
Architettura dell’XI secolo nell’Italia del Nord
Storiografia e nuove ricerche

Pavia  8-9-10 aprile 2010
Convegno Internazionale

a cura di
Anna Segagni Malacart e Luigi Carlo Schiavi

Edizioni ETS

000pped I_Layout 1  18/02/14  12:18  Pagina III



www.edizioniets.com

© Copyright 2013
EDIZIONI ETS

Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com
www.edizioniets.com

Distribuzione
PDE, Via Tevere 54, I-50019 Sesto Fiorentino [Firenze]

ISBN 978-884673509-6

Volume pubblicato con il contributo del MIUR, Fondi PRIN 2007,
e della Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia

Cura redazionale: Simone Caldano

Almo Collegio BorromeoUniversità di PaviaFondazione Comunitaria
della Provincia di Pavia

Comune di PaviaProvincia di PaviaRegione Lombardia

000pped I_Layout 1  18/02/14  12:18  Pagina IV



Presentazioni VII

Introduzione XIII

Testi 1

Josep Puig i Cadafalch et la Lombardie
La construction historique du «premier art roman»
Éliane Vergnolle 3

Per l’XI secolo dell’architettura lombarda
Da Arthur Kingsley Porter a Wart Arslan, a Paolo Verzone, a Gaetano Panazza
Adriano Peroni 9

Dossiers des archives de Fernand de Dartein - III
Les églises du XIe siècle en Italie du Nord dans l’œuvre de Fernand de Dartein
Marie-Thérèse Camus 15

Dossiers des archives de Fernand de Dartein - IV
Tra le chiese di Milano, il caso di Sant’Ambrogio
Tancredi Bella 25

L’architettura del X e XI secolo a Nord delle Alpi e le sue relazioni con l’architettura in Italia
Werner Jacobsen 35

Architetture dell’XI-XII secolo a confronto
Osservazioni tra esempi svizzeri e lombardi
Hans Rudolf Sennhauser 41

Oratorio di San Martino (Quinto-Deggio)
Nuove ipotesi dalla ricerca archeologica
Rossana Cardani Vergani 47

L’abbatiale romane de Baume-les-Messieurs (Jura)
Premiers résultats des recherches d’archéologie du bâti
Marie-Laure Bassi 51

Verona e l’architettura lombarda nel secolo XI: l’importanza dei modelli
Gianpaolo Trevisan 57

Pievi romaniche e paesaggio agrario. Un caso studio: il Canavese occidentale
Carlo Tosco 69

L’architettura della cattedrale di Bobbio
Anna Segagni Malacart 83

Indice

001indice V_Layout 1  14/03/14  09:19  Pagina V



La chiesa di San Fiorentino a Nuvolato (Mantova) e il problema dei “cori murati” dell’XI secolo
Paolo Piva 91

Osservazioni e riflessioni critiche sulla polivalenza liturgica dei battisteri nord-occidentali d’Italia dei secoli XI e XII
Barbara Bruderer Eichberg 99

Fra pre- e protoromanico lombardo: i Santi Fermo e Rustico a Credaro, Santa Maria e San Salvatore 
ad Almenno San Salvatore, San Salvatore a Barzanò
Fabio Scirea 117

La pieve di Lenno e altre questioni lariane
Marco Rossi 127
Appendice. Alcune osservazioni sulla tecnica costruttiva delle volte e sulle finiture di superficie della cripta 
di Santo Stefano di Lenno
Dario Gallina 133

Cappelle castrensi tra Lombardia e Piemonte nel secolo XI: architetture per “un ordine nuovo”
Maria Teresa Mazzilli Savini 137

Considerazioni su alcune chiese a impianto basilicale nel territorio milanese
Luigi Carlo Schiavi 157

Osservazioni sulla pittura lombarda tra X e XII secolo. Il territorio veronese
Mara Mason 167

La pieve di Sant’Andrea di Iseo (Bs)
Dall’analisi stratigrafica e archeologica alla politica edilizia dell’episcopato bresciano tra XI e XII secolo
Dario Gallina 177

Sistemi voltati nell’architettura del primo XI secolo
Alcuni esempi nell’Italia nord-occidentale
Saverio Lomartire 199

Echi dell’architettura transalpina nella marca aleramica
Santa Giustina di Sezzadio e Santo Stefano extra muros di Gamondio
Simone Caldano 215

San Pietro di Acqui
Gian Battista Garbarino 223

Romanico ad Asti nel secolo XI: ricerche sulla città e sul territorio
Alberto Crosetto 235

Lombard architecture? 
Parma, XI secolo. Il monastero di Sant’Uldarico
Michele Luigi Vescovi 245

Tracce lombarde nella Toscana protoromanica
Marco Frati 253

Esplorazioni nell’architettura romanica del Montefeltro
Le tecniche costruttive nell’XI secolo
Cristiano Cerioni 271

Immagini 281

Bibliografia 491

VI Indice

001indice V_Layout 1  14/03/14  09:19  Pagina VI



A esclusione delle guide locali, per quanto ricche d’in-
formazioni e osservazioni critiche come quella di Luigi
Simeoni del 1909, fu Arthur Kingsley Porter con la sua
Lombard Architecture a fornire un primo quadro gene-
rale dell’architettura ‘romanica’ veronese2. Contributi
anche rilevanti non erano mancati fino ad allora, ma per
lo più si trattava di saggi dedicati agli edifici maggiori3.
L’opera di Porter, invece, analizzava tutte le chiese plau-
sibilmente dei secoli XI e XII della città di Verona e al-
cune del territorio4; solo pochi edifici ne rimasero esclu-
si, per quanto significativi come la pieve di San Floriano
in Valpolicella o la chiesa parrocchiale di San Lorenzo a
Pescantina. Oggi i testi critici per eccellenza cui fare ri-
ferimento, e che offrono la più completa trattazione
d’insieme del patrimonio artistico medievale veronese,
sono le due fondamentali pubblicazioni di Wart Arslan
sull’architettura romanica e sulla pittura e scultura, del
1939 e 1943 rispettivamente5, cui vanno aggiunte le
sintesi proposte da Angiola Maria Romanini e da Fran-
cesca Flores D’Arcais, non prive di alcune considerazio-
ni autonome6. La cronologia relativa degli edifici di Ve-
rona proposta da Arslan è tutt’ora valida, ma in termini
assoluti egli vedeva fiorire un’architettura veronese solo
allo scadere del secolo XI e sbocciare rigogliosa nel XII,
pertanto escludendo Verona dalle sperimentazioni di
area lombarda e anzi ritenendo che l’architettura vero-
nese quasi si limitasse a sviluppare in chiave locale, certo
anche creativamente, gli impianti architettonici elabo-
rati nella regione contermine (con speciale riferimento
al duomo di Modena). Per Arslan, e poi anche per Ro-
manini, Verona restava ancorata alla concezione spazia-
le “veneta” dello schema basilicale, rapportandosi in
particolare con Venezia per la scultura architettonica,
mentre le novità presentate dalle prime costruzioni, nel-
la fattispecie la chiesa di San Fermo Maggiore – con la
quale si apre il volume di Arslan sull’architettura – sa-
rebbero derivate da influssi di ambito cluniacense, più
precisamente borgognone e forse normanno7. È da que-
sti studi, dunque, che il mio intervento prende le mosse
per riesaminare alcuni temi e problemi dell’architettura
a Verona nel secolo XI.

Come Arslan stesso auspicava, l’accresciuta cono-
scenza dei singoli monumenti maturata con le ricerche
di questi ultimi anni getta nuova luce non solo sulle sin-
gole costruzioni, ma anche sui rapporti fra Verona e le

diverse imprese costruttive di altri ambiti territoriali,
portando a conclusioni differenti rispetto alla sistema-
zione della materia offerta dallo studioso padovano. Per
quanto riguarda il rapporto con l’area veneziana questo
è certamente esistito, anzi, secondo la mia lettura dei
fatti, fu più stretto di quanto pensassero Arslan e Roma-
nini e non limitato alla scultura architettonica, mentre i
riferimenti alla Borgogna e alla Normandia furono di
carattere affatto differente, in generale assai più compli-
cati da districare, se mai fosse possibile, e strettamente
collegati alle esperienze lombarde. Infatti, grazie ai dati
oggi disponibili e alle nuove acquisizioni critiche, emer-
ge che l’interazione con i territori centrali della Lom-
bard Architecture fu più intensa e precoce di quanto si
sia creduto, ma il rapporto tra dare e avere, ovvero la di-
rezione degli scambi tra Verona e l’area lombarda nel se-
colo XI, devono ancora essere pienamente chiariti: non
si tratta solo della trasmissione di prassi operative, che
invero sembra limitata (per esempio nell’architettura di
Verona sono assenti le pareti scandite da lesene e gruppi
di archetti pensili, eccetto rari casi in cui le bandes lom-
bardes decorano le absidi, come nelle chiese di San Lo-
renzo e della Santa Trinità), bensì dello scambio di con-
cetti architettonici astratti.

San Benedetto al Monte

Tra le prime costruzioni del secolo XI conservatesi a
Verona vi è la cripta di San Benedetto al Monte. La pic-
cola chiesa, ubicata al centro della città in corrisponden-
za della parte posteriore dell’antico tempio capitolino
prospiciente il foro, è nominata per la prima volta in un
documento del 1019 e molto probabilmente sotto l’at-
tuale veste architettonica seicentesca tutt’ora conserva le
dimensioni e parte delle murature della chiesa medieva-
le8. La cripta è del tipo a oratorio, è larga quanto la chie-
sa stessa (circa 7 m) e si estende al di sotto dell’odierna
aula per metà della sua lunghezza (fig. 1). Lo spazio è
suddiviso in due navate di tre campate coperte con volte
a crociera regolare e vi si accedeva da due scalinate volta-
te a botte poste lungo i muri perimetrali dell’edificio
(fig. 2)9. Le volte sono dotate di archi longitudinali e
trasversali non assorbiti dal piedritto, hanno gli spigoli
delle nervature diagonali bene evidenziati all’imposta e

Verona e l’architettura lombarda nel secolo XI: l’importanza dei modelli *
Gianpaolo Trevisan

Ein mittelalterliches Kunstwerk läßt sich erst dann richtig werten,
wenn wir seine Vorbilder kennen1.
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ricadono al centro del vano sopra due colonne in pietra
con capitello, oggi racchiuse dentro una fodera di rin-
forzo settecentesca in mattoni che le ha trasformate in
pilastri quadrangolari10, mentre lungo il perimetro s’im-
postano su semicapitelli corinzieggianti e relative mezze
colonne in pietra11. Una triplice arcata su colonne sepa-
ra l’abside dalle navate della cripta (fig. 3), pertanto
nell’ultima campata il raccordo con il sostegno centrale
antistante l’abside è risolto con tre volte a crociera irre-
golare, in questo caso prive dei sottarchi; hanno di nuo-
vo i sottarchi, invece, le volte di raccordo dei tre archi
con la curva absidale. L’apparecchio murario delle volte,
visibile nei pochi punti in cui l’intonaco è caduto, è in
conci di calcare rosato dalle dimensioni simili a quelle
dei laterizi antichi e altomedievali (i lati in vista misura-
no 30-40 cm di lunghezza e 8-10 cm di altezza) con la
presenza di alcuni mattoni, questi ultimi sempre impie-
gati, invece, in gruppi sovrapposti di due o più, come
piani d’imposta delle arcate al di sopra dei semicapitelli
lungo il perimetro della cripta. I sottarchi, interamente
in pietra rosata, sono presenti anche lungo i muri peri-
metrali della cripta, però mentre nel muro ovest sono
veri e propri arcs formerets, in alcuni punti lungo il muro
nord dove manca l’intonaco risultano essere solo appog-
giati ai muri longitudinali. Non è da escludere, quindi,
che la cripta sia stata inserita in un edificio già esistente,
di cui sembrano essere indizio anche i differenti mate-
riali da costruzione dei muri laterali in piccoli conci
sbozzati, mattoni e ciottoli rispetto a volte e muro ovest
in pietra squadrata, e le due fasi visibili nell’abside, ispes-
sita internamente dall’aggiunta di una cortina muraria
apparentemente contestuale alle volte12.

