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«Il Signor Cavalier Millin che aveva compiuto un viaggio nelle Calabrie è di ritorno a Napoli 
dopo aver visitato quelle province in tutti i sensi. Egli riporta una collezione di disegni dei siti più 
pittoreschi, dei luoghi più celebri, dei costumi più singolari e dei monumenti sopravvissuti ai di-
sastri dei terremoti e alle devastazioni che quelle belle contrade hanno subito durante le diverse 
guerre di cui sono state sanguinoso teatro. Questi disegni sono stati eseguiti dal Signor Catel, arti-
sta prussiano, e eminente paesaggista che lo aveva accompagnato». Sono le parole che l’archeologo 
francese Aubin-Louis Millin scrisse su un foglietto al rientro del suo viaggio in Calabria, una sorta 
di quarta di copertina che avrebbe dovuto accompagnare la pubblicazione del suo Voyage pittore-

sque in quella regione remota e sconosciuta.
Tra il maggio e il luglio del 1812, in effetti, l’archeologo francese Aubin-Louis Millin (1759-

1818), il pittore prussiano Franz Ludwig Catel (1778-1856) e lo scrittore francese Astolphe de Cu-
stine (1790-1857) avevano percorso, a piedi o a dorso d’asino, l’intera Calabria. Gli appunti di Mil-
lin1, i disegni di Catel2 e le lettere di Custine3 permettono oggi di seguirli nelle loro peregrinazioni e 
cogliere il loro stato d’animo nei confronti del patrimonio storico-artistico e naturale della regione.

Il viaggio in Italia (1811-1813)
Millin soggiornò in Italia per circa tre anni, dal 1811 al 1813. Considerato che l’erudito aveva 

già 52 anni, il suo non fu un viaggio di formazione bensì un viaggio istituzionale, finanziato dal 
ministro dell’Interno, il conte di Montalivet. Grazie a questo carattere ufficiale, Millin poté avvalersi 
anche di supporti logistici, giacché i territori da lui percorsi facevano ormai parte dell’Impero: let-
tere di raccomandazione e permessi rilasciati dalle più alte autorità francesi in Italia gli facilitarono 
l’impresa4. Lo scopo del viaggio era quello di raccogliere un’ampia documentazione (disegni, stam-
pe, libri) destinata alla preparazione di diverse pubblicazioni, arricchire i fondi della Bibliothèque 
nationale nonché alimentare i suoi corsi di storia dell’arte.

A differenza dei suoi predecessori, Millin fu in effetti il primo a organizzare in maniera estre-
mamente meticolosa e razionale un viaggio che toccò tutte le province del Mezzogiorno. Senza 
trascurare nessuna epoca, dall’Antichità al Medioevo e dal Rinascimento al Barocco, Millin si in-
teressò a tutte le forme artistiche: dall’architettura alla pittura, dalla scultura alle arti decorative, 
dall’epigrafia ai costumi. Se lo studio dell’antichità classica lo accomuna ai viaggiatori del secolo dei 
Lumi, l’interesse per le opere paleocristiane, bizantine, medioevali, rinascimentali e moderne, per i 
monumenti nel loro contesto, per gli usi e costumi, per gli oggetti d’uso quotidiano e per il paesag-
gio non trovano paralleli fra gli eruditi e storici dell’epoca. L’interesse per i paesaggi, veri e propri 
«monuments de nature», e per i fenomeni naturalistici fu sicuramente stimolato dal contatto con 
Franz Ludwig Catel. Il pittore prussiano riuscì a immortalare non solo i monumenti e i paesaggi 

1 Il diario del viaggio in Calabria di Millin, conservato presso la Biblioteca dell’Arsenal a Parigi (Ms. 6373) e rimasto inedito per più di due 
secoli, è stato recentemente pubblicato con apparto critico e vasta bibliografia: Millin 2021, pp. 87-303. 

