
TRIESTE. 

Prima ehe le aquiJe romane ai poaalaero lul luogo ehe 
doveva prendere il nome di T ergeste (128 I. Cr.), .,jveuno 
;. quelte regioni delle tribü eeho-venete, dapprima tro
.gloditiehe abitatriei delle numeroae c:averne deI CuIO, nelle 
~uali ej rinvennero molte luppellettili .il in .iliee ehe iD 
bron~o. Parec:ehi di tali oagetti, .,jaibiJi oggi tanto nel Ci
-neo MUleo di atoria ed arte, ehe in quello di .toria na
turale, posaono intereuare I' artiata per ingenua grnia di 
forme e per finilena di eaeeuzione. Piu lardi quesle tribü 
si eoltruirono dei fortilizi a pianta eireolare detti cQ~lellierl 
e tanto lIegl'immediati dintorni di T rielte ehe nella pro
"inei. .e lIe riseolltrarono träeeie evidenti ehe fornirono aali 
esploratori abbondante meale di materiale areheolollieo. 

Nell'epoea romalla, apeeie nei primi .eeoli dell'lmpero, 
Trieste liori quale rieee eiu. di traffici e di villeggialure. 
Convien notare ehe la coata orientale dell'Adriatico, da 
AquiJeia ai no a Spalato, era un lito prediletto ai Rom"; 
per coltruirvi delle ville, di eui li trovarono relti a Mon
falcone, a Bareola presso Trielte. a Ce"era, a1la Barbariga. 
ia pareeehi lili deli Dalmazia e - maasima Er. tutte - po&
s.iamo eOllliderare villa il monumentale palu~o ehe Dio
deriallo ereue a Spalato per finirvi in pace la travagliata 
... i.tenu. A T rieate ai trovarono pareeehi relti di .,jlle 
rOlllalle: piü importanti quelli rinYrlluti nel 1888 nel P"
teagio di Barcola, dove gli leavi ridonarollo alla luce pa
vi.enti musivi di .. ariati diaegni ed un torlO d' atleta ia 
manno paria di ollim. ' atlur •. 
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Negli scavi recentissimi fatti lungo il Corso si rinvennero 
pure le eostruzioni d'una villa omata di loggie e pergolati 
.a annes.. ad un tempietto. 

La parte alta della eitt. eostituiva il Campidoglio ter
gostino. omato dei tempio • Giove. Giunone e Mi nerv. 
(divinit. capitoline) dovuto alla munificenza del prefetto 
della flotta ravennate Publio P.lpellio Clodio QuirinaI •. 
Nel 1842 I'arehitetto Pietro NobiIo (l'autore della ehieaa 
di S. Antonio nuovo) feee eseguire alla base dei camp.
aile di S. Giuato delle larahe nicehie ehe permettono di 
"edere le stiIobate e I'ordine eorinzio delI' anti co tempio. 
mentre nell'intemo dei campanile si vedono fusti di co
Ion na e eapitelli quali .neora in posto equali spostati. I. 
occasione dello Icno di queste nieehie venne all. luce u. 
piccolo e grazioso baasorilievo rappresentante Ananna dor
mente svelata da satiretti. 

Dei teatro romano ehe diede iI nome al quartiere popo
lare detto Re .... rimangono alcune "reclnzioni ed alcuni 
cunicoli aoHocati da poveri tuguri: c' e pero I'intenzione di 
iaolare Ira breve questi roden intereasanti. T anto al Museo 
Civico di stori. ed arte (piazza Lipsia 5) che .1 einco 
lapidario (Via della Cattedrale 17) chi ama studiare i ri
cordi doll'epoca romana trover. documenti di notevole im
portanza. Per eaompio nel lapidario figurano i piedestalli 
delle atatue a Coatantino Magno. a Papirio Papiriano. 
dei monumenti equostri a Publio Calpetano Ranzio Quiri
rinale. patrono della plebe urbana tergestina e quello a 
Fabio Senro reunto inciso un lungo docreto laudatorio 
dol collegio dei decurioni. Vi si vede inoltre il plinto della 
. tatua ad Ottaviano Augulto. che un tempo sergen fie
ramente al di sopra degli abia.i dei TimaYo a S. Canziano. 
Pure nel lapidario lorgo sotto allo dense ombre d' alben 
secolari il monumonto all'entusiaata e dottissimo Giovanni 
Winkelmann. fondatore dell'arcbeologia acientifica. UCeilO a 
• Trielte nel 1768. IJ monumente Ite •• o. tenuto nello .ti1e 
dignitoao e corretto. aeppur freddo. dei segu.ei dei Canova 
e opera dello Beultoro Antonio Roaa di Selluno. Camillo 
Boito acriveva un di che in quelto monumente tutto appare 
in quello stile onest.mente accademico che lucia il cuor. 