È stato già chiarito che una struttura architettonica
come quella della cripta di San Benedetto al Monte è
ascrivibile alla prima metà del secolo XI13, una colloca-
zione cronologica che trova appoggio nei risultati delle
analisi che ho fatto eseguire sui materiali da costruzione
laterizi14. La tipologia delle volte a crociera articolate
con archi trasversali, longitudinali e formerets comparve
nell’area padana dal Piemonte alla Lombardia intorno
all’anno Mille, ebbe subito una rapida e ampia diffusio-
ne e il primo caso datato con certezza si trova nella crip-
ta di San Vincenzo a Galliano (1007)15. La cripta vero-
nese appartiene a tale gruppo, tuttavia è necessario sot-
tolineare che a Verona (come nel Veneto) è raro l’utiliz-
zo degli archi formerets nei sistemi voltati, talché si do-
vrebbe pensare che la cripta veronese se non fu opera di
vere e proprie maestranze lombarde in trasferta fu co-
struita da maestranze aggiornate su quanto si stava rea-
lizzando in Lombardia16.

Una maggiore precisazione della cronologia della
cripta di San Benedetto e ulteriori spunti di riflessione
sui rapporti con l’area lombarda provengono dall’anali-
si dei suoi elementi scolpiti, organici alla struttura volta-
ta e dunque appositamente realizzati per essa17. Nelle

condizioni attuali i quattro capitelli delle colonne sono
visibili solo parzialmente attraverso aperture apposita-
mente praticate nella muratura di rinforzo settecente-
sca, sono di complicata lettura per le scalpellature subi-
te, ma dovrebbero essere usciti dalla medesima mae-
stranza che realizzò i semicapitelli lungo i muri d’ambi-
to: uno di essi è decorato con foglie palmate dagli apici
contigui uniti fra loro (n. 3 in fig. 1) similmente a un se-
micapitello lungo il fianco nord (fig. 10); i rimanenti
sembrerebbero aver avuto foglie analoghe ad alcuni se-
micapitelli della navata sud, ma mostrano pure un colla-
rino decorato da una treccia a due capi. L’analisi dei se-
micapitelli a mio avviso rivela che per forme e modalità
esecutive essi si possono ricondurre nell’ambito della fa-
miglia dei capitelli corinzi cosiddetti ‘a palmette’18, la
serie che a cominciare dai capitelli della basilica di
Aquileia (1031) si sviluppa con differenti declinazioni
nel secondo e nel terzo quarto del secolo XI in area alto
adriatica da Venezia a Zara19. All’interno dell’ampia se-
rie non vi sono esemplari del tutto coincidenti con i ca-
pitelli veronesi, tuttavia essi ne utilizzano il medesimo
vocabolario morfologico proponendo al contempo una
semplificazione e ulteriori varianti tipologiche. Special-
mente un primo gruppo di capitelli a uno o due ordini
di foglie (figg. 4-6) ha caratteristiche analoghe ai capi-
telli di ‘seconda generazione’ di Santo Stefano a Caorle
e di San Giusto a Trieste (figg. 7-8), a loro volta stretta-
mente imparentati ai capitelli appartenuti all’abbazia di
Santa Maria di Aquileia, oggi sede del Museo Paleocri-
stiano in località Monastero, che già avevano semplifi-
cata l’articolata composizione delle foglie dei capitelli
della vicina cattedrale20. È palese la corrispondenza con
alcuni dei capitelli caprulani delle lunghe foglioline con
gli apici che si richiudono quasi a uncino sulla spessa co-
stolatura centrale. Inoltre nel caso dell’esemplare a un
solo ordine (fig. 4) la forma delle piccole foglie inserite
alla base tra le foglie maggiori (equivalenti alla prima
corona di un capitello corinzio normale) è simile a quel-
la che vediamo in alcuni capitelli di entrambi i gruppi di
Trieste e Caorle (o nei capitelli aquileiesi di Monastero),
dove compongono una figura a tre o cinque lobi; men-
tre nel caso della variante con due ordini di foglie, le fo-
glioline alla base del primo ordine non si uniscono tra
loro, al contrario sono distinte e distanziate in modo da
lasciare più largo respiro alle foglie del secondo ordine,
che salgono ad avvolgere le volute (figg. 5-6), analoga-
mente ad altri capitelli della navata di Caorle.

Delle rimanenti tre varianti di semicapitelli due pre-
sentano foglie opposte o foglie pennate contigue (figg.
10-11) e trovano attinenza tipologica con altrettanti ca-
pitelli della cattedrale di Trieste (fig. 14), di San Pietro a
Draga sull’isola di Arbe (Supetarska Draga, Rab) e della
chiesa di San Martino a San Lorenzo del Pasenatico
(Sveti Lovreč) in Istria (fig. 13), ultimi della serie adria-
tica in ordine di tempo e caratterizzati da una loro pro-
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pria cifra stilistica21. La terza variante è invece peculiare
di San Benedetto (fig. 12) e ha foglie i cui elementi vege-
tali, disposti simmetricamente intorno alla costolatura
centrale, disegnano due occhielli alla base, mentre ai lati
si allungano verso l’alto a comporre una terminazione
che riprende le foglie pennate e carnose del capitello nel-
l’angolo nord-est (fig. 11). A differenza dei precedenti
capitelli questi tre esemplari mostrano caulicoli chiara-
mente definiti, con stelo e orlo tortili.

Dunque, le affinità tra i capitelli della cripta di San
Benedetto al Monte e la produzione altoadriatica sono
tali che, se si ritiene la trasmissione di modelli e prassi
esecutive circoscritta nell’ambito di un apprendistato in
cantiere, diviene plausibile l’ipotesi di una colleganza tra
i lapicidi attivi a Verona e le maestranze formatesi nei
cantieri altoadriatici. Inoltre, vi è anche una piena corri-
spondenza tipologica ed esecutiva (lunghe foglie pen-
nate incise da rustiche nervature, caulicoli tortili, volu-
te) tra il capitello dell’angolo nord-est della cripta di San
Benedetto (fig. 11) e quattro capitelli reimpiegati nei
balconi inferiori della torre campanaria di San Zeno
(fig. 15), per cui si può asserire che tutti questi capitelli
siano stati eseguiti dalla medesima maestranza22: non
solo, quindi, si può precisare la datazione della cripta di
San Benedetto al Monte negli anni intorno alla metà
del secolo XI grazie ai legami con la scultura architetto-
nica altoadriatica, ma si potrebbe ancorare i capitelli e la
cripta stessa alla data del 1045 incisa alla base del cam-
panile di San Zeno nell’iscrizione che ne ricorda la fon-
dazione da parte dell’abate Alberico, poiché è molto
probabile che i quattro capitelli di reimpiego dell’odier-
na cella campanaria inferiore (datata 1120) provengano
dalla primitiva torre23.

In definitiva nella cripta di San Benedetto si possono
distinguere caratteristiche i cui immediati precedenti si
trovano in area lombarda per la struttura architettonica
e in area adriatica per la scultura architettonica: la per-
suasiva proposta di riconoscere una maestranza prove-
niente dai cantieri del litorale adriatico, e forse diretta-
mente da Aquileia, nei lapicidi responsabili della serie di
capitelli corinzi ‘a palmette’ (fig. 9) appartenuti alla
cripta e alla navata della cattedrale di Parma intrapresa
dal vescovo Ugo (1027-1044/45) e conclusa durante
l’episcopato del veronese Cadalo (1045-1072)24, capitel-
li che hanno maggiori analogie con i capitelli di ‘seconda
generazione’ di Caorle (e del monastero di Santa Maria
di Aquileia) come i capitelli di San Benedetto al Monte,
avvalora l’ipotesi che l’episodio veronese possa essere let-
to non solo come ‘laboratorio’ di aggregazione di espe-
rienze, ma anche come indizio di una funzione di snodo
e crocevia esercitata da Verona tra le aree orientale e oc-
cidentale della pianura padana25.

La compresenza di tradizioni costruttive diverse e il
dialogo con la laguna veneta si legge anche in imprese
probabilmente ‘veronesi’ come le cripte di San Procolo

e Santa Maria in Organo. Rispetto a quest’ultima la
cripta di San Procolo ha una larghezza maggiore (circa
10 m) ed è suddivisa in tre navate di quattro campate da
due file di tre colonne, ma in origine anche la profonda
abside era tripartita da colonne in navate di due campa-
te, poi eliminate in un rifacimento cinquecentesco. Po-
co più grande di San Benedetto al Monte, è a essa stret-
tamente collegata per via del sistema strutturale delle
volte a crociera, che presenta le medesime caratteristi-
che, come già notava Arslan26: archi trasversali e longi-
tudinali ricadenti sui capitelli e archi formerets su para-
ste lungo i muri perimetrali. Purtroppo l’accurata inda-
gine archeologica cui è stata sottoposta la chiesa non ha
restituito elementi datanti intrinseci allo scavo validi
per la struttura architettonica medievale e pertanto, sul-
la base del post quem offerto dall’ipotetica datazione ai
secoli IX-X dei capitelli delle paraste, ritenuti di reim-
piego, si è collocata la cripta nell’arco temporale che va
dalla metà del secolo X alla metà del successivo27. Tutta-
via non solo la struttura della cripta di San Procolo ine-
vitabilmente si deve collocare vicino a quella di San Be-
nedetto al Monte e perciò va datata intorno la metà del
secolo XI, ma anche il gruppo di capitelli di San Proco-
lo datati ai secoli IX-X, ossia i capitelli cubici delle para-
ste lungo i muri d’ambito e i due capitelli della coppia di
colonne centrali, appaiono realizzati per la presente
struttura28. La differenza più rilevante tra le due cripte è
che nella cripta di San Procolo si scendeva da tre scali-
nate corrispondenti alle tre navate (fig. 16), anziché da
due scale adiacenti i muri perimetrali, risultando la
fronte della cripta aperta con una triplice arcata verso la
navata della chiesa. Oggi a Verona tale soluzione s’in-
contra solo nella cripta di San Zeno del tardo secolo XII
(ripristinata nel 1870), ma era stata adottata anche per
l’ampia cripta della chiesa di Santa Maria in Organo, di-
versa da San Procolo o San Benedetto per avere volte a
crociera senza arcate longitudinali e trasversali – e nem-
meno capitelli decorati, salvo il reimpiego di materiale
antico – e tuttavia databile anch’essa alla prima metà del
secolo XI29. Si concretava in questo modo una tipologia
di chiesa a tre livelli, il cui presbiterio sopraelevato sulla
cripta da un lato accentuava la separazione tra lo spazio
ecclesiale e quello dei laici, ma dall’altro creava un forte
legame visivo tra l’interno della cripta aperta verso la na-
vata e le cerimonie liturgiche al piano dell’altare. Rima-
ne da capire se una simile orchestrazione degli spazi del-
le chiese e delle cripte di San Procolo e Santa Maria in
Organo appartenga alla loro prima fase di costruzione,
oppure l’ingresso centrale sia frutto di una seconda e più
tarda modifica30. È un punto sul quale servirebbe davve-
ro una mirata indagine archeologica di verifica, e tutta-
via quest’ultima ipotesi è particolarmente attraente nel-
la misura in cui permetterebbe di conciliare la datazione
intorno alla metà del secolo XI delle cripte veronesi con
l’ipotesi che gli ampi ingressi tramite triplice arcata pos-
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sano essere una trasformazione che riflette la soluzione
adottata per la cripta della basilica di San Marco a Vene-
zia (iniziata dal doge Domenico Contarini nel 1063),
dove originariamente un simile allestimento ‘scenogra-
fico’ realizzato in forme grandiose lasciava vedere la se-
poltura dell’evangelista – posizionata sotto l’altare mag-
giore – attraverso le tre ampie arcate dell’ingresso alla
cripta che si aprivano sulle scale verso la navata all’inizio
del presbiterio, in corrispondenza dell’odierna iconosta-
si31. D’altra parte la cripta di San Marco – e in generale
l’intero cantiere marciano – ebbe subito un forte impat-
to sull’architettura del Veneto: così come fu sicuro mo-
dello per le cripte di Santa Sofia a Padova – rimasta in-
compiuta – e della cattedrale di Treviso, potrebbe avere
esercitato presto il suo influsso anche a Verona, pronta
ancora una volta a recepire e fare proprie le più nuove
soluzioni architettoniche. Se poi future ricerche rivelas-
sero, invece, che la cripta con la fronte aperta verso la
navata fu elaborata a Verona, a maggior ragione avremo
una riprova della vivace originalità architettonica del-
l’ambito veronese.

