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Analizirajući korintske kapitelc ll. st. iz 

akvilejskih i mletačkih radionica, autor smatra da nas

taju evolucijom kasnoan ti čkog akantus kapitela uz 

utjecaje umjetnosti Konstantinopolisa za makedonske 

dinastije. Proširujući dosad poznat Buchwaldov kor

pus, donosi nove primjere korintskih kapitela ll. st. iz 
Venecije, Aquilejc i Caorlea, tc u isti krug uključuje i 

nešto kasnije prim jere iz Dalmacije. 

Nel panorama dell'arte venetica all'inizio del secondo millennio tutti i reperti studia
bili tendono a configurare una evoluzione lenta e controllata delle forme della continuita tar

doantica nell'alto Adriatico (almeno dalla Pentapoli a Spalato) secondo modi che si ispira
vano come potevano agli esempi dell'arte costantinopolitana durante la dinastia macedone, 
dopo che lo stesso evidente inOusso carolingio dei primi dccenni del IX secolo (attestato in 
San Marco mediante il riuso di probabili plutei della capella dei Particiaci) era stato assunto 
nel segno di una renovatio dell'eredita classica antica, e non certo lungo gli aspri percorsi 
dell'arte preromanica e protoromanica d'Occidente. Al riguardo appare esemplare il ruolo -
di piena partecipazione all'ispirazione romana - che assunse la creazione di nuovi capitelli 
nella ricostruzione popponiana della basilica di Aquilcia, nella quale si rappresentano felice
mente sia la conservazione del momenta massenziano di quella che risulta praticamente una 
committenza carolingia (plutei della cappella di San Pietro, capitelli dell 'atrio, etc.), sia la 
piena participazione, e anzi la guida, di quella cultura che proprio nei capitelli si esprime, 
nelle forme (indagate trent'anni or sono da H. H. Buchwald)l della conformazione a palmetta 
dell'acanto: un nuovo corinzio finalizzato al recupero della grande arte del IV secolo, diffusa 
in particolare nell'ambito dell'alto Adriatico, sl che si deve ritenere che al di la dei confronti 
politici un'unica temperie artistica si sia affermata nella regione fra l'Vill e !'XI secolo. 

H. H. Buchwald, Eleventh Century Corinthian-Palmette Capitals in the Region of Aquileia,in 
"The Art Bulletin", XLVIII, 1966, 2, pp. 147-157; poi Capitelli corinzi a palmette dell'Xl sec. 

nella zona di Aquileia, in "Aquileia Nostra", XXXVID, 1967, pp. 177-222. 
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Questa appartenenza veneziana a una provincia culturale siffatta - in cui fi gura 

almeno come comprimaria la presenza del patriarcato aquileiese, orrnai saldamente tenuto 
da no bili gerrnanici - contribuisce a conferrnare l'ipotcsi, sempre piu evidcnte, che il centro 
del ducato - la civitas Rivoalti - non abbia raggiunto in quel tempo un molo di particolare 
originale crcativita, e qualifica con un fondamentale aspetto delle origini un carattere che 
rimarra percepibile anche nella civitas Veneciarum, una certa predisposizionc cioe a con
sidcrarc con tollcranza o favore apporti culturali di diversa provcnienza. 