in pace ed evoea sulle labbra un sommesso abadiglio, 
Forso oggi, ees ... ta la gran lotta Era elas.ieisti 0 medioo· 
nlisti, non 10 tratterebbe pii. tanto ironieamente. 

Nel Museo di Piazza Lipsia, oltre agli aeeennati pui. 
menti muaivi ed al torso di Baseola, v'c tutta una raeeolta 
di stele sepolerali ehe sppartenno agli Ärcadi Sonziaei ed 
una serie di terracotte tarentine ehe dallo stile areaieo 
.anno sino al piu puro elassicismo 0 eomprendono ante 
fisse, statuette, motivi deeorativi e via dieendo. Gemma 
predara della raeeolta tarentina c un ,hg/on, pregevole 
vaso da bere in forma di testa di daino, in argento sbal· 
zato e eesellato, opera deWarte ioniea della seeonda meta 
deI V seeolo, in eui si ammirano un sorprendente realismo 
.d una teeniea diligentissima. 

DeWepoea romana della deeadenza (III e IV seeolo) e 
I' areo di Rieeardo in tutta prossimit. della ehiesa dei Ge· 
suiti. Intorno a1la aua origine si sbinari la fantasia dei 
poeti e degli storiografi. Il Dall'Ongaro 10 canto in un'od. 
aceettando la leggenda che 10 rieollega aIla venuta di 
Carlo Magno, a1tri 10 eonsiderarono un arco d' aequedotto, 
altri una porta di eitt. 0 di sacro recinto d'un_ tempio. 

,Piccolo, intettato profondamente, un po' storto, pure ha i • 
.c quel tanto di romanit. ehe buta ad incutere rispetto 
.d ispirare dignita. 

Nei primi tempi deI Criotianesimo circa nel IV oeeolo, 
torse la ehiesetta di S . Silvestro in onore di papa Silvo
.tro I, ehe battezzo Costanlino, Secondo la tradiziono. 
auU' area deUa chie.a sorgen I. ca •• delle martiri trie.tine 
Eufemia e T eda, delle quali si cqnservo il .areofago sino 
aI 1700, per quanta risulta dagli seritti dello storiografo 
!reneo della Croee. La ehiesa fortemente rimaneggiata i. 
epoche po.teriori c a 3 nante .opra colonne e la faceiata 
• adorna d' un portiehetto di 2 eolonne a cui fan seguito 
sullo spigolo dell' impo.ta due eordonature terminanti COD 

te.te, Graziose e tipiehe le Ire pieeole tranlOnne in pietra 
oe risehiarano il campanile. 

Ed ora .eBi.mo • queUa chieaa, c.ra al euore d'op 
trie.lino quasi come un simbolo di latinita a quale ricordo 
deI libero comune trecente.co, a quel Sag Giuato, a cui 
'1'010 I'italieo .aluto del Carducci. 