San Fermo Maggiore e San Lorenzo, San Giovanni 
in Valle e Santa Maria Antica

Con la costruzione delle chiese di San Zeno, San Fer-
mo Maggiore e San Lorenzo, che contraddistingueran-
no il panorama architettonico veronese dalla metà del
secolo XI fino al principio del XII, si manifestano im-
provvisamente un’insolita gamma di novità progettuali
e una tecnica costruttiva evoluta. Il rinnovamento delle
principali chiese cittadine promosso dai vescovi verone-
si si giovò di maestranze assai esperte e portatrici di un
ricco bagaglio di competenze difficilmente riconducibi-
le a modelli interpretativi semplicistici in termini di svi-
luppo lineare delle capacità di costruire ‘veronesi’, così
come le conosciamo fino alla metà del secolo XI. Si assi-
ste, inoltre, a un fenomeno di arricchimento e trasfor-
mazione del sostrato lessicale comune all’architettura
laterizia lombarda e adriatica, che sta alla base delle co-
struzioni di San Zeno e San Fermo e non sembra giusti-
ficabile se non con il concorso di un considerevole ap-
porto esterno. Personalmente continuo a pensare che
l’exploit architettonico veronese della seconda metà del
secolo XI sia da leggere anche – e sottolineo ‘anche’ –
alla luce di quella eccezionale impresa che fu il cantiere
marciano del 1063, vero e proprio spartiacque architet-
tonico per Venezia e parte del Veneto, che si frappone
altresì tra le due abbazie vescovili veronesi: un rapporto
d’interscambio, questo con l’area adriatica e veneziana
in particolare, che diverrà via via privilegiato, seppure
non esclusivo, e non sarà limitato alla scultura decorati-
va, come pensava Arslan, ma interesserà anche l’archi-
tettura in senso stretto32.

Non intendo affrontare in questa sede una disamina
della fase di San Zeno attribuibile alla metà del secolo
XI, di cui l’abside meridionale è la parte più cospicua33,
né dell’intera San Fermo (iniziata nel 1065). Focalizzo
l’attenzione, invece, sui due ordini di problemi che sol-
leva in particolare San Fermo, la meglio conservata tra
le due: uno a monte sull’origine delle maestranze che
costruirono le grandi chiese veronesi, e uno a valle rela-
tivamente alle conseguenze e agli influssi esercitati da
quel cantiere. Nel tentativo di dare conto della comples-
sità del primo punto in questione mi limito a sottoli-
neare come San Fermo, accanto ad elementi della tradi-
zione costruttiva laterizia ‘lombarda’, abbia una cripta
monumentale (figg. 17, 33b) coperta di volte a crociera
gettate in calcestruzzo con molti ciottoli inclusi, archi
longitudinali e trasversali di pietra e mattoni, ma non
archi formerets, quindi tecnicamente affatto differenti
rispetto alla cripte ‘lombarde’ di San Benedetto al Mon-
te o di San Procolo; e come parte della scultura architet-
tonica superstite – un frammento di cornice e i capitelli
all’esterno delle absidi – sia di diretta derivazione mar-
ciana, con capitelli estremamente classicheggianti tra
cui i più raffinati sono parzialmente lavorati a giorno34.
Ma l’originalità delle basi e dei capitelli modanati con
tori, gole e listelli classicheggianti dei pilastri in pietra
della cripta e della chiesa di San Fermo (fig. 18) sono
davvero un problema su cui già da tempo è stata autore-
volmente richiamata l’attenzione35. Pur non escludendo
che le numerose antichità romane di Verona potessero
esercitare il loro ascendente su lapicidi competenti e
particolarmente predisposti a trarne ispirazione, rifletto
da tempo sul fatto che tali elementi architettonici, pre-
senti anche nelle basi delle lesene dell’abside meridiona-
le di San Zeno, trovano i migliori confronti nelle moda-
nature delle imposte impiegate in alcuni edifici dell’ar-
chitettura ottoniana e salica di poco anteriori o coeve
(per esempio nella Bartholomäus-kapelle a Paderborn
(fig. 19), nelle parti del duomo di Hildesheim realizzate
dai vescovi Godehard ed Hezilo, e anche nel San Mi-
chele a Hildesheim, nella cripta di Spira, nella parte oc-
cidentale della cripta di San Servatius a Quedlinburg), a
loro volta riconducibili a una tradizione di analogo re-
pertorio decorativo che discende dall’età carolingia (per
esempio le imposte delle arcate della Cappella Palatina
di Aquisgrana o del Westwerk di Corvey)36. In sostanza
si potrebbero ipotizzare rapporti diretti con i cantieri
d’oltralpe o l’assimilazione di tali spunti da parte delle
maestranze di San Fermo, allo stesso modo in cui ciò av-
veniva in altri ambiti artistici: d’altra parte così com’è
documentata alla metà circa del secolo XI la trasferta di
un «peritissimus artifex», probabilmente un cavatore
di pozzi o costruttore di cisterne, che «ex Venetiae par-
tibus cum filiis» si recò a Hirsau dove fu impiegato alle
dipendenze del conte Adalberto di Calw e «multa be-
neficia eidem loco arte sua administraverat»37, analoga-
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mente potrebbe esservi stato un passaggio in senso op-
posto. Nella stessa abbazia di Sant’Aurelio a Hirsau, la
cui nuova chiesa fu promossa dal conte e venne iniziata
nel 1059, le navate laterali erano coperte da volte a cro-
ciera con archi formerets, i sostegni e le arcate della nava-
ta sono in apparecchio lapideo perfettamente squadrato
e per colmo di coincidenza le imposte degli archi del ve-
stibolo d’ingresso fra le torri sono modanate col sopraci-
tato repertorio classicheggiante simile a quello veronese
e degli esempi di età ottoniana38. Ma è verosimile che a
Verona in aggiunta agli apporti culturali lombardi e ve-
neziani vi sia anche una presenza di lapicidi ‘teutonici’?
Si può facilmente intuire come la cultura architettonica
germanica possa avere esercitato storicamente un suo
influsso a Verona, centro della Marca Veronese, sede di
un palatium dell’imperatore presso l’abbazia di San Ze-
no e il cui vescovo era parte del Reichskirchensystem del
Sacro Romano Impero39 e apparteneva ai ranghi dell’al-
to clero germanico. Tuttavia la qualificazione delle mae-
stranze attive a Verona nel secolo XI resta un problema
sul quale, almeno per quanto mi riguarda, non sembra-
no maturi i tempi per sciogliere tutte le riserve, non per
l’assenza di confronti inerenti i singoli elementi formali
di cui come si è visto non mancano i riscontri, piuttosto
perché sconcerta che vi sia una tale molteplicità sinergi-
ca di possibili relazioni – e maestranze? – che non si
esauriscono con il solo riferimento all’area lagunare o
lombarda né, come s’è detto, con un eventuale processo
di sviluppo autoctono40.

Per quanto riguarda il tema più circoscritto della ri-
caduta che ebbero i cantieri del secolo XI sugli sviluppi
successivi dell’architettura e scultura architettonica ve-
ronesi, non c’è dubbio che i cantieri di San Zeno e San
Fermo Maggiore lasciarono in eredità una cospicua se-
rie di elementi originali oltre ad artefici aggiornati e
molto capaci. Ciò emerge in tutta la sua evidenza nella
chiesa di San Lorenzo (figg. 20a-b), emanazione diretta
del cantiere di San Fermo. La costruzione si data grazie
a una lamina plumbea trovata nel 1894 durante i lavori
di ripristino in una cassetta collocata sotto l’altare del
transetto meridionale, lamina che attesta la deposizione
delle reliquie di sant’Ippolito da parte del vescovo di Ve-
rona Zufeto (tra 1107 e 1111)41. La storiografia, nella
scia di Luigi Simeoni, ha assunto quale data convenzio-
nale per l’avvenimento il 111042, tuttavia Arslan, alme-
no inizialmente, per motivi di compatibilità con la cro-
nologia da lui attribuita alle chiese veronesi, considera-
va questa data come l’inizio della costruzione43, mentre
è decisamente più sensato con Simeoni, Porter e Kluc-
khohn considerare il 1110 come data entro la quale la
chiesa è conclusa44. L’inizio del cantiere, invece, non è
da escludere sia collocabile nel 1100 o un po’ prima, in
ragione della contiguità con il cantiere di San Fermo da
cui discende e alla possibile revisione della cronologia
relativa dell’architettura veronese di cui si dirà.