Ma il panorama altoadriatico, esteso fra le pcrifcrie di Padova e San Lorenzo al 
Pasenatico, attraverso i centri produttivi di Aquileia e Venezia, proposto a conclusione del 
suo brillante saggio dal Buchwald, richiedc ormai estcnsioni tanto ampie da trasformarlo in 
qualcosa di assai diverso dal suadentc contenuto implicito in quel ccnsimcnto. Ccrto, non 
si discute qui il significato di forte reispirazione ai capitelli corinzi romani del IV secolo, 
che anima - a proposito dei capitelli popponiani - la proposta di quell' autore (ancorchć 
essa venisse rischiosamente estcsa addirittura a un modello iconografico della basilica 
aquileiese da riccrcare- con forzature- nella San Pietro costantiniana, laddove, come abbi
amo reccntementc mostrato, l'ispirazione era stata tutta carolingia, e particolarmcnte pcr
mcata dalla politica di Ludovico il Pio animata da Benedetto di Aniane): quella reinterpre
tazionc notevolmente fedele ai canoni e ai dettagli di un capitello corinzio romano del IV 
sccolo, e alle sue intcrpretazioni ottiche, intagliate, stilizzate, traforate del secolo Vl, ben 
illustrata dal Buchwald, resta condivisibile, ma cssa non e tale da comprendcre per sć sia 
gli elementi compositivi sia i caratteri linguistici , si da esculuderc un incipit diverso e ben 
altrimcnti esteso di tentativi . In sostanza, sc si puo ammctterc che la volonta del commit
tente Poppo sia stata deterrninante, programmatica cioe, e non occasionale, per ricrcarc il 
capitello del gran tempo antico, non ne dcriva necessariamentc che ai lapicidi che per lui 
lavorarono si debba attribuire !'invenzione di quellinguaggio. 

Il quale era corrente, in ampia e varia continuita con le generazioni dei capitelli del 
IX e X secolo, e in genere della plastica architettonica di quell'epoca, e comune a un 'arca 
culturalc assai vasta. Cio che comporta, per l'argomento che qui intcressa, riconosccre che 
anche su questo terreno, e farse piu che in altri, nella provincia gia bizantina delle Venezie 
corse per secoli una scultura che poco doveva alle lontane officine auliche e monstiche 
dcll'impero romano: diciamo meglio, che non era piu debitrice ad esse di quanto lo fosse 
!'Italia dei secoli carolingio e ottoniano. L'unico escmpio indicato al riguardo dal 
Buchwald, quello dei capitelli del templon della Theotokos di Hosios Lukas in Focide, non 
e certo indicativo di un influsso su Aquileia e sul corpus altoadriatico di cui trattasi, poichć 
mostra una conservativita compositiva mantenutasi fedcle senza soluzione di continuita 
ag li esempi antichi, e caratteri linguistici non comparabili. 

I tentativi di riproporre nella temperie poJilica italica le forme del calato della gloriosa 
eta antica - del IV e VI secolo - furono infatti numcrosi, e sono ben noti: apparirebbe peraltro 
opportuno configurarne con la necessaria attenzione un aggiomato repertorio: dai pezzi in 
opera del San Salvatore di Brescia a quelli in opera o trasferiti nel museo della cripta di San 
Filastrio della stessa citta, da quelli di Santa Maria in Valle a quclli del tegurio di Callisto a 
Cividale, dagli esemplari di Santa Maria in Domnica a Roma a quelli di San Vincenzo in 
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prato di Milano, da un paio ora conservati in Santa Sofia di Benevento a quelli dei SS. Pietro 
e Paolo di Bologna, di Sesto al Reghena, etc. Certo, in siffatto panorama culture e linguaggi 
sono spesso diversi, ma non puo dirsi che i prodotti siano molto meno pregevoli, nella ricer
cata fedelta agli originali antichi, alla pur bella serie di Aquileia: dove fra l'altro l'esistenza 
di alcuni altri capitelli popponiani, come i due ubicati ora nella piazza, di fronte alla canoni
ca, oltre ai venti in opera cui si riferi il Buchwald, sembra proprio da interpretare come 
volonta iniziale di sostituzione dei capitelli - non popponiani - delle navatelle e del transetto, 
che pur sono classici o copie di classici, tanto da suggerire al Buchwald e piu recentemente a 
Barral I Altet2 che ad uno di essi si siano ispirati i lapicidi di Poppo per la loro opera: cio che 
ancora sembra proporre un ridimensionamento della tesi ricercante in quel patriarca volonta 
di particolare evidenziazione di riacquisita fedelta alla classicita romana. 

