






































M. 

lnfatti, aLbiamo un primo gruppo di piccole chiese a pianta centrale: 
S. Marco di Rossano, la Cattolica di Stilo e S. Pietro a Otranto. 

ANGELO AL MONTE RAPARO 
BASiLiCATA -

I i 

Tav. X. 
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Un secondo gruppo e quello costituito da S. Giovanni Vecchio a Stilo, 
Santa Maria a Tridetti e del Patirion di Rossano, le quali presentano 
tutti i caratteri delie basiliche siciliane, importate nel Continente dai 
vincitori Normanni. 
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lnfine un lcrzo gruppo: S. Giuseppe a Gaeta, S. Costanzo a Ca pri 
S. Cataldo a Lecce ecc, e quello delle piccole chiese, in cui la croce greca 
s'intreccia col tipo latino, avendo la pianta basilicale e la parte superiore 
a crocc g1·eca. 

II tipo di basilica a cupola, simile a qul!llo di S. Angelo, non si trova in 
ncssun'altra parte dell' Italia meridionale. 

Abbiamo gia veduto chela cupola vi e sostenuta da quattro archi acuti, 
mcntre le volte e tutti gli altri archi sono a sesto pieno. 

Questa sarebbe la soia particolarita che ci <letcrminerebbc a cercare una 
somiglianza costrutt.iva Fra S. Angelo e le chiese di quel tempo, chc 
hanno subitu I'influenza dell'arte siciliana introdotta dai Normanni. 

Infatti, l'arco acuto che non esisteva prima -<legii Arabi nell'Italia 
meridionale, e stato adoperato in molti edifici contemporanei, insieme 
all'arco a sesto pieno (S. Giuseppe - S. Costanzo - alcune chiese ora 
scomparse, menzionate dai De Lorenzo 1, S. Giovanni a Stilo, S-ta Maria 
Tridetti, ecc.). 

Quest'influenza e pero solamente superficiale, limitandosi all'uso del
l'arco acuto e non cambia per niente Io schema architettonico, che rimane 
diverso da quello delie chiese delia Sicilia, le quali non sono mai intera
mente coperte a volta, non hanno una pianta basilicale regolare e non 
adoperano mai la cupola su «trompes d'angle». 

E' possibile che I'uso <lell'arco acuto a S. Angelo sia dovulo all'esempio 
dell'arte siciliana; ma Io stesso arco acuto si trova adoperato alia stessa 
epoca in Creta, isola passata pur essa sotto la dominazione <legii Arabi. 
ln Creta dobbiamo, credo, cercare ii prototipo delia chiesa di S. Angelo. 

Basta osservare le piante rilevate dai Gerola 2 , per notare quanto grandi 
siano le somiglianze (tav. XII). 

La cupola della chiesa S. Michele di Kisamos, la quale e identica a 
quella di S. Angelo, e coperta anch'essa a gradini. 

Ecco clei resto cio che scrive ii Gerola sull'arte bizantina cretese: 
«La combinazione piu comune e quella di due navate di uguale altezza, 

le quali si incontrano in modo che sopra i pennacchi sorge un tamburo 
cilindrico a cupola. 

«ln alcune chiese le navatine laterali sono ridotte a delle semplici nicchie 
incavate nello spessore clei muro, o ad arcate cieche, le quali aumentano 
la solidita delie pareti. Le pareti esterne c i ta mb uri cilindrici si rivestono 
da arcatelle cieche talvolta sostenutc da mezze colonnine, aggettanti dai 
fondo della muraglia. 

«L'arco ogivale e spesso adoperato. li materiale preferito e la pietra 
sopratutto a blocchi irregolari». 

Tutte queste particolarita si trovauo. siccome abbiamo gia notato, 
nella chiesa di S. Angelo. 

1 De Lorenzo, Quatlro molie esti11te 2 G. Gerola, Monumeriti ve11eti 11.ell 'iso-
presso Reggio Cala/Jrin. la 1/i Creta. voi. I I. 
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E' molto probabile che i monaci greci. che hanno voluto erigere una 
chiesa in quella localita selvaggia, in rnezzo alle montagne. l'abbiano 
costruita secondo le loro usanze, mantenendo ii modello da ess1 

Tav. XI. 

conosciuto, senza nessun altro cambiarnento, dovuto a qualque influenza 
locale, inesistente in quei luoghi. 

II modello l'hanno trovato in Creta e l'hanno riprodotto, tale quale, in 
Italia. 

Non e da meravigliarsi di questo fatto; poiche i monaci basiliani avevano 
stretti legami coll'Oriente, tanto piu con Creta, punto di passaggio fra 
l'Oriente e l'Italia. 

54 



SAN'I" ANGELO AL ~lONTE IlAl'AllO 

Ora ii Millet 1 ci informa che questo tipo di basilica a volte senze finestre, 
in cui la navala si combina con ii sistema persiano di «trompes d'engle•. 
e ne to nell' Asia minore, dove se ne trovano numeros1ss1mi esempi. 

Si tratta di una scuola locale, sviluppatasi fuori delia cerchie dell'erte 

ufficiale di Costantinopoli. 

:;Mi .:IALVATOl\E PRiN!.S 
3J.N NÎC8LO HiMB1u.o 

.SAN HicHELE 

.STA 11/\1\iA l\ETitlO JAN NiCOLO BiCOIU{O .SAN Gfol\Gio AHAl\i 

Tav. Xll. 

Per ingrandire la navala senza indebolire la volta, essa viene poggiata 
sopra una serie di archi addossati alle pareti. 

Le arcatelle cieche nell'esterno del tamburo formano una semplice 
decorazione, applicata al tamburo stesso e indipendente delia sua struttura. 

1 Op. cit., pp. 46-47. 
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Questi tipi di edifici sono passati in seguito in Creta, importati proha
bilmente dai monaci e vi hanno subito alcuni cambiamenti. 

Le due arcate sui fianchi che reggono la cupola si alzano, formando 
transetto; e ii monumento intiero prende all'esterno l'aspetto comune delle 
chiese a croce sporgente. 

«Trompes, arcatures decoratives sur la coupole et !'abside, Deisis a la 

Fig. 5. 

conque du sanctuaire, autant 
d 'indices precis et surs. 

«Mesopotamie - Crete- ltalie 
du Sud: le chemin est direct». 

Tutto cio che abbiamo visto 
a S. Angelo conferma l'afferma
zrone. 

Concludendo, vediamo che 
questa chiesa, monumento bi
zantino nel centro dell' Italia 
meridionale e che ha superato i 
secoli senza alcun cambiamento. 
e, come tale, uno clei rari testi
moni i quali attestano l'evirlente 
influenza orientale,che esisteva in 
quelle regioni. 

La sua importanza, tanto sto
rica che archeologica, e dunque 
abbastanza rilevante, da moti
vare alcuni lavori di restauro, 
per impedirne la completa ro
vina prevvista gia dai Bertaux 

trent'anni fa e dai Paladino diciotto anm or sono. 
II magnifico lavoro, che compiono oggi le Sovvraintendenze clei 

Monumenti in tult.a )'Italia, fa sperare al prossimo inizio dell'opera 

di restauro. 

ŞTEFA~ M. BALŞ 
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