San Lorenzo ha uno schema planimetrico identico a
San Fermo (fig. 29d), mentre l’elevato è molto differen-
te: ha transetto regolare e navate laterali con gallerie alle
quali si accedeva tramite due scale a chiocciola poste in
torri circolari esterne, ma aderenti al corpo della chiesa;
vi è una tribuna in controfacciata; pilastri compositi e
colonne si alternano fra loro sia al piano della chiesa sia
a quello delle gallerie; la navata maggiore è priva di fine-
stre e inoltre originariamente la copertura prevedeva un
tetto unico a due falde come gli edifici ad aula, non ave-
va né archi trasversi, né era coperta da volte a crociera
come attualmente indicato, elementi indebitamente in-
seriti durante i restauri degli anni Cinquanta del secolo
scorso, probabilmente a causa dell’errata interpretazio-
ne di alcuni avanzi murari45. Il paramento è organizzato
come in San Fermo, variato nei materiali ma ordinata-
mente apparecchiato per distinguere masse e volumi ar-
chitettonici; anche qui si ritrova il contrafforte penta-
gonale, però lungo le linee di gronda e nelle absidi cor-
rono fregi di archetti pensili, assenti a San Fermo. I capi-
telli impiegati all’interno sono principalmente di tipo
corinzio, simili a quelli delle absidi di San Fermo, ma
nel transetto abbiamo anche capitelli a due zone con
aquile agli angoli (fig. 21)46. Con tali particolari capitel-
li riemerge il rapporto con Venezia e quella speciale atti-
tudine degli artefici lagunari a cimentarsi in un vero e
proprio studio di riproduzione dei modelli classici e tar-
do antichi. Richiamo che a sua volta stabilisce un colle-
gamento tra San Lorenzo e la chiesa di San Giovanni in
Valle (entro il secondo decennio del XII secolo) con i
suoi capitelli a due zone con protomi di leone o di arie-
te agli angoli (figg. 22-23)47, ancora su modello marcia-
no (fig. 24) e per i quali non è improbabile abbia avuto
una parte l’artefice dell’analogo capitello con protomi
angolari del portico di collegamento tra il duomo di Ve-
rona e la chiesa di San Giorgio, il cui abaco a incrosta-
zione di mastice è ‘veneziano’ (databile a fine XI-inizio
XII secolo, in ogni caso antecedente alla ricostruzione
romanica del duomo)48.

A proposito di queste sculture e dei rapporti con l’ar-
chitettura, è importante ribadire che la chiesa di San
Giovanni in Valle fu costruita da due maestranze diffe-
renti in due fasi ravvicinate. Alla prima fase appartengo-
no il citato capitello a protomi d’ariete, altri due capitelli
corinzi dell’interno e l’intera abside settentrionale, che è
la prima architettura che possiamo attribuire a una mae-
stranza propriamente locale. Alla seconda fase apparten-
gono le absidi centrale e meridionale, architettonica-
mente diverse da quella nord e opera di un’altra mae-
stranza, cui si attribuisce anche il completamento della
chiesa. Nei raffinati capitelli dell’abside nord di San Gio-
vanni si riconosce un’impronta e una qualità esecutiva
che discende dai cantieri veronesi del secolo XI. Parten-
do da San Fermo e passando per San Lorenzo il bagaglio
di competenze e conoscenze artistiche di questi scultori
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viene arricchito e sviluppato in modo autonomo da una
spiccata personalità, che trae nuova ispirazione da mo-
delli classici e tardoantichi finendo per influenzare an-
che l’architettura. Appare qui, infatti, per la prima volta
l’elegante coronamento absidale anticheggiante ad archi-
trave su lesene caratteristico di alcune chiese veronesi del
principio del secolo XII. Questo articolato gruppo di
scultori e lapicidi, lasciato il cantiere di San Giovanni in
Valle e la città, elaborando ulteriori fonti d’ispirazione,
entro il terzo decennio del secolo XII lavorerà ad alcuni
edifici sacri della diocesi: la pieve di San Floriano in Val-
policella, San Lorenzo a Pescantina, Sant’Ambrogio a
Tombazosana, i Santi Filippo e Giacomo a Scardevara di
Ronco all’Adige. Si tratta di maestranze ben distinte dai
lapicidi che poco dopo il 1120 si dedicarono alla decora-
zione architettonica della nuova cattedrale di Verona e al
completamento della stessa San Giovanni in Valle, for-
zosamente aggregate intorno alla figura di magister Pele-
grinus dalla passata storiografia49. Se poi si accettasse la
recente proposta di attribuire alla chiesa di San Lorenzo
a Pescantina l’epigrafe del 1112 attestante una traslazio-
ne delle reliquie di san Zeno, un tempo murata nell’adia-
cente campanile, e che essa abbia suggellato il rinnova-
mento romanico dell’edificio50, allora si potrebbe antici-
pare di circa un decennio la datazione di questo gruppo
di costruzioni collegate fra loro. L’abside nord di San
Giovanni in Valle, pertanto, risulterebbe databile al pri-
mo decennio del secolo XII, mentre le altre chiese si tro-
verebbero cronologicamente scalate entro il secondo de-
cennio del secolo. A questo punto la chiesa di San Lo-
renzo, che precede San Giovanni in Valle, potrebbe col-
locarsi appunto nel 1100 o poco prima.

Ritornando al problema dei referenti veneziani del-
l’architettura di Verona, la chiesa di San Lorenzo fa
emergere che questi, come si è accennato sopra, tra la fi-
ne del secolo XI e il principio del XII consistano in più
approfonditi scambi, non limitati alla sola scultura ar-
chitettonica. Nonostante tutte le apparenze e radicaliz-
zando gli spunti già ricordati di Arslan e Romanini, ri-
tengo che pure per comprendere la ‘formazione’ delle
maestranze murarie si debba guardare in direzione di
Venezia e della sua sfera d’influenza. Le ragioni non ri-
siedono nel costruito, di cui non si troverebbe termine
di paragone in laguna, ma sono soprattutto nel modus
operandi dei costruttori, quello che, usando una termi-
nologia moderna, è l’aspetto teorico dell’architettura. In
particolare risulta identico nell’area tra Venezia e Vero-
na l’atteggiamento verso l’antico e la capacità di trasferi-
re in maniera creativa la lezione tratta dalle fonti d’ispi-
razione in ciò che si stava realizzando, e Venezia, impe-
gnata com’era nell’affermazione autocelebrativa della
propria ascendenza antica e apostolica, per prima ricer-
cò e ripropose virtuosisticamente modelli architettoni-
ci e decorativi tardoantichi nella propria Basilica di Sta-
to51. Con lo stesso atteggiamento in San Lorenzo a Ve-

rona per risolvere un problema funzionale di accesso al-
le gallerie non si esitò a fare proprio il modello delle
porte urbiche romane di Verona presentando la facciata
della chiesa fra due torri scalari circolari similmente al
prospetto esterno delle porte (figg. 25a-b), di cui quella
che nel medioevo era chiamata Porta Sancti Zenonis
(Porta Borsari) si trovava a poche decine di metri dalla
chiesa sulla medesima strada, l’antica Via Postumia
(l’odierno Corso Cavour)52: personalmente in questa
operazione non vedo molta differenza concettuale con
la soluzione architettonica proposta per l’emiciclo absi-
dale di quell’unicum architettonico che è Santa Sofia a
Padova (fig. 26), di cui è unanime l’attribuzione a mae-
stranze lagunari in trasferta, e per il quale si prese a mo-
dello il vicino anfiteatro romano, anch’esso posto poco
più avanti verso la città lungo l’antica Via Altinate che
fiancheggiava la chiesa53. Difficilmente tutto ciò è do-
vuto a un caso puramente fortuito: penso che in queste
due costruzioni vi sia stato un identico approccio nel-
l’affrontare i problemi architettonici, in definitiva che
esse siano frutto dell’applicazione di una medesima teo-
ria tale da far pensare, al di là del gioco di enumerazione
delle coincidenze o divergenze nei dettagli costruttivi, a
un gruppo di maestranze operante nell’entroterra vene-
to, molto esperto nelle costruzioni, abile nel variare gli
spartiti murari secondo i materiali disponibili in loco,
capace di aggiornarsi e interagire rapidamente con le di-
verse realtà cittadine ispirandosi ai monumenti antichi
del luogo per arrivare infine a risultati di volta in volta
originali e proprio per questo formalmente diversi fra
loro54. La conferma che lo scenario tracciato sia verosi-
mile proviene dalla chiesa veronese di Santa Maria An-
tica, spia non solo della forte relazione con Venezia, ma
anche della versatilità di queste maestranze.

La piccola basilica di Santa Maria Antica ha uno
schietto impianto ‘lagunare’ a tre navate separate da due
file di colonne e concluse da altrettante absidi interna-
mente semicircolari ed esternamente rettilinee, delle
quali la centrale leggermente sporgente (fig. 27). Rite-
nuta cronologicamente vicina a San Lorenzo e all’abside
nord di San Giovanni in Valle55, è un edificio in sé mo-
desto, pesantemente restaurato a fine Ottocento e con
molte parti di ripristino, ma ha la particolarità di avere
l’interno dell’abside maggiore articolato da due nicchie
semicircolari, un’ulteriore caratteristica di molte chiese
veneziane e di San Marco prima di altre56. Inoltre, nei
punti in cui l’intonaco ottocentesco disegnato a finti
conci di pietra è caduto, si vede affiorare la muratura
originaria della calotta in mattoni disposti a spinapesce
(fig. 28): la migliore riprova che si possa avere del-
l’ascendenza lagunare di questi costruttori, in quanto
vero e proprio motivo-firma delle maestranze formatesi
nel cantiere marciano e in quelli da esso derivati57. Si po-
trebbe supporre, perciò, di essere di fronte a una mae-
stranza ‘veneziana’ da tempo all’opera in città e natura-
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lizzatasi ‘veronese’: ragione di più, questa, per evitare
l’uso dell’attributo ‘veronesi’ nel definire le maestranze
attive a Verona anteriormente al primo decennio del se-
colo XII, al fine di non creare ambiguità circa la loro
origine, così come non chiamiamo ‘padovane’ le mae-
stranze che realizzarono Santa Sofia a Padova solo per il
fatto di aver operato in quella città.

Verona, l’architettura lombarda e la Normandia

Se da un lato la chiesa di San Lorenzo fa emergere un
dialogo costante e serrato con Venezia, dialogo che a me
pare essere la chiave interpretativa dell’architettura vero-
nese tra i secoli XI e XII, dall’altro è la stessa San Loren-
zo a manifestare nuove sofisticate relazioni con l’archi-
tettura lombarda. Da tempo infatti sono stati sottoli-
neati i rapporti tra San Lorenzo, il duomo di Modena e
la basilica di Sant’Ambrogio a Milano, un legame che si
esplica non per mezzo di analoghe prassi edilizie ma at-
traverso un conclamato utilizzo nei tre edifici nord-ita-
liani di schemi architettonici dell’architettura norman-
na antecedenti di qualche lustro58. In altre parole, in
questa fase i rapporti tra Verona e la Lombardia non ri-
guardano il lessico architettonico né la tecnica costrutti-
va, si osserva invece una condivisa ed esclusiva cono-
scenza di schemi progettuali provenienti da una fonte
comune di cui non sono chiare origine e modalità di cir-
colazione. Qui importa precisare che le nozioni di archi-
tettura normanna impiegate nell’Italia del nord deriva-
rono quasi esclusivamente da due edifici circa coevi fra
loro: l’abbazia di Notre-Dame a Jumièges (capocroce e
corpo occidentale 1040-1066 circa; navata 1052-1066)
e la cattedrale di Notre-Dame a Bayeux (1044-1077;
transetto e navate databili tra il 1050 e il 1060)59. Invero
per la chiesa veronese i rimandi agli edifici normanni so-
no stati alquanto generici e con riferimento agli elemen-
ti che contraddistinguono tutte o quasi le grandi chiese
normanne, come le gallerie e la tribuna occidentale, op-
pure il rifarsi della planimetria all’abbazia di Notre-Da-
me di Bernay (terzo decennio del secolo XI; fig. 33a)60,
già chiamata in causa ogniqualvolta si è parlato di San
Fermo Maggiore61. Esistono invece precisi nessi con le
caratteristiche architettoniche salienti dei due edifici
summenzionati, che nel contesto di appartenenza han-
no peculiarità loro proprie non presenti in altre opere
architettoniche normanne. San Lorenzo ha una plani-
metria basata sul modulo del quadrato d’incrocio (fig.
29d) del tutto simile – ma in scala minore – a quelle del-
l’abbazia di Jumièges (fig. 29a) e della cattedrale di Ba-
yeux (fig. 29b). Rispetto a Jumièges di fatto varia solo il
capocroce, che ha cinque absidi disposte in progressione
scalare (chevet échelonné) anziché il deambulatorio,
mentre la tipologia dei sostegni alternati è identica (la
cattedrale di Bayeux molto probabilmente aveva soste-

gni indifferenziati). L’articolazione interna delle pareti
della navata, che ripropone al piano delle gallerie la serie
di arcate del piano inferiore, deriva dalla fisionomia ori-
ginaria di Notre-Dame a Bayeux (fig. 30a-b), dove tale
tipo di elevato è attestato per la prima volta e diverrà ca-
ratteristico di alcune grandi chiese normanne di poco
successive come Saint-Étienne a Caen62; infine le tribu-
ne del transetto, tipiche dell’architettura normanna, si
affacciano sulla navata centrale come fu solo a Jumièges
e Bayeux, anziché essere arretrate sui collaterali come
nelle altre grandi chiese63.