Aquileia, piazza, presso la Canonica: capitello popponiano 

In questo proces so di faticosa riconquista dell' ordine corinzio - interrotto in alta 
Italia nella prima meta del secolo X per ben note vicende storiche - che si accompagnava 
con una straordinaria creativita di altre forme, per lo piu composite e ricche di fantasia, si 
evidenzia dunque una tendenza, del resto ovvia, alla spontanea riacquisizione della classic
ita dell'eta tardoantica, gi1t esaurita in Occidente per la caduta dell'irnpero, e conservata 
invece senza particolari contrasti o difficolta dalla cultura bizantina. 

X. Barrall Altet, ll contributo dei capitelli della basilica di Aquileia alla creazione del corinzio 
romanico dell' XI secolo, in "Antichitl! Altoadriatiche", XIX, 1981 , pp. 351-357. 
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Ma anche il secolo X presenta, a ben vedere, non poche testimonianze di quella 
valuta e ricercata continuit:a nell'ordine corinzio: ancora a Brescia in San Filastrio, in San 
Marco a Spoleto, nei SS. Gervasio e Protasio di Pavia (databile al 924), in San Michele a 
Corte e in San Salvatore a Corte di Capu a, nel Museo di Sant' Agostino a Genova (da Santa 
Sabina), nella cripta del duomo di Treviso, e fra reperti da me raccolti gia incorporati neUe 
muraglie nella Santa Maria assunta di Jesolo,3 etc. ln forme certamente coperte talvolta da 
ridominante rozzczza esecutiva, ma non estrapolabili concettualmente dall'unitario percor
so qui sommariamente tratteggiato. 

Venezia nascente partecipb a quel processo, forse con un occhio di riguardo a quel 
che il magico Oriente e la ripresa della grande arte bizantina in effi macedone segnalavano 
alla curiosit:a dei mercanti venetici che percorrevano con crescente frequenza le r6tte del 
Mediterraneo orientale: per qualificare il senso di quel!' esperienza vale il piccolo corpus 
della prima meta dei secolo XI gia proposto dal Buch wald, con alcune nuove segnalazioni, 
con alcune importanti inte gr azioni in area dalmatica recentemente pro poste d allo J akšić,4 e, 
soprattutto, si rende necessaria una considerazione nella prospettiva dei caratteri che 
avrebbc assunto la plastica venetica dopo l 'inizio del cantiere di San Marco (l 063-1 070). 

Venezia, S. Eufemia: capitello della navata 

Nel corpus delineato dal Buchwald si manifestano anzitutto apporti diversamente 
qualificabili. Preliminarmente possono essere considerati - pur se esclusi dal Buchwald -
gli esemplari di Sant'Eufernia della Giudecca pili prossimi a quelli di Aquileia, che sono di 
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ordine composito, e sembrano di riuso in un contesto molto vario conseguente a una edifi
cazione per certo assai piu tarda della fondazione (che e della fme del IX secolo); non e 
pertanto sicura la loro provenienza. Essi appaiono tuttavia molto interessanti, perche lc due 
corone di foglie risultano assai schematiche, in un contesto di strati piatti seppur lavorati 
con incisivita, a costituire forme ormai consolidate ma certamente meno evolute di quelle 
aqui leiesi, che ben potrebbero datarsi alla fine del secolo X. 

Caorle, S . Stefano: capitello della navala, prima colonna a sin istra 

Rispetto ai caratteri di Sant'Eufemia, la scrie di otto capitclli in1itanti !'ordine cor
inzio di San Stefano di Caorle, secondo l'Ughelli fondata nel 1038 (sci nella navata, due 
nel prcsbitcrio, con cui contrastano quattro capitclli della navala a cubo scantonato), com
porta un salto di qualita eccczionale, che appare assai nello anche nei confronti della seric 
popponiana di Aquileia, e perfino a paragone con tre noti capitelli del Museo Civico di 
Padova, che complesse ipotesi di connessioni porterebbero a datare agli armi postcriori al 
1026. Nella breve serie qui is titu ita, d 'accordo con Buch wald, sem bra evidenziarsi fra 
Aquilcia, Padova e Caorle una progress ione di sicurezza ed cleganza incisoria, insieme con 
una crescenle tendenza a variazioni formati e combinatorie delle foglie, mentrc per contra 
scmbra diminuire la minuziosa fedelta compositiva ai dcttagli classici della crcazione 
aquileiese. Lc crcazioni caprulane, su quattro diversi modelli, sicuramcnte aggiudicabili 
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alla fondazione della chiesa attuale (non manca un esemplare, nel Museo, che com orta un 

