. 7. 45 ; larga m. 8. 90.
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L u n g o  il  la to  m an co  d ella  n a v e , e aderente alla parete, si 

tro v a  p o i u n a m ezza  co lo n n a  di pietra ( i ) ,  senza che dalla 

op p osta  p arte  si sco rg a  v e ru n a  traccia  di opportun o riscon tro  

a lla  m ed esim a. B en sì e n e lle  pareti d’ en tram bi i lati, e in 

q u elle  stesse  d el P re s b ite r o , si rico n o sco n o  quattro sfondi 

tu rati a lla  b o cca  da te g o lo n i;  i quali non si può m ettere 

in  d ubbio ch e  g io v a s s e ro  in  an tico  ad uso di loculi od os

s a r ii,  tro v a n d o v is i  an ch e al dì d ’ o g g i d e ’ resti d ’ ossa um ane 

ch e  ap p ien o  il co n fe rm a n o .

L a  tra v a tu ra  d e lla  n a v e  è di legn a m e rozzam en te  com m esso, 

e  co p erta  da te g o li. U n  g ro sso  trave  la attraversa  a ll’ altezza 

d i m e tri 2. 5 0 ; e s o v r ’ esso  p o g g ia  una c r o c e , pur di legn o, 

e  d ’ a n tich iss im a  fo rm a . Q u a n to  è del P re sb ite ro , il soffitto 

r ile v a s i di p o ste r io re  c o s tru z io n e ; ed è d iv iso  in travi equi

d is ta n ti, c o n  m a tto n i so v ra p p o sti ai m ed esim i e coloriti di 

b ia n c o , i q u a li fo rm a n o  co sì u n a specie di am andolato (2 ).

C h i  e n tra  in  ch iesa  v o r r à  to sto  n otare  alla  sua destra un 

a c q u a s a n tin o  so rre tto  da u n  p icco lo  p ilastro , lavorato  nella 

s te ssa  q u a lità  di p ietra  ch e  v e d esi im piegata per la fabbrica, 

e d e lla  fo rm a  di u n  q u adrato  ad an goli sm ozzati. M a più 

o r ig in a le  è u n  a ltro  acqu asan tin o  che so rge  verso  la porta 

d e l la to  d e s tr o ;  il quale si com p on e di una colon nina rove

s c ia ta ,  s u lla  c u i base p o sa  una tazza ro to n d a, lavorata anche 

essa  n e lla  p ie tra  su d d e tta , fo g g ia ta  a guisa di bacino ( 3 ) ;  

m e n tre  n e l c e n tro  di essa tazza  è un tondo sagom ato che ha 

i l  r ia lz o  di ap p en a  2 ce n tim e tri, e reca  scolpita  nel m ezzo 

u n a  c ro c e  s im ile  a q u ella  d e ll’ ord ine di M alta. Se non che,

(1) Tali sfondi sono di forma quadrata; larghi cent. 40, e della pro
fondità quasi totale del muro. Si elevano da terra appena cent. 70 circa.

(2) Non facciam conto dei due travi appoggiati sulla parete interna 
poco superiormente alla porta ; giacché sembra che sienvi stati collocati 
soltanto per guarentire dalla spinta de’ fianchi 1’ edificio.

(3) Il diametro di questa tazza è di cent. 46, per lo sfondo di cent. 12.
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tolto  via questo tondo, si scopre un’ altra tazza b ellissim a di 

m aiolica tinta di verde ed ornata di figure d ’ an im ali, fo 

gliam i e c c ., la quale allo stile si appalesa antichissim a.

III.

Descrizione delle pitture che campeggiano sulle pareti della chiesa, 

secondo l ’ ordine in cui si trovano, a fa r  capo dal lato destro.

n e l l a  p a r e t e  d e s t r a  d e l l a  n a v e .

I. Sopra un fregio partito in più cam pi da d ieci co lo n n in e  

vedonsi n ove figure esprimenti: i.°  un santo a b a te , fo rse  

sant' A n to n io  ; 2 °  san G iorgio colla croce n e llo  scudo ed in 

atto di percuotere il drago con 1’ asta cim ata da una fia m m a , 

ornata anch’ essa di una croce celeste in cam p o bianco ; 
*

3.0 santa M argherita, avente un libro fra le m an i e un d rago  

a’ p ied i; 4 .0 un santo ve sco vo ; 5.0 san G iro la m o  d o tto re ;

6.° san t’ In nocen zo; 7 .0 san L oreh zo  m artire; 8.° u n  san to  

co lle  lane d ell’ ordine francescano, forse san B ern a rd in o  da 

Siena venerato  assai in quel di G a v i; 9.0 un a ltro  san to.