2 I disegni di Catel, che avrebbero dovuto illustrare il Voyage pittoresque di Millin, sono conservati presso il Département des Estampes et de la 
photograpfie della Bibliothèque nationale de France (d’ora in avanti BnF, Estampes): D’Achille, Iacobini, Toscano 2012, pp. 292-314; Catel 2021. 

3 Alcuni anni dopo, Astolphe de Custine pubblicò infatti i suoi Mémoires et Voyages. Lettres écrites à diverses époques pendant des courses en 
Suisse, en Calabre, en Angleterre, et en Ecosse, Parigi, Alexandre Vézard-Le Normand Père, 1830. Le lettere scritte in Calabria sono state tradotte in 
italiano e pubblicate nel 1983, poi nel 2008: De Custine 1830 (2008).

4 Cfr. D’Achille et al. 2011; D’Achille, Iacobini, Toscano 2012.
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incantati della Campania e della Calabria, ma anche a ritrarre gli usi e costumi degli abitanti delle 
regioni esplorate5.

Millin avrebbe voluto pubblicare un nuovo Voyage pittoresque arricchito da incisioni tratte dai 
disegni raccolti durante il suo soggiorno. Di questo progetto molto ambizioso rimangono oggi 
l’Extrait de quelques lettres, resoconto del viaggio apparso nel «Magasin Encyclopédique» nel 18146, 
i volumi senza immagini del suo Voyage en Savoie, Piémont, à Nice et à Gênes, pubblicati nel 1816, 
seguiti nel 1817 dal suo Voyage dans l’ancienne Lombardie, e soprattutto un’ampia documentazione 
costituita da più di mille disegni7, dalle lettere8 e dagli appunti inediti del viaggio9.

Dopo una sosta a Torino, Millin arrivò a Roma il 30 novembre 1811 dove ritrovò Catel, cono-
sciuto e frequentato durante i suoi soggiorni a Parigi, forse già nel 1798-1800, ma sicuramente tra il 
1807-1811. Nel 1810 il pittore aveva perso la moglie, Sophie Frederike Kolbe; preso dallo sconforto, 
decise di lasciare Parigi per recarsi a Roma dove giunse il 28 ottobre 181110. Il 30 novembre dello 
stesso anno vi giunse Millin11 e a dicembre anche il giovanissimo Astolphe de Custine, in compa-
gnia della madre, Delphine de Sabran, nota soprattutto per la sua bellezza e per essere stata l’amante 
di Chateaubriand12.

Il viaggio nel Regno di Napoli (1812-1813)
Il 20 marzo 1812 Millin lasciò Roma per affrontare il tanto desiderato viaggio nel Regno di 

Napoli, forse in compagnia di Catel, che nell’aprile di quell’anno a Napoli viene visitato dal fratello 
Ludwig in compagnia della moglie. Il pittore risulta allora impegnato a copiare reperti a Pompei 
per conto di Millin e ad eseguire scene di vita popolare e costumi per l’editore Cotta di Tubinga13. 
Tra la fine di aprile e gli inizi di maggio dello stesso anno, giunse a Napoli anche Astolphe de Cu-
stine, accompagnato dalla madre e dal medico David Koreff.

L’archeologo aveva preparato con grande meticolosità la sua esplorazione come si evince soprat-
tutto dai suoi appunti manoscritti conservati all’Arsenal. Accompagnato da un segretario, l’alsazia-
no Jacques Ostermann, Millin aveva portato nei suoi bagagli una quantità impressionante di libri e 
di carte geografiche nonché materiali di ogni sorta per effettuare rilievi, calchi e disegni.

La presenza sul trono di Napoli di Gioacchino e di Carolina Murat facilitò non poco l’impresa 
dell’archeologo nella capitale e nelle varie province del Regno. Per le escursioni nei territori più 
pericolosi, Millin e suoi compagni di viaggio furono infatti accompagnati da una scorta militare, 
mentre lettere di raccomandazione scritte dal Ministro degli Interni li accreditavano presso le di-
verse autorità locali, quali sindaci, intendenti o vescovi.