qu!nto moctc!lo), sono anche le prime opere venetiche in cui J' alto pulvinJ piramidale venga 
sostituito da un !argo pulvino niellato a palmette, quale trionfera in San Marco e, successi
vamente, a Murano. Notevolmente diseguali per abilita di scalpello, i capitelli di Caorlc seg
nano un passo decisivo verso la nuova classicita attestata nei capitelli di navata della basili
ca marciana attribuibili al cantiere contariniano (1063-1070 e seguenti), e a quelli- di iden
tica origine- di San Giacomo di Rialta (1070-1084, =događa di D. Selvo, secondo la 
tradizione): in essi appaiono con matura snellezza semplificati caulicoli di diversa incisione, 
e brevi presenzc di foglie di seconda corona spesso atteggiate a palmetta, mentre ruolo deci
sivo e affidato alle grandi forme d'acanto quasi sempre angolari, che con elegantissima 
flucnza salgono fino a due terzi del calato, o fin sotto le volu te, risvoltando infine generosa
mente nello spazio. La diversita di livello degli esecutori, che lascia distinguere fra tutti il 
capitello della prima colonna di s inistra, non nasconde i caratteri della progettazione unitaria 
della serie (eccetto ovviamente i quattro a cu bo scantonato che hanno quasi certamente sos
Lituito altretanti originali, forse distrulli dal terremoto del 1117), e la colloca comunque 
quale fondamentale anela di congiunzione fra Aquileia e San Marco. 

Venezia, S. Nicola di Lido: capitello della navata 

A San Nicalo di Lido (1053 ?),5 la prima testimonianza rimastaci in Venezia 
dell'ordine corinzio rielaborato, la sicura originalita dei cinque capitelli del muro sud della 
navata rimasti imprigionati nelle pili tarde muraglie conventuali appare al primo istanle 

L. Fabbiani, La fondazione monastica di San Nicola di Lido (1053-1628), Venezia 1988. 
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come prodotto di un 'elaborazione sieura ma arcaica, dovuta probabilmente alla cultura dei 
monaci benedettini insediati nelluogo. Il ti po lungo e svasato del chlato, nel quale una coro
na di lunghe foglie d'acanto atteggiate a palmetta (4+4) lasciano emergere caulicoli sottili 
ed eleganti, le eui elice si uniscono a due a due al centro e si affermano sugli angoli con 
valute di forte rilievo, si accompagna con alto pulvino e si differenzia nettamente dai 
capitelli compositi e corinzi di San Marco, non solo per l'incomparabile ricchezza e varieta 
di quelli, ma anche per i rovesciati rapporti fra l'altezza e la larghezza misurata all'abaco, 
che configurano in San Nicola una finezza di concezione sostanzialmente estranea alla com
plessa gravezza del cantiere contariniano, la quale indubbiamente costituira un nuovo incipit 
fondarnentale per tanta parte della plas tica architettonica venetica dei secoli Xl e Xll. 