L a  m aggior parte di queste figure (num . 1 ,  5 , 6 ,  8 , 9) 

sono gravem ente danneggiate. È  poi da n otare  sp ecialm en te  

il san G io rg io ; il quale è ritratto in età g io v a n ile , c in to  di 

aureo la , e vestito d’ una lunga cotta rossa-scura ch e ha le  m a

niche strette e fregiate da un orn am en to, o fo rse  da una 

fila di bottoncini, come vedesi in altre figure d’ egu al tem p o 

e costum e. Q uanto ai molti giri che sono in d icati su l p e tto , 

si direbbe che Γ autore intese di esprim ere c o n  essi u n a  c o 

r a z za , se pure non si hanno a giudicare c o m e  fre g i d ella  

tonaca s te s sa , giacché non variano dalla tinta di q u est’ u ltim a 

se n on  per ciò che sono alquanto più scuri. D e l  resto  la 

effigie di san G iorgio , ne’ m onum enti a n tic h i, s ’ in co n tra  

espressa con assai varii costum i. Il S a lazaro , per ese m p io ,
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ne r ip o rta  u n a  stran issim a del cim itero di Badia presso 
M a jo ri ( i ) .

II . I l d ip in to  occu p a lo  sp azio  di m etri 2. 25 ; e sem bra 

d o v e rs i a rg u ire  ch e  tan to  il presente quanto Γ altro che gli 

sta  di r in c o n tro  e ch e  p erciò  descriverem o al n. 1 1 ,  ripro

d ucan o  d ue g ra n d i ico n i g ià  co llocate per avventura nel 

lu o g o  m e d e sim o  d o v e  or son o  questi affreschi. Il cam po 

è m e sso  ad  o r o ,  oppure a freg i bianchi i quali risaltano bel

la m e n te  so p ra  un fon do di tinta rossa e fingono così una 

s p e c ie  di d rap p o  ; nè Γ in siem e architettonico si discosta dalle 

p a le  ch e  fu ro n o  op erate fra il 1350 ed il 1400, com e ad ' 

ese m p io  q u e lla  di G io v a n n i da P isa prodotta dal D ’A g in 
c o u rt  ( 2 ) .

L  a ffre sco  in  d is c o r s o , il quale per una assai rara ventura 

è c o n s e r v a tis s im o , si co m p o n e  di tre scom parti divisi da lunghi 

p ila s tr in i fin ie n ti in  cu sp id i, e fian ch eggiati da colonnine spirali 

su  c u i si im b a sa n o  tre  arch etti decorati da conchiglie. N ello  

s c o m p a rto  m e zz a n o  v e d e s i un santo vesco vo  in atto di bene

d ire  , fo rse  sa n t I n n o c e n z o , c o l pastorale e co l pluviale tutto 

r a b e s c a to , c o m e  ne co rre  l ’ uso nelle pitture del Q uattro- 

c e n to  , e m a ssim e  n e lle  lom barde. Il santo a d estra , vestito 

d e g li  a b iti fr a n c e s c a n i, tenen do con una m ano il Crocifisso 

ed  u n  g ig l io ,  c o ll ’ a ltra  un lib ro , esprim e per avventura 

sa n  B e rn a rd in o  da S ien a; a sinistra è santa Caterina martire 

d  A le ss a n d ria . In o ltre , su p eriorm en te allo scom parto m ezzano, 

è il  C r is to  c o n  la  M ad o n n a  e san G io van n i, e con la ve

d uta  d e lle  m u ra  m erla te  di G erusalem m e nel fondo (3 ) ;  nei

( 1 )  λ  e d . S a l a z a r o , L e pitture dei cimiteri e delle catacombe etc., fa

s c i c o l o  2 .0

(2 )  T a v .  C X X V I I I .