Proprio negli anni in cui Millin è a Napoli, Carolina Murat aveva inoltre iniziato a finanziare 
una serie di pubblicazioni per consolidare il suo ruolo di protectrice des arts. Oltre ai lussuosi vo-
lumi della Ruines de Pompéi di François Mazois, pubblicati a partire dal 181314, Millin diede alle 
stampe lo stesso anno la Description des tombeaux qui ont été découverts à Pompéi dans l’année 1812 

5 Ivi, pp. 287-291; Toscano 2015, pp. 50-65, 218-235, 441-442.
6 L’Extrait de quelques lettres adressées à la Classe de la Littérature ancienne de l’Institut impérial, par A. M. Millin, pendant son voyage d’Italie, 

apparso nel numero di marzo 1814 del «Magasin encyclopédique», è stato pubblicato in italiano con apparato critico e note in D’Achille, Iacobini, 
Toscano 2012, pp. 31-121, al quale si rimanda per le citazioni in questo saggio.

7 Con Antonio Iacobini e Anna Maria d’Achille abbiamo ritrovato presso il Département des Estampes et de la photographie della BnF nu-
merosissimi disegni commissionati da Millin a vari artisti, tra cui Catel, durante il suo viaggio in Italia: D’Achille, Iacobini, Toscano 2012, pp. 
181-285; Le Bitouzé, 2018, pp. 55-60; Catel 2021.

8 BnF, Manuscrits, fr. 24677-27704.
9 BnF, Arsenal, ms. 6369-6375.
10 Stolzenburg 2007, pp. 21-22.
11 D’Achille 2011, pp. 273-298; D’Achille, Iacobini, Toscano 2012, pp. 19-22.
12 Degout 2021, pp. 101-107.
13 Stolzenburg 2007, pp. 22, 135-136.
14 Toscano 2017b, pp. 98-99; Caracciolo 2017, pp. 86-104, 116. 
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(Napoli, Imprimerie royale, 1813) con dedica alla regina e illustrata da incisioni, alcune tratte da 
disegni di Catel.

Nei pochi mesi della sua permanenza a Napoli, Millin era riuscito a stabilire un vero e proprio 
rapporto di fiducia con la regina, rapporto che gli permise in effetti di poter disegnare non solo gli 
oggetti e i vasi del Musée de la reine allestito in Palazzo reale15 ma anche i più importanti reperti 
archeologici esposti nel Palazzo degli Studi16.

Oltre alle collezioni di antichità e ai monumenti funerari di Pompei, Millin si interessò in modo 
particolare ai dipinti e ai monumenti funerari del passato angioino e li fece copiare da giovani arti-
sti meridionali con lo scopo di pubblicarli: «Non si è mai pensato di raccogliere le tombe dei Re che 
si trovano a Napoli. Il Sig. Daniele ha pubblicato quelle di Palermo17, io ho dato alle stampe quelle 
di Aix-en-Provence18; ho fatto disegnare quelle che ho trovato nelle province del regno di Napoli; 
ho soprattutto quelle della stirpe Angioina che sono nella capitale […]. Desta meraviglia il gusto 
che si nota in queste sculture; possono servire alla storia dell’arte e, al tempo stesso, sono altrettanto 
interessanti per la storia di Napoli e per quella della Francia»19.