Venezia, S. Giovanni decollato: capitello della na vata di sinistra 

Una variante di questa maniera e costituita dalle due serie - pure escluse dal 
Buchwald- di capitelli corinzieschi (8) di San Giovanni decollato di Venezia, una parroc
chiale documentata nel 1118, per tradizione (F. Corner) fondata all'inizio dell'Xl secolo, 
pervenutaci in redazione golica, ma probabilmente con la conservazione delle colonne e 
dei capitelli originari, sui quali sono stati rinnovati i pulvini, come in Sant'Eufemia e in 
San Stefano di Caorle. Denunciando due mani diverse, o piuttosto la volonta di offrire un 
modello ad acanto classico insieme con uno ad acanto spinosa, i capitelli si conformano a 
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una comune versione ancor snella e svasata con due corone di f oli 
semplificati caulicoli, e sono pri vi di abaco. Nella versione spinosa le foglie si avvicinano a 
quelle di San Nicola, ma senza l'iterato elegante grafismo di quelle, che invece - in modo 
pi u tattile - si conserva nella serie 'plastica' . Questi modi, che si pos sono agevolmente 
riportare - in sostanziale accordo con la datazione tradizionale della chiesa - alla prima 
meta del secolo XI, furono probabilmente abbastanza diffusi; un capi teilo erratico incorpo
rato nell'angolo di un edificio sul canale Vena di Chioggia riproduce, semplificandole e 
accorciandole, le foglie alternate in due ordini della serie 'spinosa' di San Giovanni decol
lato, allungandone i caulicoli con elegante arcatura, e conservando un sottile abaco, sl da 
apparire assai prossimo al modello lidense. 

Chioggia, edificio lungo il canale Vena: capitello erratico 

Un altro capitello erratico in capo a calle del Traghetto a San Barnaba, di grafia piu 
arcaica e piatta, si iscrive pure per concezione (due corone di foglie alternate) e caraueri in 
questo indirizzo, dando pure maggiore slanciato sviluppo ai caulicoli. Anche uno dei 
capitelli di Sant'Eufemia - peraltro di ordine composito - atteggia le due corone di foglie 
con disegno e modi d'intaglio assai prossimi. 

Questo piccolo corpus venctico, con le aggiunte qui propostc, e con la sua estensione 
padovana, che sembra difficile riportare a un caso di semplice imitazione (i tre blocchi di 
quel Museo sono assai impegnativi per grandezza, di evidente elaborazione arcaica per 
modestia di aggetto e di profondita di rilievo, e particolari per rapporti compositivi e 
dimensionali interni), si raccoglie dunque nell'arnbiente venetico in non piu di 20-30 anni 
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verso la meta del secolo. Es so puo essere rapportato, o !tre che con Aquileia, con un comp
lcsso di analoghe testimonianze dalmatiche recentemente studiato da N. Jakšić, che natu
ralmente si raccorda con gli esempi istriani di San Giusto di Trieste e di San Lorenzo al 
Pasenatico (Sveti Lovreć), gia illustrati da M. Mirabella Roberti e H. H. Buchwald. Si pos
sono annotare, al riguardo, come particolarmente vicini al corpus venetico, un gruppo di 
pezzi della seconda meta del secolo XI: i capitelli di Sv. Petar u Drazi (San Pietro in 
Valle), di Sv. Ivan (San Giovanni) e della cattedrale di Santa Maria Maggiore, tutti 
nell'isola di Rab (Arbe), quelli di Sv. Mihovil a Krk (San Michele di Cherso), e quelli del 
monastero di Santa Maria e di Sv. Mari ja Velika (S anta Maria Maggiore) di Zara. 

