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GUIDO MANSUELLI, La villa romana di Russi. Faenza, Stabilimento grafico Fratelli Lega, 1962, 
Pp. 48 + figg 7 (delie quali due a col ori) + 1 pian ta. 

Pubblicando in una nitida monografia la villa rustica di Russi, nella pianura romagnola 
tra Faenza e Ravenna - gia nota, nella sua problematica generale, da parziali rapporti di scavo 
pubblicati nei FA e in diverse riviste italiane (vedi bibliografia a p. 48) - ii Mansuelli tenta di 
chiarire, con la sua ben nota perspicacita e competenza, tutta una serie di problemi di carattere 
artistico ed economico de! mondo e delia societa romana dell' Italia settentrionale nei primi due secoli 
dell'e.n.; non, egli aggiunge, ne! suo «piu appariscente e retorico aspetto celebrativo, ma nella 
realta e intimita delia vita quotidiana & quale ei puo essere offerto da una villa. 

Trai tipi di viile ricordati con compiacimento e amore dai numerosi testi delia letteratura latina, 
a cominciare dalia precettistica utilitaria de! vecchio M. Porcio Catone, la villa di Russi sembra 
essere un esempio tipico di sistema a conduzione diretta con proprietari terrieri residenti permanente
mente nell'azienda: ii quartiere residenziale infatti e inserito direttamente fra gli impianti di uso 
pratico. Non stupisce quindi che pianta, opere murarie e decorazioni musive o pittoriche siano 
assai diverse da quelle a noi note per ii tramite dell'edilizia romana - Roma o Lazio - o campana 
- Pompei, Ercolano, Baia; manca dunque a Russi la ben nota sequela planimetrica di atrio, 
tablino e peristilio, nonche ii lusso de! decoro, ma, secondo altri esempi di viile dell'Italia setten
trionale, appare una disposizione paratattica, con Junghi muri perfettamente rettilinei e ortogonali. 
lntorno a due peristili di proporzioni diverse si svolgono i grandi ambienti di abitazione, i 
magazzini, ii settore per !'industria agricola, dapprima modestamente costruito in legno, poi ampliato 
e totalmente rifatto in laterizio; e degno di nota che in tale settore sono apparsi diversi oggeti 
per !'industria agricola - grandi pesi, resti di enormi vasi per la conservazioni dei cereali, un basa
mento di torchio, mole granarie e, fatto assai importante, una fornace per ceramica che permetteva 
di sopperire alle necessita interne dell'azienda agricola. 

Nelle strutture delia villa - pavimenti, muri, decorazioni parietali - sono chiaramente 
visibili tre periodi costruttivi dalia fine de! I secolo prima dell'e.n. a tutto ii II secolo e.n. 

I piu antichi pavimenti sono a cocciopesto o a scaglie di marmo irregolari inserite che 
insistono su effetti di colore. Seguono i pavimenti a. mosaico che invece accentuano gli effetti 
disegnativi, nella sobrieta dei temi geometrici e nella severi ta de! bianco e nero: spazi bianchi 
con riquadri oppure la ripetizione insistita di piccoli elementi (fogliette e volute stilizzate, pelte, 
stelle, losanghe, lambelli), quasi traduzione di un vero tappeto. 

A differenza dei mosaici, la decorazione parietale - solo frammenti di intonaci dipinti -si 
orienta invece verso la policromia con toni in generale sostenuti e caldi: essa si distingue inoltre 
per la mancanza di temi figurativi d'impegno e di prospettive architettoniche, ii suo repertorio 
limitandosi a un ristretto repertorio di candelabri, fiori, mostri marini, uccelli, forse rapprezenta
zioni di giardino. E evidente che tale decorazione, come ii poco di pittura parietale a noi noto 
nella pianura padana, nin si puo inserire in nessuno dei quattro « stili & classici noti a Roma e nelle 
citta dissepolte delia Campania e appare piuttosto di un sostanziale eclettismo. 

La villa venne abbandonata alia fine de! II secolo e.n. a causa delie alluvioni che, ne! 
corso dei secoli, l'hanno seppellita sotto una massa argillosa d'uno spessore di 10 -11 m. 

Situata nella fertile pianura romagnola, la villa di Russi testimonia « l'orientamente dell'eco
nomia verso una completa autosufficienza, ne! senso di provvedere da soia al fabbisogno di alcuni 
settori •· In quest'ordine di idee la fornace gia menzionata per la produzione di vasi d'uso comune, 
attiva ne! II secolo (mentre ne! secolo precedente si faceva un largo acquisto di ceramica fine, 
fig. 4), e delia piu grande importanza: offrendoci per la prima volta in Italia quel tipo di villa 
rustica, frequente nelle province dell'impero, che e anche centro di attivita artigianale. 