Como accoDnammo. sull' aroa di 5. Giusto .orllon it 
tempio capitolino a Giove. Giunone e Minerva ; namlDenti 
dello stilobare di questa entrarono a lar parto d'una chie54 
dedicata alrA.sunta. ereUa verso il V secolo. mentre pi'; 
in la. parallelamenle. a destra sorgeva sotto Giu.tiniaDo 
(verso il 550) una chiesa minore. ma pure a Ire navale. 
dedicata ai marliri 5. Giusto e S. 5ervolo (corruziono di 
Servilio). Nel lecolo XIV (1305) le due chiese lurono 
riunite dal ve.covo Ped.razzani in una aol. col Dome di 
S. Giu.to •• opprimendo I. navata deatra dell'una e la ai
nistr. doU' alb. e sastituendovi r attuale navata maggiore • 
centrale. recante quale caratteriatica della aua origine trecen
tesca il rosane di line lavoro 0llivale ed il soflitto in IOjo.o 
ca.seUon.to e trilobato. 1I campanile. treceDte.co per c .... 
• Iruzione. e UD vero tipo d' architettura lrarameDtaria: oltre 
ai ruden romani vi si vede UD. statua di S. Giu.to poet. 
in UDa nicchia; lavoro dei Jug~nlo. Dal 1422 e privo deUa 
4".u.pide ehe Iu monata d. UD colpo di lulroiDe. Sulla lac
eiata della cbiesa. ohre agli stipiti della porta maggiore 
otteDu!i da una atele IUDer.ri. romana deUa lamiglia Barbi • 
• egala iD due. vi aODO i bu.ti dei vescovi Enea 5ilvio 
PiccololDiDi. Androa Rapicio. RiDaldo Scarlicchio. 1I primo, 
divenuto pontefice col Dome di Pio 11. lond.tore di PieDu 
e di.tiDtosi quale umaDista, e ricordato pure eon UDa bell. 
tuga quattrocentesca e dalla aeaueate epigrale : 

PIO 11 PONTEFICt MAXIMO 
TE PICOLOMINA DEUM SOBOLES DEDIT, EHCLYTA PALLAS 

ERUDUIT. VIRI DI LAURO TUA CINXIT APOLLO 

TEMPORA. TU PATRlI PlUS ES DICTATOR OLYMP' 
TEJlGESTI OUOHDAM AHTISTES. QUAM MUNERE MAGHO 

DONASTI HAEC REFERANT HONAE INBlLEA NOVENIRtS 

AT T1BI NOS PARIO LUNATAM IN MARMORE PELTAM. 

A spiegwoDe di quest'ultimo verso direlDo ehe 10 etem_ 
dei Piccolomini porta quattro lDeneluDe diapoate au uu 
aoce in acudo Saanito. 

L'iDterno della chies. pr_nla ua cOlDpleaso cli cinque 
.... te divi.e da Mrie cl'arcate giraDti au colone • pilutri 
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di varia grouena ecl alten. coronati da capitelli di tipo 
oeo-criatiano. taluni cubici. altri arieggianti il eoriazio. lor
montati da pulvini. 

La navata eeotrale della chie.a di .inist,a deua dei 
Sacrameato e terminata da un ab.ide decorato da UDa 
zona di mOlaici rappre.entaoti i dodici apostoli. opera ro
mana anteriore aI VI .ecolo. mel1tre aulla ealotta li vede 
uoa grande madol1na biz8I1tina dei XU Kcolo in mezzo 
agli areangeli Gabriele e MicheIe. iI tuUo su fondo d·oro. 
Notevoli I'armonia 01 reHetto d .. eorativo dei fregi oroameD
lali auU' areo di triol1lo. 

La navata centrale della chiosa di deltra dedicat. a 
S . Giusto. termil1a in UI1 ah.ide leagiadris.imo insi.ten!e 
sopra 5 arcale soatel1ute da coloono io marmo numidico 
corol1ate d. capitelli pulvinati altrettanto originali ehe bar
banci. Delle 5 eampate degli archi. quattro contel1gooo eia
seuna due quadri il1 a!freaco di tipo giotteaco raffiguranU 
epilodi della vita di S. Giuoto. mentre la campala eentrale 
olEre un documento storien importal1ussimo. eioe il martire 
reeante in hraceio un. veduta pro.pettiea della eilt •• quale 
si veden DeI .ecolo XIV. fau. eon grande aecur.tezza 
perail10 nei partieolari degli ediIizi, eome il palazzo deI 
Comul1e, merlato 0 turrito 01 la eattedrale eoll. tone cam
paoari. complet. aormont.ta dalla pigna che ancor oagi si 
conlerv. l1el lapidario. La calotta di quest' ahaidOl e riv ... !ita 
d. un mö.aico deli' XI 0 XII aeeolo. veneto-bizantioo. 
,appresentante iJ Redentore fra S . Giusto 01 S. Servolo .., 
'ondo d'oro. 