Venezia, S. Barnaba, calle del traghetto: capitello erratico 

Soltanto nel caso di San Pietro in Valle e di Santa Maria di Zara e nota la data di 
fondazione del monastero (rispettivamente 1059 e 1066), ma la chiesa di Santa Maria e del 
1091, e di quella di San Pietro non e nota la data di costruzione. Sembrano praticamente 
identici fra loro alcuni esemplari di Santa Maria di Zara e di San Giovanni di Arbe, cui si 
avvicinano molto i capitelli di San Michele di Cherso, mentre un secondo insieme puo 
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piu schematica desinenza in Santa Maria Maggiore di Arbe. Questo secondo gmppo appare 
piu prossimo (con il pur organico disegno della duplice corona di foglie alternate) al mod
ello popponiano e alla evoluta grafia dei capitelli padovani mentre l'insieme Zara-Arbe
Chcrso testimonia una ricca maturazionc concettuale, che compone una corona di fog lie di 
base con due ordini di foglie alternate di acccntuata simmctrica stilizzazione, e lunghi 
caulicoli con ritortissimc valute in ampio abaco. L'esperienza dalmatica si costituisce cer
tamcnte con notevole ritardo rispetto a quella dell'arco altoadriatico, e si affcrma, per un 
perioda probabilmente superiore a un cinquantennio, fino all'inoltrato secolo Xli, mentre 
sulla spinta del cantiere contariniano di San Marco si e gii1. cstesa nell'area vcnetica una 
nuova fase creativa, peraltro espressiva di continuita con le intenzioni classicistiche prece
denti, ma tecnicamente capace di una avanzata imitazione dei capitelli del IV-VI secolo, 
quale solo Je botteghe bizantine dell'epoca possedevano. 
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MET AČKI KAPITELI U KORPUSU JADRANSKIH KAPITELA 
KORINTSKOG TIPA ll. STOLJEĆA 

Wladimiro Dorigo 

U osnovnim crtama venetske umjetnosti na početku ll. stoljeća primjećuje se poste
pena evolucija oblika nasljedenih iz kasne antike, koji se razvijaju pod utjecajem umjetnos
ti Konstantinopolisa za makedonske dinastije, a nakon jakog karolinškog utjecaja na 
početku 9. stoljeća, koji dopire putem obnove klasičnog nasljeđa. 

Znakovit je primjer novih kapitela iz rekonstrukcije bazilike u Aquileji u prvoj 
polovini ll. stoljeća. Izmedu 8. i 11 . stoljeća u regiji sjevernog Jadrana afirmira se jedin
stven umjetnički stil, koji se inspirira novim korintskim kapitc1om velike umjetnosti 4. 
stoljeća . Središte vojvodstva civitas Rivo/ati u to vrijeme nije doseglo originalnu 
kreativnost, već je, kao i kasnije Venecija, primalo kulturna strujanja različita porijekla. 
Sjevernojadranski krug od okolice Padove do Lovreća Pazenatičkog, preko radioničkih 
središta u Aquileji i Veneciji proteže se i šire od ovog područja. U bizantskoj provinciji 
Veneciji stoljećima je izradivana skulptura bez jačeg utjecaja dvorskih i samostalnih 
radionica rimskog carstva. U procesu obnove korintskog reda, koji je u sjevernoj Italiji 
prekinut u prvoj polovini 10. stoljeća, izvjesno je spontano usvajanje oblika kasne antike, 
koji su padom Carstva na Zapadu nestali, a preživjeli su u okviru bizantske kulture. U tom 
je procesu sudjelovala i sama Venecija, koja je preko trgovine s Istokom primila utjecaje 
velike bizantske umjetnosti makedonske dinastije. Malom korpusu kapitela prve polovine 
ll. stoljeća, kojeg je predložio Buch wald, dodajemo nove primjere, uključujući važnu sin
tezu N. Jakšića za područje Dalmacije, kao i skulpturu na početku gradnje Sv.Marka u 
Veneciji (1063.-1070.). Venetski korpus kapitela zajedno s padovanskim primjercima 
može se datirati u sredinu ll. stoljeća . Uz akvilejske, od posebnog značaja su dalmatinske 
analogije iz druge polovine ll. stoljeća (Sv. Petar u Supetarskoj Drazi, Sv. Ivan i katedrala 
sv. Marije Velike na Rabu, Sv. Mihovil na Krku, Sv . Marija i Sv. Marija Velika u Zadru). 
Dalmatinski primjeri pokazuju zakašnjenje za pedesetak godina u odnosu na sjeverni 
Jadran, dok u isto vrijeme u crkvi sv. Marka u Veneciji počinje nova faza, po ugledu na 
bizantske radionice od 4. - 6. stoljeća. 
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