L' A. completa la descrizione delia villa con importanti osservazioni sul ca tasto romano 
e suii' organizzazione economica e sociale de! territorio dopo la conquista romana, sull'entita delia 
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proprieta agricola che corrispondeva alla villa, sulla produzione predominante - verosimilmente 
cereali e vite - sulla posizione economica dei proprietari. 

Di un interesse tutto particolare ci sembrano anche le indicazioni sul restauro di tale 
complesso, scelto dallo stesso Mansuelli; il quale ha scientemente escluso una copertura totale dell'a• 
rea con costruzioni protettive - non solo arbitrarie ma riducibili, in ultima analisi, a antiestetici 
capannoni - ed ha limitato ii restauro al consolidamento delle strutture e dei mosaici, lasciando 
ii tutto allo scoperto per conservare intatto il valore planimetrico dell'edificio; i pavimenti musivi 
sono stati staccati, consolidati e rimessi in opera « mantenendo fin dove fosse possibile anche le 
piccole irregolarita al fine di conservare la genuinitâ dello scavo~. Le superfici dei cortili sono state 
inerbate. A giudicare dalle imagini fotografiche ii risultato di quest'opera di consolidamento 
appare. ottimo; e mi sembra che possa servire d'esempio per tutta una serie di importanti edifici 
venuti recentemente in luce nelle nostre citt3. pontiche, specialmente Tomis, che situate sullo 
stesso meridiano, si trovano esposte allo stesso clima inclemente. 

G. Bordenache 

MICHEL PONSICH et MIGUEL TARRADEL, Garum el industries antiques de salaison dans la 
Mediterranee occidentale (Universite de Bordeaux et Casa de Velazquez. Bibliotheque de l'Ecole 
des Hantes Etudes Hispaniques, XXXVI). Paris, Presses Universitaires de France, 1965, 
130 p. in 16°, numeroase ilustraţii şi hărţi în text, 24 planşe afară din text. 

€hiar printre latiniştii familiarizaţi cu operele literare ale epocii imperiale, rari sînt acei 
care cunosc mulţimea problemelor arheologice şi istorice legate de un termen ca garum (gr. y&.pov) 
despre care un dicţionar amănunţit ca al lui Georges se mulţumeşte să arate că înseamnă « eine 
kostbare Sauce (Briihe), die man aus mehreren kleinen marinirten Fischen •.. bereitete ~. Ceea 
ce această explicaţie nu lasă să se bănuiască, ceea ce nu rezultă limpede nici din textele lui Horaţiu 
şi Pliniu la care sîntem trimişi spre lămurire, e marea căutare de care produsul în chestiune s-a 
bucurat la cei vechi, amploarea intereselor puse în joc de prepararea şi răspîndirea lui în lumea 
romană. 

Spre deosebire de lucrările mai vechi asupra subiectului, care se mulţumeau să citeze în această 
privinţă datele izvoarelor scrise, cartea de care mă ocup - rodul colaborării dintre un arheolog 
francez şi unul spaniol - aduce înainte de toate o documentare exhaustivă cu privire la laboratoarele 
antice de sărat şi marinat peşte descoperite de-a lungul mai multor zeci de ani pe ţărmurile african 
şi european ale Mediteranei şi Oceanului Atlantic, la est şi la vest de strîmtoarea Gibraltar. 
Asemenea laboratoare (autorii le numesc «uzine~). identificate cu precizie mulţumită bazinelor de 
preparare a conservelor şi altor vestigii de semnificaţie neîndoioasă, ne sînt descrise în cele mai 
mici amănunte şi ilustrate cu planuri şi fotografii revelatoare. Opt staţiuni de pe co asta afri
cană, un număr dublu de pe coasta iberică ne fac să înţelegem locul ocupat de pescuit şi de 
prepararea peştelui (îndeosebi sturioni şi toni) printre îndeletnicirile populaţiei locale, ne familia
rizează cu tehnica folosită la vînarea tonului din antichitate pînă în zilele noastre, în sfîrşit, ne 
pun la dispoziţie o documentare abundentă nu numai despre munca dar şi despre modul de trai 
al pescarilor iberici şi africani. În această ordine de idei, e de reţinut indicaţia autorilor după care 
« Ies madragues modernes sont placees, au Maroc et en Espagne, en face des ruines d'usines 
de salaison, comme ă. Lixus et ă. Cotta. II est probable qu'ă. cet endroit precis se tenaient Ies 
madragues romaines » (p. 97). 

După partea întîi şi cea mai întinsă. a lucrării, consacrată descrierii sistematice a ruinelor 
şi a resturilor ceramice aflate în cuprinsul lor, o a doua secţiune, intitulată. «Les techniques indus-
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