Le consonanze con l’architettura normanna si fanno
sorprendenti nel caso del duomo di Modena, la cui na-
vata, com’è noto, riproduce fedelmente non solo l’icno-
grafia e la tipologia dei sostegni alternati (fig. 29c), ma
anche l’elevato della navata dell’abbazia di Notre-Dame
a Jumièges (fig. 31a-b), sebbene la scansione planimetri-
ca dell’edificio non fu tracciata per addizione di moduli
quadrati come nel prototipo normanno o a Verona64.

Nella navata di Sant’Ambrogio a Milano fu impiega-
to il medesimo schema generale dell’elevato della chiesa
di San Lorenzo a Verona (figg. 29e, 32), ma venne altresì
introdotta la copertura con volte a crociera costolonate
– la cui matrice è lombarda nella tecnica e nell’originaria
caratteristica copertura aderente agli estradossi – attri-
buendo così alle gallerie una fattiva funzione di contro-
spinta, mentre i sostegni alternati ‘forti’ e ‘deboli’ ebbero
sezioni più articolate affinché portassero le volte. Sebbe-
ne lo spazio che ne risultò fosse assai differente rispetto
alla chiesa veronese, va comunque evidenziata in en-
trambi gli edifici la rinuncia al cleristorio, che è anche un
ulteriore elemento di differenza in confronto alle navate
del duomo di Modena e delle chiese normanne65. È chia-
ro, insomma, che all’origine del duomo modenese e della
chiesa veronese vi furono precise cognizioni delle grandi
chiese normanne costruite intorno alla metà del secolo
XI, che tali conoscenze furono impiegate anche nella
concezione della basilica ambrosiana, ma che in ogni ca-
so fu operata una selezione di motivi architettonici delle
chiese normanne assecondando esigenze contingenti66.

Riguardo le possibili relazioni intercorse tra Milano,
Modena e Verona, esiste certamente un problema di or-
dine cronologico da affrontare, che però è difficilmente
superabile. L’unico punto fermo è dato dall’inizio del
cantiere di Lanfranco e Wiligelmo a Modena nel 1099,
mentre sono variabili del problema le date di Sant’Am-
brogio a Milano e San Lorenzo a Verona, in rapporto
fra loro e allo stesso duomo modenese. Circa gli anni in
cui venne effettuata la trasformazione romanica di San-
t’Ambrogio non vi sono dati certi: Arslan era fautore di
una cronologia della rifabbrica ambrosiana a partire dal
108067 e pertanto si oppose con forza alla proposta
avanzata da Kluckhohn di una datazione all’inizio del
XII secolo e della simultaneità tra il cantiere di San-
t’Ambrogio e San Lorenzo a Verona68. Tuttavia oggi la
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datazione ritenuta più plausibile per la trasformazione
romanica della basilica ambrosiana è proprio tra gli ulti-
mi anni del secolo XI e i primi tre decenni del secolo
XII, con maggiori probabilità per il solo XII secolo, co-
me già suggeriva Gerolamo Biscaro su basi strettamente
documentarie69. A sua volta San Lorenzo, come si è vi-
sto potrebbe essere stata iniziata nel 1100 o poco prima.
In definitiva, non essendovi ulteriori elementi per soste-
nere il primato dell’una o dell’altra costruzione, si cade
in un impasse per cui è possibile affermare soltanto che
esse furono iniziate circa nello stesso torno di anni e che
per un certo periodo i loro cantieri furono in attività
contemporaneamente.

Acclarato l’uso di schemi dell’architettura normanna
nella chiesa di San Lorenzo, complica la dinamica dei
rapporti con la Normandia il dubbio che la stessa plani-
metria di San Fermo (fig. 33b) possa essere il risultato di
una circolazione di tali schemi già nel 1065. Il rimando
costante all’abbazia di Bernay (fig. 33a), cui si è accenna-
to qui sopra, è di fatto superato dall’acquisizione critica
di esempi altrettanto precoci di chiese con chevet éche-
lonnée a cinque absidi dell’inizio del secolo XI nell’Italia
del Nord, tra cui San Benigno di Fruttuaria (iniziata nel
1005-1006; fig. 33d), che allo stato attuale delle cono-
scenze ne è la prima attestazione. A essa seguirono il
duomo di Acqui (inizi del secolo XI; fig. 33c) e la catte-
drale di Bobbio (istituita nel 1014; fig. 33f ), mentre
l’abbazia di San Giusto a Susa (consacrata nel 1028; fig.
33e) diverge dallo schema per l’allineamento delle cap-
pelle laterali70. Si tratta d’impianti la cui diffusione s’in-
scrive nel contesto dell’espansione cluniacense71, e nel
caso specifico, com’è noto e dibattuto, forse è riconduci-
bile al cluniacense Guglielmo da Volpiano la scelta degli
schemi planimetrici sia dell’abbazia di Fruttuaria, sua
fondazione famigliare, sia dell’abbazia di Bernay, fonda-
ta da Giuditta sposa di Riccardo II e dopo la morte del-
la fondatrice affidata dal duca a Guglielmo, quando, ol-
tre al riassetto istituzionale, venne ripresa la costruzione
della chiesa (1025)72. È probabile, inoltre, un intervento
di Guglielmo da Volpiano anche nella fondazione del-
l’Eigenkloster arduinico di San Giusto a Susa, considera-
ta la sua presenza alla cerimonia di consacrazione della
chiesa73. Tuttavia il nocciolo del problema è che mentre
gli esempi ‘lombardi’ – in senso lato – hanno il transetto
basso e la campata d’incrocio rettangolare e sono legati
alla coeva architettura della Borgogna74, così come stret-
tamente collegata all’architettura borgognona contem-
poranea è anche Bernay75, le chiese veronesi di San Fer-
mo e poi di San Lorenzo non si rifanno esattamente ai
modelli della Borgogna, piuttosto paiono scavalcarli
poiché – tralasciando del tutto gli elevati – la loro pian-
ta è concepita per aggregazione di moduli quadrati se-
condo il rigore delle partizioni a sostegni alterni realiz-
zato nelle grandi chiese normanne della metà del secolo
XI, con un risultato del tutto congruente a esse finanche

per la particolarità di avere non solo le cappelle laterali
al santuario, ma anche i bracci del transetto composti da
coppie di campate quadrate (una caratteristica assente
nelle chiese derivate dai modelli borgognoni). 

Un ulteriore aspetto problematico del rapporto con
l’area lombarda è valutare se la struttura divisa in campa-
te sperimentata in Santa Maria Maggiore a Lomello76

possa costituire il punto di partenza della sequenza ad-
ditiva modulare pienamente codificata nello schema
planimetrico di San Fermo, ovvero se quest’ultimo pos-
sa essere l’esito di un’elaborazione autonoma e parallela
di istanze lombarde nell’ambito di una comune referen-
za di Lombardia e Normandia nei confronti dell’archi-
tettura ottoniana per quanto riguarda l’alternanza dei
sostegni e la modularità della pianta. Oppure se al fon-
do di quei modelli normanni stiano le stesse sperimen-
tazioni lombarde, cioè se la posizione cronologica inter-
media di Santa Maria Maggiore a Lomello tra le abbazie
di Bernay e Jumièges possa indicare un ruolo dell’area
lombarda nell’elaborazione dello schema normanno ba-
sato sul quadrato d’incrocio e la suddivisione in campa-
te77, e che quindi l’adozione di quello schema nella chie-
sa di San Fermo a Verona non sia solo frutto del precoce
influsso dell’architettura normanna in area lombarda,
ma sia spia e conseguenza di un lungo dialogo tra le due
regioni. In ogni caso non dovrebbe sfuggire, a questo
punto, che le chiese veronesi del secolo XI e XII debba-
no essere ricomprese nel dibattito sull’architettura pa-
dana da cui le aveva escluse la cronologia ritardataria at-
tribuita loro da Arslan.

Lontano dal voler inaugurare una competizione per
stabilire il primato di un ambito architettonico o di un
edificio sull’altro, si vuole solo sottolineare la complessi-
tà del problema al confronto con la scarsità di dati di-
sponibili, che rende obiettivamente difficile gestire la
gamma di interrogativi e non permette un’interpreta-
zione univoca tale da fornire una soddisfacente spiega-
zione del fenomeno. Per concludere, tra i numerosi pro-
blemi irrisolti, qualche parola va spesa anche sulle mo-
dalità con cui avvenne questo indubbio scambio di idee
architettoniche.

La ripresa puntuale dell’articolazione interna delle
grandi costruzioni normanne nelle chiese ‘lombarde’ è
tale da fugare i dubbi sull’esistenza di disegni architetto-
nici d’uso pratico: questi episodi costituiscono infatti
una testimonianza indiretta circa la trasmissione del-
l’elevato di un edificio attraverso exempla analoghi, per
esempio, a quelli che Villard de Honnecourt realizzò
per l’interno e l’esterno di una campata della cattedrale
di Reims78. Altro discorso è appurare da chi eventual-
mente furono realizzati, tramite quali canali giunsero in
Italia e quale ruolo esercitò la committenza circa la
nozione degli schemi architettonici normanni. Gli stu-
di più recenti escludono scambi di maestranze tra Italia
e Normandia79 e sottolineano piuttosto il rilevante ruo-
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lo esercitato da eminenti personalità dell’Italia del nord
nell’opera di riorganizzazione monastica del ducato
normanno, sia nei primi decenni del secolo XI al segui-
to di Gugliemo da Volpiano quando il centro più vitale
era l’abbazia di Fécamp da lui diretta, sia successivamen-
te alla morte di Guglielmo quando emersero le scuole
delle abbazie di Bec e Mont-Saint-Michel e la cosiddet-
ta ‘seconda generazione’ di monaci lombardi, tra cui
spiccano Lanfranco di Pavia e sant’Anselmo di Aosta.
Qualora non ci fossero stati, dunque, scambi di artefici

fra cantieri, e poiché non sembra casuale il fatto che le
conoscenze dell’architettura normanna che informano
l’architettura lombarda provengano solo da costruzioni
realizzate intorno alla metà del secolo XI, rimane da ve-
rificare l’ipotesi secondo cui l’origine dei rapporti archi-
tettonici tra Lombardia e Normandia vada ricercata
nelle dinamiche relazionali, intellettuali, spirituali e
umane che questi eminenti prelati mantennero con i
propri luoghi di origine80.