II t"soro della Cattedrale. rinchiulo d. un ricco eaneeJlo 
in ferro baltuto. luoro tedoseo dei XVI ."colo. noo e. 
ricco: poasiede due eroei proceniooali: una e quella della 
coolraternit. dei baUuti. lavoro groeo in argento abalzato 0 

dorato dei Xul .ecolo e raltra e dooo deli. famiali. Giu
li.ru (anoo 1380). Oltre a ci'; vi si conaorv. UI1 grande 
oatel1lorio dooato d. Luigi XVIII di F raoeia nel 1815 
qu.le ricordo deli. traslazione delle .alme delle prilleipene 
Maria Adelaide 01 Viuoria Lui .. ehe Yel1ute a Tri ... te DeI 
1799 • cercarvi un •• ilo vi morirol1o .. lurono ... polte Deli. 
Dostr. cattedrala. ail1che d.opo la Restauraziol1e Yenoe I .. 
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Iregata .. Fleur do Ly. H • rileume le ulme. A 5, Giu.to 
hanno puro lepoltur. i membri deli. linea maschile dei 
Sorboni di Spagna 0 preciumente nella cappella di San 
Callo Bonomeo. 

L. navala centrale fu parzialmente reataurata negli uhimi 
anni dagli architetti Eurico Nordio e Ruggero Berlam lull. 
bue di traccie di pittura Icoperte lotto grintonaci, per'; 
I' ab lido principale, dipinto rozzamente nel 1842 a das.ici 
c ... ettoni in ehiaro-Icuro attende ancora un intelligente re
st.uro ehe ridoni I' armonia alla singolare e vutissima chiela. 

1I Rinascimento non Iuci'; traccia delle lue grazie • 
T rielte 0 eo.i puro tralcoroe il lutolo leicento. 

Soltanto il '700 ci laiei'; rieordo di se nella ehiela dei 
Ge.uiti, progellata dal grando pro.pettieo padre Andre. 
Pozzo, il quale nella faeeiata laIci'; libero '1010 alla IU. 
fantuia di decoratore 0 nell'interno li mostr'; valente archi
tetto. V'ha in quelta chieaa un bel quadro deI S ... 0·len8to. 

Ma ormai li approllimava colui ehe doveva seuotero 
dal lonno Ia pigra Mereantella - come Ia chiamav. il nOltro 
Revere. - Venuto Napoleone una prima volta nel 1797, 
ritornato per rimanem a Iungo il 18 maggio 1809, rilvegli'; 
la eOlcienza ciUadina largi 10 prime Icuolo italiane, ehe 
altri avevano paurolamente ed ingratamento negale port'; 10 
idee d' edilit. romana, ehe cOltituiaeono 10 Itile empire. 
Sotto il nuoVo influno Iatino .or.ero le co.truzioni roma
neggjanti ehe maggiormente nobilitano Ia nOltra eitt.. 11 
palazzo Careiotti dal bel pronao ionico, la Bor.. elegan-

, temento omata da statue dei Rosa, il teatro Verdi, la villa 
Neltor, un di Baeioeehi, Ia villa della conte ... Lipona eioo 
Carolina Murat dove j lieti onor tomano in tri.ti lutli dopo 
la lueilazione dell'eroieo re loldato a Pizzo di C alabria, 
son tutti begli eaempi di que.to neo-clallic:iamo napoleonico. 

11 palazzo deI dotto ed arguto Panera, la eua R omano, 
re.idenz. dei duchi di Montfort e le lueeel.ive co.truzioni 
di Pietro Nobile lono a1trettante provo deI benefico in
fiu.lo di quel periodo ehe .e non riu.ci troppo gIadito ai 
conte.poranei codini, .ppar •• aoi aella lua ver. Iuee. 

ARe. A. B ERLAII, 
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