(3) Fra le diverse croci scolpite nel bosso e da me possedute, ne trovo 
ben sei le quali nello scomparto della Crocifissione rappresentano mura 
o torri merlate, fabbriche coronate da merli, ecc. Or ciò m’ induce a
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due laterali stanno l’ arcangelo G abriele e la  V e rg in e  da lu i 

annunziata. N el gradino poi sottostante, v e g g o n si ritratti in  

m ezze figure Gesù coi dodici apostoli. Il co lo rito  è ro b u sto , 

il d isegno abbastanza buono; e bu on i, relativam ente a ll’ e tà ,  

si riv e lan o  i concetti delle figure del gradino testé accen 

nato.

n e l l a  p a r e t e  d e s t r a  d e l  p r e s b i t e r o .

III. Q u esto  ed il successivo dipinto ci sem brano ciascuno 

d’ artista diverso : ma entrambi hanno scarso  m erito  sia pel 

d isegno com e pel colorito, e sia anche per la co m p osizio n e ; 

ed in  qualche modo ci richiam ano a quelli ch e adorn ano la 

ch iesuola del cim itero in Serravalle-Scrivia. I l rip arto  presente 

esprim e la  Beata V ergine col Putto sulle g in occh ia , il quale 

si v o lg e  a san Pancrazio che sta in atto di p o rg e rg li la  

palm a del proprio martirio. Il santo veste un g ire llo  g ia llo  

e m aglie  rosse, e colla destra protende la spada. D a ll’ op

posta parte è ritratta santa Lucia.

I V . Il dipinto raffigura la C asa  di L o r e to , la  cui porta 

è sorm on tata da una croce della form a id en tica  di quella  

che notam m o scolpita entro 1’ acquasantino ; e sopra la 

C asa  la M adonna ed il Bam bino fanno atto di ben edire. 

A i  lati stanno due figure di santi che poco più si d istin gu o n o , 

fram m ezzate da una testa d’ angelo e poste in  atto di am m i

razione verso  la V ergine.

V u o isi or avvertire che tanto in questo quanto n el p rece

dente riparto la imamgine della M adonna si co n o sc e  r icav ata  

da pitture di qualche m erito, e liberam ente im itata  secon d o  

portava il bisogno della com posizione.

credere ad una specie di intesa o con ven zion e tra g l i  a rtis ti p er ra p p re

sentare in siffatta guisa la città di G erusalem m e.
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N E L L A  P A R E T E  S I N I S T R A  D E L  P R E S B I T E R O .

V . S o p ra  un g ra n  fre g io  co m p o sto  di dodici co lon nine spirali 

s o rre g g e n ti u n d ici arch e tti r ic c h i di orn am en ti, cam peggiano 

a ltre tta n te  fig u re  d e ll’ a lte zza  di m . i .  35 a ll’ in circa , cioè: 

1. u n  sa n to  c h e  tie n e  un p ap iro  in  m an o; 2. un vesco vo  

c o l p a sto ra le  e fo rse  u n  re liq u ia rio ; 3. san Sebastiano frec

c ia to ;  4 . la  B e a ta  V e r g in e  c o l Bam bino in  b raccio ; 5. G esù  

r is o rg e n te  ; 6 . san  S eb astian o  vestito  in  costum e di guer- 

r ie i o , a v e n te  n e lle  m an i la  spada e due freccie  a som iglianza 

di q u e llo  c h e  si am m ira  n e lla  predetta ch iesuola del cim i

te ro  di S e rr à v a lle ;  7 . san B ern ard o  abate co l pastorale, ed 

a su o i p ied i i l  d em o n io  ; 8. sa n t’ In n ocen zo  seduto ed in atto 

d i b e n e d ire ; 9. il B attista  co n  u n  papiro, un libro e 1’ agnello, 

c o m e  v e d e s i rap p resen ta to  da M an fredin o di Castelnuovo- 

S c r iv ia  sì n e l fre sco  d ella  P ie v e  di N o v i ,  e sì nella pala 

d i G a v i  o g g i  serb ata  a ll ’ A cca d e m ia  L ig u stica ; 10. 1’ apo

s to lo  sa n  P ie tr o  ; 2. sa n t’ A n to n io  a b a te , figura non solo 

q u a si p e rd u ta , m a  in  q u el p o co  che ne resta ritoccata goffa

m e n te  da m a n o  in esp erta.