* La ricerca ha beneficiato del cofinanziamento del Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca (PRIN 2007) assegnato al progetto di ricerca dell’Univer-
sità degli Studi di Udine Architettura e decorazione delle chiese veronesi tra i secoli
XI e XII, di cui è stato responsabile lo scrivente, nell’ambito del programma na-
zionale interuniversitario Per una nuova “Lombard Architecture”: edizione criti-
ca e catalogo dei monumenti architettonici dei secoli XI e XII nell’Italia del Nord
(coordinatrice prof.ssa Anna Segagni, Università di Pavia). Speciali ringrazia-
menti devo a: don Tiziano Brusco, parroco di San Fermo Maggiore nonché
presidente della Commissione diocesana per l’arte sacra, e dott.ssa Cristiana Be-
ghini, vicedirettrice dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi
di Verona; don Carlo Zantedeschi, già parroco di San Fermo Maggiore e ora
Rettore di S. Benedetto al Monte; Mons. Rino Breoni, parroco di San Lorenzo;
Mons. Giovanni Ballarini, parroco di San Zeno Maggiore, e il Fabbriciere della
basilica di San Zeno arch. Flavio Pachera; don Antonio Vaona, parroco di San
Giovanni in Valle; dott. Ettore Napione, Museo di Castelvecchio, Verona.
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trafforti di forma pentagonale (cosiddetti ‘a sperone’) che poco dopo ritroviamo
nelle chiese veronesi di San Zeno e San Fermo: TREVISAN 2004c, p. 257 (14);
inoltre si veda SAHLER 1998, pp. 188-189 e p. 210, e in trad. it. SAHLER 2006,
pp. 202-203 e p. 225. Anche le chiese di Sant’Andrea a Sommacampagna e San
Severo a Bardolino potrebbero essere rapportate all’architettura piacentina per
via delle colonne in muratura con capitello scantonato (a Bardolino tanto
schiacciato quanto negli esempi piacentini), e presenti sia nel Sant’Antonino di
Piacenza (1014), sia nella stessa San Giovanni di Vigolo Marchese (si veda SE-
GAGNI MALACART 1984, pp. 450-471); una datazione della pieve di Sant’An-
drea ai primi decenni del sec. XI, che può valere approssimativamente anche per
San Severo, trova conferma non solo nella sua prima attestazione documentaria
(1035), ma anche negli affreschi della navata, per l’inquadramento dei quali si
rinvia in questo medesimo volume al contributo dirimente di Mara Mason.

41. Gli anni precisi dell’episcopato di Zufeto non sono noti, si può solo de-
finire il periodo di tempo che va dall’ultimo atto del predecessore al primo del
successore: SGULMERO 1894, pp. 26-29; CIPOLLA 1895, pp. 896-902;
SCHWARTZ 1913, p. 69; EDERLE 1965, p. 35.

42. SIMEONI 1905-1906, pp. 131-133; PORTER 1915-1917, III, p. 501.
43. ARSLAN 1939, p. 23 e pp. 169-175, all’inizio riteneva la chiesa costrui-

ta in due fasi, la prima del 1110 circa e la seconda (il piano delle gallerie) dopo
il 1117; successivamente ARSLAN 1943, pp. 189-190, in seguito alle obiezioni
di Kluckhohn di cui alla recensione citata nella nota successiva, precisò che San
Lorenzo fosse frutto di una costruzione unitaria databile al secondo decennio
del secolo XII, ossia a partire dal 1110. Più tardi Arslan riconsiderò la questio-
ne in un breve passaggio di ARSLAN 1954b, p. 498, assumendo anche lui quale
data di costruzione di San Lorenzo il 1110, una nota generalmente ignorata
dalla storiografia veronese.

44. KLUCKHOHN 1940, p. 114; così anche ROMANINI 1964, p. 615.
45. Non è da escludere che il malinteso sia stato indotto anche dalle prece-

denti letture del monumento, tra cui quella autorevole di PORTER 1915-1917,
III,  pp. 500-501, che ipotizzava l’esistenza degli archi trasversi, ma segnalava
correttamente che non vi erano tracce per stabilire come terminassero le lesene
dei pilastri compositi da cui gli archi avrebbero dovuto sorgere; specificava al-
tresì che la chiesa fosse ‘senza dubbio’ coperta da tetto ligneo, e riteneva proba-
bile la presenza di una volta coperta da tiburio nella campata d’incrocio (come
già prima ROHAULT DE FLEURy 1896, pp. 115-117; STIEHL 1898, p. 31; oppu-
re anche SIMEONI 1909b, p. 143).

46. FRANZONI 1976-1977, pp. 50-51, p. 62. Si veda anche infra nota 48.
47. Per la chiesa di San Giovanni in Valle si veda: PORTER 1915-1917, III,

pp. 493-497; ARSLAN 1943, pp. 87-93 e pp. 200-202; ROMANINI 1964b, p.
624, pp. 635-643; FERRARI 2002, pp. 135-152; FABBRI 2007, pp. 147-160; NA-
PIONE 2008b, pp. 175-183.

48.ARSLAN 1939, pp. 112-113, proponeva di riconoscervi all’opera un
medesimo lapicida, ma sembra più opportuno parlare di stretta parentela. Si
veda anche: ZULIANI 1982, p. 341; CODEN 2006, pp. 90-91, pp. 309-310. Per
un’analisi della struttura e per la datazione del portico nel suo complesso: CO-
DEN 2007. A proposito dei capitelli con aquile di San Lorenzo a Verona, degli
influssi veneziani e del rapporto con i modelli tardoantichi, ricordo pure che
un capitello con aquile agli angoli poggiate su globi, databile sul finire del sec.
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XI, era impiegato nella cattedrale di Equilo-Jesolo, cantiere derivato da San
Marco, e si vede in alcune foto d’epoca anteriori al tracollo definitivo dei ruderi
della chiesa: foto d’insieme in DORIGO 1994, p. 277, fig. 264; dettaglio in CO-
STANTINI 1998, p. 21, fig. 10.

49. Per i problemi specifici della scultura architettonica delle chiese qui
menzionate si veda in particolare: TREVISAN 1999, pp. 173-177; NAPIONE
2001; TREVISAN 2004c, pp. 252-255, pp. 258-259 (26); VINCO 2005-2006,
pp. 189-192; NAPIONE 2008b; NAPIONE 2009. Ribadiscono l’attribuzione a
Pelegrinus dell’abside nord di San Giovanni in Valle: FABBRI 2007, pp. 154-
156; VALENZANO 2007, p. 264.

50. BRUNGOLI, MUSETTI 2009-2010, p. 19.
51. Un’efficace sintesi su questi temi è di ZULIANI 1994, pp. 38-42; ZULIA-

NI 1995, p. 72, p. 78.
52. Per la posizione e la funzione delle torri scalari cilindriche di San Lo-

renzo si proponeva la derivazione da San Vitale di Ravenna (per esempio MO-
THES 1884, pp. 326-327); ultimamente sono state messe in relazione anche
con le analoghe soluzioni marchigiane di San Claudio al Chienti e San Vittore
delle Chiuse: SAHLER 1998, p. 185 (12) (SAHLER 2006, p. 199). L’accostamen-
to della facciata di San Lorenzo alle porte romane di Verona sviluppa un’intui-
zione di Ettore Napione. Le porte turrite di Verona sono rappresentate anche
nella veduta della città detta ‘Iconografia rateriana’, nota da una copia settecen-
tesca tratta dal perduto originale databile fra il 915 e il 922, a suo modo cele-
brativa delle antichità classiche della città: MOR 1964, p. 39, pp. 232-233; LO-
RENZONI 1978, pp. 158-160; CAVALIERI MANASSE, GALLINA 2012, p. 85. Sul-
le due principali porte romane di Verona, la Porta Sancti Firmi (Porta Leoni) e
la Porta Sancti Zenonis (Porta Borsari): CAVALIERI MANASSE 1985, pp. 331-
352; CAVALIERI MANASSE 1987, pp. 30-33.

53. ZULIANI 1975b, pp. 150-157; LASSALLE 1975, p. 124; TREVISAN 1999,
pp. 204-205; TREVISAN 2012a, p. 112.

54. TREVISAN 1999, pp. 203-204; TREVISAN 2008c, p. 174.
55. Un datazione ravvicinata alla chiesa di San Lorenzo e all’abside nord di

San Giovanni in Valle, cioè entro il 1120, si giustifica soprattutto per il fatto
che queste tre costruzioni, con la chiesa dei Santi Apostoli, sono accomunate
da un estensivo uso dell’apparecchio murario in cui a un corso di conci lapidei
se ne alterna uno di mattoni, ‘modulo’ introdotto a Verona nella chiesa di San
Fermo, mentre nelle chiese cittadine più tarde, successive alla seconda fase di
San Giovanni in Valle e alla ricostruzione romanica del duomo realizzate in
pietra, al filare in pietra si alternano da due a quattro corsi di laterizi a formare
fasce colorate circa di eguale altezza, una tipologia di paramento spesso riserva-
ta ai soli fianchi degli edifici (SIMEONI 1909a, pp. 29-30). Per quanto una scan-
sione cronologica attraverso la sola analisi dei paramenti murari sia criterio in-
fido, sia per la lunga durata di una tecnica sia, soprattutto a Verona, per il mi-
metismo dei ripristini otto-novecenteschi, in questo caso una distinzione tra
due macro-periodi è coerente con gli sviluppi della scultura architettonica. Nel
caso specifico di Santa Maria Antica, inoltre, la documentazione sui restauri
(Archivio Centrale dello Stato, Ministero Pubblica Istruzione, Dir. Gen. Anti-
chità e Belle Arti, II vers., II s., b. 567, fasc. 6083, e III vers., II p., b. 860, fasc.
1368; Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e La-
guna, b. A12, S. Maria Antica) assicura che negli ampi rifacimenti delle cortine
murarie esterne (navata nord e facciata) sono state rispettate le caratteristiche
originarie (discorso diverso, ma al momento ininfluente, per l’interno della
chiesa); brevi notizie sui lavori di ripristino in: BERCHET 1894, p. 55; BERCHET
1899, pp. 163-164; CIPOLLA 1892, pp. 358-369. Per la datazione della chiesa:
ARSLAN 1939, pp. 25-28; ROMANINI 1964b, pp. 632-635; una datazione tra
secondo e terzo decennio del secolo XII è revocata in dubbio da NAPIONE
2008e, pp. 290-291, che propende per il terzo quarto del secolo.

56. Su questo aspetto si può vedere in generale BOUSQUET 1975, p. 102.
57. RAHTGENS 1903, pp. 42-60 (= RAHTGENS 2003, pp. 52-71); ZULIANI

1975a, pp. 50-58; RICHARDSON 1988, pp. 35-38; ZULIANI 1994, pp. 50-56;
ZULIANI 1995, pp. 77-78; ZULIANI 1997, p. 160.

