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L’ABBAZIA	  DI	  TRISULTI	  

	  

	  

Circondata	   da	   un	   fitto	   bosco	   di	   querce,	  
gelosamente	   conservate	   dai	   monaci	   che	  
hanno	   svolto	   nei	   secoli	   un	   ruolo	   di	   tutela	   in	  
questo	  paesaggio	  carsico	  di	  eccellenza,	  appare	  
imprevista	   e	   spettacolare	   la	   Certosa	   di	  
Trisulti,	   che	  dalle	  pendici	   rocciose	  del	  monte	  
Rotonaria	   domina	   il	   territorio	   circostante.	   Il	  
primo	   ad	   insediarsi	   in	   questa	   gola	   scavata	  
dalle	   acque,	   tra	   i	   monti	   Ernici,	   fu	   il	   monaco	  
eremita	  Domenico	  da	  Foligno.	  A	  lui	  si	  deve	  la	  
costruzione	  di	  un	   luogo	  di	  culto	  dedicato	  a	  S.	  
Bartolomeo	   dove	   si	   insediò	   una	   comunità	  
monastica	  benedettina	   in	   rapporti	   anche	   con	  
Montecassino.	  

	  

Fig.1:	   Certosa	   di	   Trisulti,	   Veduta	   d’insieme	   del	   complesso	  
monastico,	  XIII	  secolo.	  

I	  miracoli	  di	  Domenico	  e	  la	  devozione	  che	  egli	  stimolò	  tra	  la	  popolazione	  dei	  castelli	  di	  Vico,	  
Guarcino	  e	  Collepardo,	  procurarono	   le	  prime	  donazioni	  alla	  comunità	  monastica	  e	  quindi	   la	  
formazione	  del	  primo	  nucleo	  patrimoniale.	  

	  

Fig.	  2:	  Certosa	  di	  Trisulti,	  Giardino	  prospiciente	  la	  farmacia,	  un	  
tempo	  destinato	  alla	  coltivazione	  di	  piante	  medicinali.	  

Dopo	   circa	   200	   anni	   dalla	   fondazione	   della	  
chiesa	   di	   S.	   Bartolomeo,	   la	   comunità	   fu	  
rimossa	   da	   papa	   Innocenzo	   III	   per	   essersi	   i	  
benedettini	   "rilassati	   nell'osservanza".	   Essi	  
furono	   sostituiti	   con	   i	   monaci	   dell'ordine	  
certosino.	   Si	   decise,	   quindi,	   di	   costruire	   una	  
nuova	   certosa	   alle	   falde	   dei	  monti	   Ernici.	   La	  
chiesa,	   di	   impianto	   medioevale,	   come	  
testimoniato	   dal	   secondo	   portale	   della	  
facciata,	   continuò	   ad	   avere	   il	   nome	   di	   S.	  
Bartolomeo	   ed	   ereditò	   beni	   e	   pertinenze	  
dell'antico	  monastero	  benedettino.	  

Dalla	  lettura	  dei	  documenti	  si	  trae	  l'immagine	  di	  una	  comunità	  monastica	  dedita	  allo	  studio,	  
alla	  coltivazione	  di	  vigneti,	  all'apicoltura,	  all'allevamento,	  alla	  coltivazione	  dei	  campi,	  alla	  
lavorazione	  dei	  tessuti	  nella	  gualchiera	  annessa	  al	  convento,	  alla	  farmacopea.	  
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La	   farmacia,	   del	   XVIII	   secolo,	   la	   ricca	  
biblioteca,	   ospitata	   nel	   Palazzo	   di	   Innocenzo	  
III,	  dove	  seconda	   la	   tradizione	  scrisse	   l’opera	  
De	   contemptu	   mundi,	   «Sul	   disprezzo	   del	  
mondo»,	   la	   costruzione	   nel	   XIV	   secolo	   di	   un	  
acquedotto	   in	   tubatura	   di	   piombo	   per	  
incanalare	   l’acqua	   del	   Riofortuno	   a	   servizio	  
del	  monastero,	   i	   diversi	  mulini	   che	   i	  monaci	  
affittavano	  “con	  vigne	  e	  terre	  …	  per	  il	  canone	  
annuo	   di	   quattro	   quarte	   di	   grano	   da	  
consegnare	  nel	  mese	  di	  settembre	  il	  giorno	  di	  
Santa	   Maria”	   testimoniano	   e	   confermano	   il	  
ruolo	   di	   organizzazione	   e	   di	   controllo	   del	  
territorio	   da	   parte	   delle	   diverse	   comunità	  
monastiche,	   dai	   benedettini,	   ai	   certosini,	   ai	  
cistercensi	   che	   ancora	   oggi	   popolano	   questo	  
luogo,	  valorizzandolo	  e	  tutelandolo.	  

	  

Fig.	   3:	   Certosa	   di	   Trisulti,	   La	   farmacia	   nel	   suo	   aspetto	  
settecentesco.	  

	  

Fig.	  4:	  Certosa	  di	  Trisulti,	  Palazzo	  cosiddetto	  di	  Innocenzo	  III,	  	  
XIII	  secolo.	  

	  
	  
Fig.	   5:	   Certosa	   di	   Trisulti,	   ingresso	   di	   epoca	   medioevale	   alla	  
casa	  abbaziale.	  XIII	  secolo.	  	  

	  

	   	  

Fig.	  6:	  Certosa	  di	  Trisulti,	  porte	  d’ingresso	  alle	  celle	  dei	  monaci	  
certosini,	  XIII	  secolo.	  
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Fig.	  7:	  «Pianta	  in	  veduta	  e	  geometrica	  della	  Tenuta	  […]	  
spettante	  al	  venerando	  Monastero	  di	  san	  Bartolomeo	  di	  
Trisulti»,	  1769.	  

	  

	  

Fig.	  9:	  Certosa	  di	  Trisulti,	  Facciata	  esterna	  a	  due	  ordini	  della	  
Chiesa	  di	  san	  Bartolomeo,	  1768.	  

	  

	  

	  

Fig.	  8:	  Certosa	  di	  Trisulti,	  interno	  a	  una	  navata	  della	  Chiesa	  di	  
San	  Bartolomeo,	   sotto	   le	   decorazioni	   barocche	   si	   conserva	   la	  
struttura	  gotica.	  

	  

	  

	  