T o r n a n d o  a ll im m a g in e  di san t’ In n o cen zo , vuoisi notare 

e h  e lla  e te n u ta  di p ro p o rzio n i m aggiori delle altre, e ricca

m e n te  v e s tita  c o n  abiti p on tifica li e co l p luviale  tutto rabe

sc a to  c o m e  n e l q u ad ro  descritto  al num ero 2. O r  questa circo

sta n za  d el sa n to  tito la re  e delle  m aggiori sue proporzioni, ci 

d im o stra  c h e  ' 1 im ag in e  in  d iscorso  segn ava il centro del—

1 a ffresco , e ch e  g li arch etti in origin e erano quindici con 

a ltre tta n te  fig u re  so tto  di essi.

F in a lm e n te  in  un lu n go  grad in o  sottostante alle descritte 

im m a g in i, e ran o  in  m ezze  fig u re  espressi g li apostoli; la m ag

g io r  p arte  d e ’ qu ali però andò m odernam ente perduta, per 

e s s e rs i a p p o g g ia to  alla  parete un altare costrutto in mate

r ia li. D u e  so li p erciò  ne rim an g o n o , siccom e quelli che sor-
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van zano dai lati dell’ altare m edesim o. P arim en te al d isopra 

del fresco è espresso un quadro il quale g iu n ge sino al cu l

m in e del tetto. T a le  quadro è partito in due cam pi: n el-

1 uno, in figure poco m inori del vero, son o ritratti G e s ù  

C risto , la V e rg in e ,’ san G iovanni e la M addalena, veden d osi 

nel fondo le  mura merlate di G erusalem m e ; n e ll’ a ltro  p o i 

vedesi il R edentore in atto di ben ed ire, assiso su di un tro n o  

ed avente ai lati la M adonna e 1’ arcangelo G ab riele  in  atto 

d’ annunciarla.

In  tutto questo riparto, e m assim e nel quadro accen nato 

per u lt im o , son notevoli una certa larghezza di stile ed il 

co lo rito , per guisa che ricordano le opere de’ buoni m aestri 

toscani.

V u o isi infine avvertire com e superiorm ente a lla  figura  del 

san Sebastiano (num . 6 ) trovisi allogata una rep lica  della 

M adonna delle Grazie che si venera nella ch iesa  o m o n im a 

di V a lle  presso G a v i: co ll’ unica differenza ch e m en tre in 

questa non si vede più della m ezza figura, n e ll ’ a ltra in vece  

apparisce tutta la persona seduta. D el resto 1’ identità  ch e 

corre fra i due dipinti è tale, che 1’ uno e 1’ a ltro  si direb

bero eseguiti sopra un m edesim o spolvero ( i ) .

*

N E L L A  P A R E T E  S I N I S T R A  D E L L A  N A V E .

V I . Q uesto  scom parto rappresenta la Beata V e rg in e  seduta 

in tro n o , vestita d’ una tunica verdogn ola, coperta di un am 

pio panno bianco, e con una corona ornata di p erle  su l cap o . 

G iu n g e an ch ’ essa le mani in atto di orare; ed h a  su lle  g i

nocchia il D ivin  F iglio  vestito di una tonachetta co n  la rg a  cin-

( i )  P e r  essere ancor più esatto n oterò pure un a ltra  p ic c o la  v a r ie tà ,  

la  qu ale con siste  n ell’ aggiunta di una collan in a  rossa  c o n  c ro c e  e di un  

braccia letto  posti nel dipinto di G a v i ,  m a non in q u e llo  d i C a s te lle t to ,  

ad orn are  il Bam bino.
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tura, b ra ccia le tti e co llan a di cora llo  da cui pende una croce. 

C o n  una m a n o  eg li si a p p ig lia  ad un braccio della M adre, col-

1 a ltra  le  add ita  un lib ro  ch e  tiene aperto sui proprii ginocchi. 

L a  p ittu ra  è assai bene co n servata ; ed allo  stile ricorda in 

q u a lch e  m o d o  q u ella  d escritta  al num . 3.

V I I - V i l i .  Q u e s t i  due scom p arti sono di prop orzioni m i

n o ri di tu tti i p reced en ti, ed anche hanno scarsissim o m erito. 

N e l  p r im o  è u n a  santa, ch e sem bra una m onaca, e tiene un 

lib ro  ; n e l se c o n d o  è ritratto  san Sebastiano frecciato.