58. THüMMLER 1939, pp. 163-164 (= THüMMLER 1998, p. 51); KLUC-
KHOHN 1940-1941, pp. 93-94; ARSLAN 1954b, p. 464; ROMANINI 1964b,
p. 624; VALENZANO 1999a, pp. 53-61; PERONI 1999, p. 68; TREVISAN 1999,
pp. 198-202. Nel caso di Sant’Ambrogio si fa riferimento solo all’articolazione
della parete della navata, non al sistema di volte sulla nave maggiore.

59. Bibliografia essenziale sui due edifici: VALLERy-RADOT 1958, pp. 27-
32; LIESS 1967, pp. 112-113, pp. 140-148 (Bayeux), pp. 74-111, pp. 215-246
( Jumièges); BAyLÉ 1992, pp. 72-74 ( Jumièges), p. 114 (Bayeux); BAyLÉ 1997b;
BAyLÉ 1997c, pp. 38-39; VERGNOLLE 1994, p. 86, pp. 102-103. Sull’eventuale
presenza di archi diaframma a Jumièges, per Baylé molto probabile dato che in
Normandia sono presenti nella navata della chiesa di Norrey-en-Auge intorno
al 1050 (ivi, p. 35), si vedano le considerazioni di MORGANSTERN 1996, p.

124; MORGANSTERN 2005, p. 84, che ammette un solo arco trasverso a metà
navata.

60. GRODECKI 1950, pp. 9-25; LIESS 1967, pp. 166-182; BAyLÉ 1992, pp.
58-62; BAyLÉ 1997a. Si veda anche infra nota 72 e testo corrispondente.

61. ARSLAN 1939, p. 178; ROMANINI 1964b, p. 622; RAPELLI 1999, p. 52.
62. LIESS 1967, p. 145; BAyLÉ 1997c, p. 39; BAyLÉ 1995, pp. 167-168. In

San Lorenzo le cappelle laterali del capocroce al piano delle gallerie si aprono
sul presbiterio centrale tramite bifore, un particolare che rimanda all’analoga
soluzione di Notre-Dame a Bernay.

63. Si veda BAyLÉ 1997e. Fu con la chiesa di Saint-Étienne a Caen che le
tribune vennero impostate sulle campate esterne dei bracci del transetto, quin-
di in posizione arretrata e con affaccio sulle navate laterali. La storiografia,
muovendo dalle osservazioni di Grodecki, ha evidenziato la continuità dell’ar-
chitettura normanna con la tradizione carolingia per le tribune e le torri occi-
dentali, e con l’architettura ottoniana per la presenza delle tribune nei transetti
(come a San Michele di Hildesheim), per l’alternanza dei sostegni e per le galle-
rie (come a San Ciriaco di Gernrode): GRODECKI 1958, pp. 194-205 (le chiese
normanne a p. 201); KUBACH 1972, pp. 62-67; HEITZ 1997, pp. 43-46; BAyLÉ
1997b, p. 35. Nel caso veronese di San Lorenzo sarebbe un azzardo ritenere tali
componenti architettoniche una rielaborazione indipendente dell’illustre tra-
dizione germanica.

64. LIESS 1967, pp. 238-239; PERONI 1984a, pp. 159-160, che rileva anche
le arcature doppie che incorniciano le finestre simili a quelle delle finestre ori-
ginarie nelle gallerie della cattedrale di Coutances (per le quali si veda LIESS
1967, p. 150; HERSCHMAN 1983; BAyLÉ 1995, p. 163); CASARI 1984.

65. Come emerge da questo e altri cenni sulla basilica di Sant’Ambrogio a
Milano non reputo convincenti le argomentazioni di ROCCHI COOPMANS DE
yOLDI 1995, pp. 204-220, laddove ritiene le volte a crociera costolonata della
navata centrale aggiunte tra la fine del secolo XII e l’inizio del XIII, assieme al-
l’inserimento nei pilastri maggiori delle semicolonne diagonali atte a ricevere i
costoloni. Secondo Rocchi la forma dei pilastri maggiori originari risulterebbe
pertanto composta di un asciutto nucleo cruciforme; solo più tardi sarebbero
state aggiunte a questo nucleo, oltre le semicolonne diagonali, le paraste delle
arcate trasversali e le semicolonne in senso longitudinale. Rocchi ipotizza pure
che, non essendo previste da principio le volte, le pareti della navata centrale
fossero più alte e potessero avere delle finestre nella parte soprastante le galle-
rie; infine che il lato dei pilastri maggiori verso la navata centrale salisse a regge-
re degli archi trasversi come a Modena, archi rinforzati all’esterno dai contraf-
forti pentagonali che emergevano sopra le volte delle gallerie. A parte l’esisten-
za dei contrafforti (da notare che hanno la medesima forma dei contrafforti ve-
ronesi o di Vigolo Marchese, di cui supra nota 40), le tesi di Rocchi sono mera-
mente congetturali, si basano su osservazioni parziali dell’apparecchiatura mu-
raria, non tengono conto di importanti acquisizioni del dibattito pregresso
(per esempio il rapporto tra volte e coperture) e nemmeno considerano il fatto
che i tre capitelli diagonali originali non mostrano uno scarto cronologico ri-
spetto agli altri capitelli originali, la cui datazione non può spingersi oltre il se-
condo-terzo decennio del secolo XII. Su tutto ciò: PERONI 2004b. Sui capitelli
in particolare si veda: MCKINNE 1985, pp. 194-197; CASSANELLI 1988, pp.
230-233; nonché la revisione della materia e le precisazioni di SUMMA 1995,
pp. 398-402. Su Sant’Ambrogio si veda anche infra nota 69.

66. TREVISAN 1999, pp. 198-203; TREVISAN 2008c, pp. 172-173.
67. PORTER 1915-1917, II, pp. 532-534, con datazione a partire dal 1070;

ARSLAN 1954b, pp. 468-472, riteneva un termine ante quem l’epigrafe del
1098 murata nell’atrio.

68. ARSLAN 1943, p. 190; ARSLAN 1954b, p. 498; KLUCKHOHN 1940-41,
pp. 91-94; KLUCKHOHN 1955, p. 4.

69. BISCARO 1904, p. 306. MCKINNE 1985, pp. 257-282, in base a una ri-
lettura delle fonti e all’analisi della scultura architettonica tra Milano e Pavia ha
proposto la seguente cronologia del cantiere ambrosiano (simile a quella avan-
zata da KLUCKHOHN 1940-1941, pp. 90-91): post quem per l’inizio dei lavori
nelle navate il 1104 (nel 1103 si era tenuta la sinodo provinciale durante la qua-
le il prete Liprando si sottopose al giudizio di Dio); poiché nel 1128 il campa-
nile dei canonici è ricordato come «Clocharium noviter in eadem ecclesia fun-
datum, et in maxima parte edificatum», la costruzione della metà occidentale
della chiesa col portico e il campanile potrebbe essere stata iniziata intorno al
1110, pertanto la parte orientale si collocherebbe tra il 1104 e il 1110; il lavoro
sarebbe proseguito nell’atrio circa databile 1115-1120; seguirebbero le volte
costolonate costruite circa nel 1128-1130. PERONI 1988, pp. 156-159, pensa a
un inizio dei lavori che può oscillare tra la fine del sec. XI (post quem il 1098
dell’epigrafe murata nell’atrio) e il principio del XII, il 1128 è termine ante
quem per la costruzione del corpo della chiesa fino alla facciata comprese le vol-
te costolonate e il portico loggiato, segue il campanile, poi l’atrio. Si veda an-
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che: PERONI 1997b, pp. 197-199; SEGAGNI MALACART 1993, p. 159, p. 172
(42); SCHMIDT-ASBACH 2001, pp. 340-347; CASSANELLI 2010b.

70. Si rinvia agli studi di SEGAGNI MALACART 1997; SEGAGNI MALACART
1998a; SEGAGNI MALACART 2002, pp. 429-430. In particolare per l’abbazia di
Fruttuaria: PEJRANI BARICCO 1988a; PEJRANI BARICCO 1996 (= PEJRANI BA-
RICCO 1998); per la datazione LUCIONI 2005, pp. 28-29; si veda anche infra
nota 72. Sulla cattedrale di Acqui: PORTER 1915-1917, II, pp. 4-24; CROSET-
TO 2001 (poi anche in CROSETTO 2003b), che accerta la fondazione ante
1018, durante l’episcopato di Primo (989-1018); importante per le numerose
precisazioni la recente analisi di SEGAGNI MALACART 2007b. Sulla cattedrale
di Bobbio: SEGAGNI MALACART 1982. Per la chiesa di San Giusto a Susa:
DE BERNARDI FERRERO 1978; SAVI 1991, pp. 25-98, contributi parzialmente
invecchiati dopo le indagini di PEJRANI BARICCO 2002b, pp. 42-52; PEJRANI
BARICCO 2005, pp. 121-128.

71. Indipendentemente dai problemi della restituzione dell’abbazia di Clu-
ny al tempo di Maiolo (949-994) proposta dal suo scopritore K.J. Conant, la co-
siddetta Cluny II, si riconosce alla chiesa borgognona il ruolo di prototipo per
quanto riguarda il capocroce a cappelle articolate in disposizione scalare e con-
nesse a un transetto anch’esso absidato, che sono le parti originali e accertate del-
l’edificio emerso dagli scavi archeologici: CONANT 1968, pp. 54-60; HEITZ
1972, pp. 81-82; SAPIN 1986, pp. 67-70; SAPIN 1990b, pp. 436-437; SAPIN
1990a, pp. 85-89 (rielaborazione delle ipotesi svolte nel precedente contribu-
to); STRATFORD 1992, pp. 386-387; SALET 1994, p. 133; VERGNOLLE 1994, pp.
55-56, infine sottolinea che per gli elevati non ci si deve riferire con troppa sol-
lecitudine alla restituzione di Cluny II nel caso di esempi meglio conservati, os-
servazione che in nuce era già contenuta in SENNHAUSER 1970, pp. 35-45, pp.
59-61. Si veda anche: TREVISAN 1999, pp. 119-130; TREVISAN 2004c, p. 247.

