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L’ABBAZIA	  DI	  CASAMARI	  

	  

	  

L’abbazia	   di	   Casamari	   si	   è	   imposta	   nel	  
paesaggio	   del	   Lazio	   meridionale	   per	   la	  
«grandiosa	   mole	   dei	   severi	   edifici»,	   come	  
apparve	   al	   viaggiatore	   Gregorovius	   nel	   XIX	  
secolo	  che	  la	  raggiunse	  percorrendo	  la	  storica	  
via	  Latina.	  Da	  questa	  via,	  un	  tempo	  nota	  anche	  
come	   Casilina,	   nel	   medioevo	   transitarono	  
pellegrini	   che	   da	   Roma	   proseguivano,	  
passando	   nel	   Lazio	   meridionale	   e	   nella	  
Campania,	   alla	   volta	   della	   Puglia	   richiamati	  
sia	  dal	  santuario	  di	  San	  Michele	  Arcangelo	  sul	  
Monte	   Gargano	   sia	   dalla	   città	   santa	   di	  
Gerusalemme	   a	   cui	   si	   giungeva,	   almeno	   fino	  
all’epoca	   medioevale,	   attraverso	   i	   porti	  
pugliesi.	  

	  

Fig.1:	  Abbazia	  di	  Casamari,	  la	  Chiesa	  e	  parte	  del	  monastero,	  
XIII	  secolo	  (anno	  di	  consacrazione	  della	  Chiesa).	  

Questa	  strada,	  dunque,	  per	  la	  sua	  funzione	  religiosa	  diventa	  un	  germe	  di	  vita	  contribuendo	  
allo	  sviluppo	  e	  alla	  persistenza	  dei	  diversi	  cenobi,	  come	  quello	  di	  Casamari,	  che	  accoglie	  e	  
conforta	  nel	  medioevo	  i	  pellegrini	  viaggiatori.	  

	  

Fig.	   2:	   Abbazia	   di	   Casamari,	   Prospetto	   della	   Basilica	   e	   del	  
Monastero	   di	   Casamari,	   incisione,	   1707.	   L’incisione	   è	   tratta	  
dall’opera	   di	   Filippo	   Rondinini,	  Monasterii	   Sanctae	  Mariae	   et	  
Sanctorum	   Johannis	   et	   Pauli	   de	   Casaemario	   brevis	   historia,	  
Roma,	  Gonzaga,	  1707.	  

L’insediamento	   monastico	   affonda	   le	   sue	  
origini	   nell’XI	   secolo	   per	   volere	   dei	  
benedettini,	  noti	  anche	  come	  monaci	  neri	  per	  
la	   loro	   veste,	   che	   vengono,	   poi,	   nel	   1152	  
sostituiti	   dai	   Cistercensi,	   detti	   anche	  monaci	  
bianchi.	  La	  regola	  di	  san	  Benedetto,	  che	  trova	  
la	   sua	   genesi	   nel	   vicino	   monastero	   di	  
Montecassino,	   viene	   rivissuta	   e	  
rigorosamente	   osservata	   a	   Casamari	   con	   la	  
congregazione	   dei	   cistercensi.	   Il	   ritorno	   alla	  
Regola	   di	   San	   Benedetto,	   fortemente	   voluto	  
da	   San	   Bernardo	   di	   Chiaravalle,	   trova	   una	  
chiara	   manifestazione	   anche	   nelle	  
architetture	   semplici	   ma	   solenni	   che	  
vengono,	  	  per	  	  volere	  	  del	  papa	  	  Innocenzo	  III,	  	  

radicalmente	  rifatte	  a	  testimonianza	  di	  questo	  rinnovamento	  dello	  spirito,	  lasciandoci	  un	  
esempio	  mirabile	  ed	  unico,	  insieme	  all’abbazia	  di	  Fossanova,	  dello	  stile	  gotico-‐borgognone.	  



	   2	  

La	  Chiesa	  consacrata	  nel	  1217	  che	  domina	  lo	  
spazio,	  come	  indiscusso	  elemento	  di	  valore,	  si	  
presenta	  con	  una	  facciata	  preceduta	  da	  un	  bel	  
portico	  e	  da	  un	  rosone	  che	  illumina	  l’interno	  a	  
tre	   navate	   con	   sette	   campate	   ognuna.	   Le	  
maestose	   volte	   a	   crociera	   sembrano	   quasi	  
volerci	   introdurre	   in	   una	   dimensione	  
ultraterrena	   facendoci	   presagire	   il	   senso	  
dell’infinito.	  

	  

	  

	  
	  

Dalla	   chiesa	   si	   passa	   attraverso	   il	   chiostro,	  
elemento	   di	   raccordo	   del	   monastero,	  
finemente	   decorato,	   agli	   spazi	   	   del	   vivere	  
quotidiano:	   le	   celle,	   il	   refettorio	   e	   la	   sala	  
capitolare	   dove	   si	   trattavano	   questioni	  
importanti,	   come	   prescriveva	   la	   regola.	   La	  
struttura	   monastica	   si	   componeva	   anche	   di	  
spazi	   destinati	   al	   lavoro.	   Bisognava	   pregare	  
ma	  anche	  lavorare:	  Ora	  et	  labora!	  

	  

Fig.	  3:	  Abbazia	  di	  Casamari,	  l'interno	  della	  chiesa	  a	  tre	  navate,	  
divise	  da	  pilastri	  a	  forma	  di	  croce,	  consacrata	  nel	  XIII	  secolo,	  è	  
stata	  restaurata	  nel	  1950-‐51.	  

	  

Fig.	  4:	  Abbazia	  di	  Casamari,	  il	  chiostro.	  

	  

	  
	  
Fig.	   5:	   Abbazia	   di	   Casamari,	   la	   biblioteca.	   L'assetto	   attuale	  
risale	  al	  XVIII	  secolo.	  

Nella	   biblioteca	   il	   monaco	   trascriveva,	  
conservava,	   leggeva	   e	   poi	   lavorava	   i	   campi,	  
coltivava	   la	   vite,	   allevava	   gli	   animali	   e	  
raccoglieva	   erbe	   essenziali	   per	   l’esercizio	  
della	   farmacopea.	   Il	   monastero	   diventa	   un	  
vero	   e	   proprio	   microcosmo	   urbano	  
condizionando	   e	   regolando	   l’organizzazione	  
del	  territorio	  che	  si	  presenta	  come	  uno	  spazio	  
organizzato	   «in	   moda	   da	   potervi	   trovare	  
quanto	  è	  necessario	  […]	  così	  che	  i	  monaci	  non	  
debbano	   girovagare	   fuori»	   (Regola,	  
capitolo66). 
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Fig.	  6:	  Abbazia	  di	  Casamari,	  la	  loggia	  a	  quattro	  bifore,	  dal	  XV	  al	  
XIX	  secolo	  residenza	  dell’abate	  commendatario.	  

	  

	  

Fig.	  8:	  Abbazia	  di	  Casamari,	  il	  Refettorio.	  

	  

	  

Fig.	  7:	  Abbazia	  di	  Casamari,	  la	  sala	  capitolare.	  

	  

http://www.abbaziadicasamari.it	  

	  