I X .  A n c h e  q u esto  affresco è distribuito in tre cam pi, e fa 

co s i r is c o n tr o  a q u ello  del num . 2. N e l cam po di m ezzo 

v e d e s i la  B e a ta  V e rg in e  cop erta  di un gran panno ornato da 

r ic c o  m e a n d ro , la  quale tiene il Bam bino sulle ginocchia, ed 

e sed u ta  su di u n  tro n o  co p erto  da baldacchino in quella guisa 

ch e  si r is c o n tr a  n e lle  pitture dei lom bardi, e per esempio nella 

ta v o la  di L e o n a rd o  da P a v ia  esistente nel P alazzo  M unicipale 

d i G e n o v a . S o sp e so  al tro n o  è inoltre un panno verde ca

d e n te  in  r ic c h e  p iegh e. N e llo  scom parto destro vedesi il 

B a ttis ta  c o g l i  a ccesso rii co n su eti del papiro e dell’ agn ello; 

n e l s in is tro  u n  san to  v e sc o v o  co l pastorale.

X .  S o v r a  di un a rco  d ella  sporgenza d i circa 10 centi- 

m e tr i, o rn a to  da m e a n d ro , e sotto cui si riconoscono le 

tra c c e  d a lc u n e  p ittu re , è ritratta una graziosa figuretta di 

sa n ta  R a d e g o n d a , il cui n o m e leggesi quivi scritto in carat

te r i g o t ic i.  I l  d ip in to  non appartiene all’ artista che ritrasse 

i l  p re c e d e n te  s c o m p a rto , m a è certo anch’ esso di pennello 

lo m b a rd o  d el se co lo  X V .  A l  disotto della pittura leggeasi 

u n a  e p ig ra fe  in  caratteri ro ssi, della quale al presente più non 

s i s c o rg e  ch e  la  lettera  M ; m a che forse additava il nom e 

d e l d e v o to  ch e  avea fatta eseguir 1’ opera.

X I .  Q u e s t ’ u ltim o  scom p arto  sembra d’ artefice inferiore 

p e r  età  e per m erito  ai preaccen nati; ed è diviso in cinque 

ca m p i co ft a ltrettan te  figure, l ’ ultima delle quali però è affatto
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perduta. L e  quattro rim anenti so n o : una san ta; la B eata  

V erg in e  co l P utto; un santo vescovo  ; un santo d iaco n o . D a  

alcuna di esse è pur caduto in parte Γ intonaco. S e  n o n  ch e  

tali guasti lasciano veder sotto un altro intonaco assai l is c io , 

con  alcuni lineamenti di tinta rossa; e ciò in d u ce a cred ere 

all esistenza d’ anteriori dipinti eseguiti nell’ ep oca  s te s sa , e 

forse anche dal pittore m edesim o dello scom parto num . 1 ch e 

gli sta di rincontro.

S egu o n o  all’ estrem ità della parete altre due figure, del 

Battista (a  quanto pare) e di una santa con un lib ro  in  m an o; 

le quali però nulla hanno di com une col su d descritto  riparto  

e forse anche spettano ad età più recente ( 1 ) .

E S T R A T T I  D I D O C U M E N T I

A . 1268, 6 febbraio. Ingo prior monasterii sancti F ru ctu o si de Capite 

montis . . .  locauit atque ad firmam concessit Guilleìm o A ra to  de C astelieto,

c ler ico , ecclesiam sancti Laurentii de Castelleto . . .  usque ad finem  vite su e -----

Prestare deleat (idem  G uillelm us) dicto m onasterio . . .  in  die N a tiu itatis  

D om ini et Tasche resurrectionis medietatem oblacionum que fu e r in t  ( fa c ta e ? )  

in his diebus ad missam maiorem ( C o d . A . ,  car. 43 v e r so ).

A . 1273, 20 novem bre. G u glie lm o abbate ed i m o n aci di san  F ru ttu o so  

costitu iscon o lo ro  procuratore il m on aco N ico lin o , ad conueniendunij com

ponendum et paciscendum pro dicto monasterio et conuentu cum  A rchipresbi-  

tero et Capitulo Plebis de Gauio, seu sindico ipsius Plebis, occasione ecclesie 

sancti Innocentii de Castelleto, et super facto et iuribus ipsius ecclesie,  et  

tam instituendi rectoris et ministri in dieta e c c l e s i a , et etiam super admi- 

nistratione ipsius et omnium pertinentium ad dictam ecclesiam de Castelieto  

( C o d . c it . ,  car. 27 verso).