72. BULST 1973, pp. 115-116, pp. 173-174 rispettivamente; PEJRANI BA-
RICCO 1988a, p. 591. Guglielmo da Volpiano, già abate di San Benigno a Di-
gione, per volere del duca Riccardo II fu impegnato nell’opera di riorganizza-
zione dei monasteri normanni secondo l’osservanza cluniacense (escluso Saint-
Wandrille) e posto a dirigere l’abbazia de La Trinitè di Fécamp (1001-1031),
chiesa dinastica normanna dove lo stesso Guglielmo morì e venne sepolto; la
sua presenza è documentata anche a Jumièges nel 1015-1017 e a Mont-Saint-
Michel nel 1023. All’intensa attività di Guglielmo si devono parte delle rela-
zioni artistiche tra Borgogna e Italia e tra Borgogna e Normandia, tuttavia già
Bulst sottolineò che tale ruolo non andrebbe generalizzato bensì valutato vol-
ta per volta sulla base di precisi riscontri formali, peraltro non necessariamente
legati alla persona di Guglielmo poiché, al di là dei facili entusiasmi, i termini
utilizzati dalle fonti nel definire la natura del suo intervento sono solo appa-
rentemente inerenti gli aspetti architettonici delle chiese, mentre nel contesto
delle formule usate in quel tipo di documentazione essi con pochi dubbi vanno
riferiti all’istituzione monastica in senso stretto: BULST 1973, pp. 19-21; si ve-
da anche GRODECKI 1961, pp. 25-29; SCHLINK 1978, pp. 154-157; PEJRANI
BARICCO 1988a, pp. 591-592 (21); BULST 1996, pp. 19-20. In linea generale
da un punto di vista tecnico va ribadito, a costo di apparire scontati, che un
conto è ‘progettare’ l’edificio e ‘dirigere’ il cantiere, come resta sottinteso quan-
do si impiegano locuzioni quali monaco-costruttore o committente-concep-
teur, un altro ‘sorvegliare’ il lavoro di costruzione oppure semplicemente pro-
muovere la fondazione di un monastero, curarne l’organizzazione liturgica e/o
patrimoniale, che in base alla documentazione è quanto si può attribuire a Gu-
glielmo da Volpiano e ai suoi discepoli scelti come custodes delle abbazie affida-
tegli dai duchi normanni (BULST 1973, pp. 176-185, pp. 214-216). Si confron-
ti però quanto scrive su Guglielmo TOSCO 1997a, pp. 100-106, pp. 134-135, e
anche i passaggi dedicati al monaco Bruningo (ivi, pp. 54-57), o il ruolo attri-
buito ad Ariberto da Intimiano (ivi, p. 76). L’incertezza circa un possibile in-
tervento sugli aspetti tecnici del costruire emerge anche nei contributi più re-
centi laddove è invalso il termine décideur per definire l’attività di promozione
e impulso dato al rinnovamento architettonico da parte di Guglielmo da Vol-
piano con la scelta degli artefici e degli ‘architetti’: BAyLÉ 2000, p. 47, p. 55, p.

64. D’altra parte in Normandia al tempo di Guglielmo da Volpiano la sola altra
chiesa con un precoce chevet échelonné è l’abbaziale di Lonlay-l’Abbaye: fondata
dal conte Guillaume Talvas e databile verso il 1020-1025, quindi circa contem-
poranea a Bernay, fu affidata ai monaci di Fleury e nulla ebbe a che vedere con
Guglielmo (BAyLÉ 1997f, p. 91); mentre quando nel 1023 Guglielmo da Vol-
piano era impegnato nella riorganizzazione della vita monastica di Mont-
Saint-Michel, lo stesso anno fu iniziata la costruzione della nuova chiesa abba-
ziale per iniziativa del duca Riccardo II e dell’abate Hildeberto II (1017-1023)
con un capocroce probabilmente a deambulatorio senza cappelle radiali (così è
la cripta e si presume fosse tale la struttura soprastante): DECAëNS 1987, pp.
570-572; BAyLÉ 1997d. Sullo stesso problema per esempio si veda anche la cau-
tela posta da BALZER 2009, pp. 134-135, nel valutare la celebrazione del vesco-
vo Benno II di Osnabrück (1068-1088) quale «architectus praecipuus, ce-
mentarii operis solertissimus dispositor (…) architectoriae artis (…) valde peri-
tus», dal momento in cui la stessa Vita racconta che gli edifici di cui fu promo-
tore vennero costruiti per la maggior parte in sua assenza.

73. BULST 1973, p. 128.
74. GRODECKI 1950a; VERGNOLLE 1994, p. 66.
75. Il confronto è con la chiesa di Perrecy-les-Forges, priorato appartenen-

te all’abbazia di Fleury: VERGNOLLE 1994, p. 86.
76. Sull’importanza di Santa Maria Maggiore si veda: PORTER 1915-1917,

II, pp. 500-509, con datazione al 1025 circa; THüMMLER 1939, pp. 157-161
(THüMMLER 1998, pp. 46-49); PERONI 1980, p. 386; PERONI 1997b, p. 197;
SEGAGNI MALACART 1996b, pp. 124-128; SEGAGNI MALACART 1999; SCHIA-
VI 2010b, pp. 73-76.

77. Traggo spunto dai quesiti sollevati da THüMMLER 1939, p. 160 (25) (=
THüMMLER 1998, p. 48), relativamente alla contemporanea comparsa degli ar-
chi trasversi in Lombardia e Normandia (sebbene su questo punto il quadro sia
leggermente mutato rispetto ad allora: si vedano i saggi di Morganstern come
citati supra a nota 59).

78. Circa lo stesso argomento riferito al caso specifico della Bartholomäus-
kapelle di Paderborn: STRIKER 1996, pp. 160-161; in generale PAGELLA 2002,
pp. 474-479. I disegni di Villard de Honnecourt sono riprodotti in: Villard
1988, tav. 62; oppure nel sito internet dedicato al carnet curato dalla Bibliothè-
que Nationale de France: http://classes.bnf.fr/villard/feuillet/index.htm (3
maggio 2010). Per un loro commento: DU COLOMBIER 1973, pp. 72-79; BE-
CHMANN 1993, pp. 89-95; SCHELLER 1995, pp. 176-184.

79. BAyLÉ 2000, pp. 55-56, evidenzia che non vi fu alcuna incidenza di ele-
menti architettonici italiani in Normandia; al massimo vi si possono ricondur-
re alcuni motivi decorativi dei capitelli, ma per il tramite della Borgogna, non
per apporti diretti. Diversa la questione dei contatti tra Borgogna e Italia e ap-
punto quelli più approfonditi tra Borgogna e Normandia, per i quali la nota
lettera del priore di Fécamp al priore di San Benigno a Digione scritta tra 1001
e 1004 documenta una richiesta di «artificibus aedificiorum»: ivi, p. 55; GRO-
DECKI 1961, p. 27; SCHLINK 1978, p. 155.

80. THüMMLER 1939, p. 164 (= THüMMLER 1998, p. 51). Si vedano anche:
BULST 1989, pp. 69-70; BOUET 2000, pp. 27-44; GAZEAU 2002. Tra i primi di-
scepoli di Guglielmo da Volpiano vi fu Giovanni di Ravenna, monaco di Frut-
tuaria, poi di San Benigno a Digione e successore di Guglielmo nell’abbaziato di
Fécamp fino al 1078; a Mont-Saint-Michel si distinsero il dotto Anastasio il ve-
neziano, uno dei pochi monaci a conoscere il greco, e Suppo che ne divenne
abate dal 1033 (poi dal 1048 fu abate di Fruttuaria). Un Michele di origini
‘lombarde’, cappellano di Gugliemo il Conquistatore, divenne vescovo di
Avranches, mentre altri monaci di Fécamp diventarono vescovi di Rouen e Ba-
yeux. Lanfranco di Pavia e Anselmo di Aosta furono tra i più illustri monaci di
origine italiana nella seconda metà del sec. XI: al primo il duca Guglielmo affi-
dò la fondazione di Saint-Étienne a Caen nel 1063 e nel 1070 divenne arcive-
scovo di Canterbury, dove intraprese una completa ricostruzione della cattedra-
le; il secondo dopo aver seguito gli insegnamenti di Lanfranco divenne abate di
Bec nel 1078 e nel 1093 successe a Lanfranco quale arcivescovo di Canterbury.
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1. Verona, San Benedetto al Monte, pianta (da CaValieri ManaSSe 2007).

2. Verona, San Benedetto al Monte, veduta della cripta verso ovest. 3. Verona, San Benedetto al Monte, veduta della cripta verso est.
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4. Verona, San Benedetto al Monte, capitello-mensola (nr. 6 in fig. 1).

5. Verona, San Benedetto al Monte, capitello-mensola (nr. 8 in fig. 1).

6. Verona, San Benedetto al Monte, capitello-mensola (nr. 13 in fig. 1).

7. Caorle, Santo Stefano, capitello della navata.

8. trieste, San Giusto, capitello della navata sinistra.

9. Parma, Cattedrale, capitello della cripta (da luChterhandt 2009).
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10. Verona, San Benedetto al Monte, capitello-mensola (nr. 7 in fig. 1).

11. Verona, San Benedetto al Monte, capitello-mensola (nr. 5 in fig. 1).

12. Verona, San Benedetto al Monte, capitello-mensola (nr. 10 in fig. 1).

13. San lorenzo del Pasenatico (Sveti lovreč, Croazia), San Martino, ca-
pitello della navata.

14. trieste, San Giusto, capitello della navata destra.

15. Verona, San Zeno, campanile, capitello dei balconi inferiori (da da li-
SCa 1956).
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16. Verona, San Procolo, veduta della cripta verso ovest (da La chiesa di San Procolo 1988).

17. Verona, San Fermo Maggiore, veduta della cripta verso est.
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20. Verona, San lorenzo: a) veduta dell’interno verso est; b) veduta dell’interno verso ovest.

18. Verona, San Fermo Maggiore, capitello-imposta della cripta (terzo so-
stegno minore della fila meridionale a partire dall’ingresso).

19. Paderborn, Bartholomäus-kapelle, capitello-imposta.
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21. Verona, San lorenzo, capitello a due zone con aquile agli angoli (co-
lonna del braccio nord del transetto).

22. Verona, San Giovanni in Valle, semi-capitello a due zone con protomi
di leone agli angoli (seconda lesena da sinistra all’esterno dell’abside nord).

23. Verona, San Giovanni in Valle, capitello a due zone con protomi di
arieti agli angoli (colonna nord del presbiterio).

24. Venezia, San Marco, capitello a due zone con protomi di arieti agli an-
goli (per gentile concessione della Procuratoria della Basilica di San Mar-
co, Venezia).
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26. Padova, Santa Sofia, veduta
dell’emiciclo absidale.

25. a) Verona, San lorenzo, veduta delle torri scalari in facciata; b) Verona, pianta e ricostruzione assonometrica della Porta
leoni di età romana (i fase, iniziata nel 49 a.C.; da CaValieri ManaSSe 1987).
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27. Verona, Santa Maria antica, veduta dell’interno verso est.

28. Verona, Santa Maria antica, nicchia meridionale dell’abside maggiore: si noti, indicata dalle frecce, la disposizione a spina-
pesce dei mattoni della calotta.
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29. a) Jumièges, notre-dame (da Baylé
1997); b) Bayeux, notre-dame (da Valle-
ry-radot 1958); c) Modena, duomo (da
Lanfranco e Wiligelmo 1984); d) Verona,
San lorenzo (da roManini 1964); e) Mila-
no, Sant’ambrogio (da dartein 1865-
1882). le planimetrie sono in scala fra loro.
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30. a) Bayeux, notre-dame, disegno ricostruttivo dell’elevato della navata centrale, campata d’incrocio (da lieSS 1967); b) Verona, San lorenzo,
disegno dell’elevato della navata centrale in corrispondenza del transetto (da roManini 1964). i disegni sono in scala fra loro.

31. a) Modena, duomo, veduta della parete nord della navata centrale (da Lanfranco e Wiligelmo 1984); b) Jumièges, notre-dame, porzione del
rilievo fotogrammetrico dell’elevato nord della navata centrale (da MorGanStern 1996).
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32. Milano, Sant’ambrogio, veduta di una campata della parete nord della navata centrale.
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33. a) Bernay, notre-dame (da Baylé 1997); b) Verona, San Fermo Maggiore, pianta ricostruttiva della cripta; c) acqui, Cattedrale (da CroSetto 2000);
d) San Benigno Canavese, San Benigno (da PeJrani BariCCo 1996); e) Susa, San Giusto (da PeJrani BariCCo 2002); f ) Bobbio, Cattedrale (da SeGaGni
MalaCart 1982). le planimetrie sono in scala fra loro.
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