(1 )  R ico rd erò  che nel paese di C a ste lle tto  s ’ in co n tra n o  sp a rsa m en te  

varie  p ittu re ,, benché di non m olto interesse. L a  più  im p o rta n te  p a rm i 

una D ep osizion e  di C roce, di buona scu ola , ritratta  a fre sc o  in  u na sp e

cie di orato rio  affatto abbandonato; e l ’ epoca del d ip in to  g iu d ic h e re i ch e  

fosse la fine del secolo X V I.
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A . Γ28 0 , 10 novem bre. In  Burgo Gauiì in domo Plebis de Gauio. —  

Ruffinus archipresbitcr Plebis de G a u io , et Opi^o de C lap a, et Guidetus et 

Jacobinus nepotes quondam Fa^onis de Nigrono, canonici dicte Plebis, co

stitu iscono a lo ro  volta  procuratore a quanto sopra dominum presbiterum 

Johannem. de Cam ulio sacristam ecclesie sancti Laurentii Janue ( C o d . c it., car.

41 verso).

A . 1280, 21 novem bre. G li arbitri sovra nom inati si accordan o in que

sto co m p o n im en to . Videlicet quod Archipresbiter dicte Plebis qui nunc est 

vel pro tempore fu e rit  et ipsa Plebs predictain ecclesiam (sancti Innocentii) 

et bona et iura  omnia ipsius ecclesie in proprium habeant pacifice, et quiete 

sine om ni m olestia teneant et possideant, et edam ius eligendi rectorem siue 

rectores in  ea, ac eciam ipsos in ea instituendi et destituendi ■ · · .  su& Pact ŝ 

et conditionibus infrascriptis. Videlicet quod dictus Archipresbiter seu rector 

qui pro tempore fu erit in dicta ecclesia poni seu instituere non possit in dictu 

ecclesia clericos sine consensu et voluntate dicti Abbatis dicti m onasterii. . . ,  

seu ipsa Plebes (s ic )  annuatim prestent seu soluant dicto monasterio censum 

illum  qui consuetus et solitus est prestari seu solui dicto m onasterio, vide

licet libram  unam cere in festo sancti Fructuosi vel ante. . . .  L a  sentenza è 

p ro n u n ciata  n el palazzo dell’ A rcivescovado, in presenza d e l V ic a r io  A r

c iv e sc o v ile  B arto lo m e o  di R e g g io , che a sua volta ebbe la  dignità  ar- 

ch iesctìp a le  d a l 1321 al 1537 (C o d . c it., car. 42 recto).

A . i  3 6 8 ,9  n ovem bre. Frater Rolandus abbas etc. Vacant e ecclesia sancti Lau

rentii de Castelleto Vallis U rb a ru m ..., que ecclesia ad supradictum monaste

riu m  (sa n cti F ru c tu o s i) . . .  pleno iure spectat, volentes de m inistro ipsi ec

clesie prolùdere  — , administrationem dicte ecclesie . . . .  presbitero Johdnni 

nato condam Bertrandi M artini de Vinctimitia c o n fe r im u s ..·· Q u* piesbiter 

Joha nn es. . .  iu ra u it ad sancta D ei euangelia parere mandatis ipsius domini 

A b b a t is , . . .  et ad dictum monasterium die solemnitatis beati Fructuosi omni 

anno a cced ere.. . ,  et reddere cen su m ..., videlicet medietatem offertorii Nati- 

uitatis dom ini, Resurrectionis, sancti Laurentii et Assum ptionis sancte Marte 

( C o d .  B ., car. 2 16  verso ) .

A . 1 3 7 5 , —  ( i l  resto della data è obliterato). Frater G a sp a r . . .  abbas 

etc. Vacante ecclesia sancti Innocentii de Casteleto Valis U r b a r u m .. . · ,  que 

ecclesia ad supradictum monasterium et ad mensam nostram pleno iure digno

scitur pertinere, et que vacat per mortem presbiteri Andree olim  ipsius rectoris. 

Volentes m inistro ipsi ecclesie prouidere... presbitero Petro T e sta n eira .. · con

fe r im u s . . .  E t  committimus presbitero Johanni rectori ecclesie sancti Laurentii 

de Casteleto V a lis  U rb a r u m ... ut dictum presbiterum Petrum  in corporalem 

p o s s e s s io n e m ...  inducat (C o d . e car. cit.).
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