Al suo rientro a Parigi, Millin inviò una lettera ‒ 22 maggio 1817 ‒ ad Auguste de Forbin, diret-
tore dei Musées royaux, esponendogli le sue ambizioni editoriali:

Plusieurs voyageurs ont visité différents points du royaume de Naples, mais je n’en connois pas d’autre que 
moi qui seul l’ait parcouru en entier. Je me suis attaché partout à recueillir les monumens françois, ceux qui 
rappellent la valeur de nos ancêtres et la gloire de nos rois. Je ne crois pas qu’un seul de ceux qui rappellent la 
mémoire des princes normands et de ceux de la maison de France et de celle d’Anjou me soit [sic] échappés. 
Non seulement j’en possède seul des dessins fidèles, mais je les ai vus sur le lieu, avantage que ne pourroit avoir 
celui qui en feroit la description sur des dessins communiqués. Ces dessins sont du plus grand intérêt pour 
notre histoire, ils compléteroient le célèbre ouvrage des monumens de la monarchie française par Montfaucon; 
ils présentent aussi un grand avantage pour l’histoire de l’art et pour la palaeographie ; les inscriptions ayant 
toutes été copiées figurativement sur les lieux avec le soin le plus scrupuleux.
J’attache la plus grande importance à la publication d’un pareil ouvrage, je pense qu’il honorera la France et 
que cet honneur rejaillira sur ceux qui auront eu part ou l’auront favorisé20.

Anche se questo progetto non andò in porto, i rilievi da lui fatti eseguire dei monumenti fu-
nerari, eseguiti al tempo della prima e della seconda dinastia angioina, sono oggi conservati in un 
unico volume intitolato Tombeaux de Naples réunis par Millin21. Questo interesse per le vestigia 
normanne e angioine rimase vivo anche durante il viaggio in Calabria.

Il viaggio in Calabria (primavera-estate 1812)
Come documentato dai numerosi disegni, dagli appunti e dalle lettere, il lungo e articolato viag-

gio da Napoli a Reggio Calabria fu senza dubbio l’esperienza artistica e paesaggistica più intensa 
vissuta dal pittore, dal poeta e dall’archeologo durante il loro soggiorno in Italia meridionale.

In quegli anni il viaggio in Calabria era considerato un’avventura difficile e pericolosissima, 
tanto che pochissimi si erano inoltrati fino all’estremità della Penisola. Quasi tutti i viaggiatori si 
fermavano a Napoli e da lì si spingevano al massimo fino a Paestum o si imbarcavano per la Sici-
lia22. Tuttavia qualche avventuroso viaggiatore si era inoltrato in Calabria nel Settecento: fra questi 

15 Le Bars 2011, pp. 417-421. 
16 Toscano 2017b, pp. 100-107, 145.
17 Daniele 1784.
18 Millin 1807.
19 Millin 1814, pp. 102-103.
20 BnF, Manuscrits, Français 24686, lettera pubblicata da Toscano 2009, pp. 275-310.
21 BnF, Estampes, PE-22 FOL: Ivi, pp. 289-294; Id. 2011, pp. 387-412.
22 Sul soggetto si veda Toscano 2021, pp. 15-59, con ampia bibliografia.
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il francese Dominique Vivant Denon23, l’inglese Henri Swinburne24 e il tedesco Johann Heinrich 
Bartels. I giornali di viaggio di questi tre viaggiatori furono ampiamente utilizzati da Millin25.

Con il terribile terremoto che nel 1783 aveva sconvolto la parte meridionale della Calabria 
era cambiata la percezione della regione. Il tragico evento proiettò improvvisamente questa terra 
remota dell’Italia in Europa e nello stesso tempo portò l’Europa in Calabria, dato che numerosi 
viaggiatori si spinsero fra le macerie per studiare questo fenomeno naturale26.

In questo rinnovato interesse per la regione bisogna inserire l’esperienza del tedesco Johann 
Heinrich Bartels (1761-1850). Originario di Amburgo, nel settembre 1785 partì per l’Italia e, dopo 
aver visitato Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, nel luglio 1786 raggiunse la Calabria, poi la 
Sicilia. Al suo rientro pubblicò à Göttingen il suo Briefe über Kalabrien und Sizilien in cinque tomi, 
il primo dei quali è dedicato quasi esclusivamente alla Calabria. Bartels giunse in Calabria attraver-
sando il Cilento e la Basilicata. Dopo aver visitato la Calabria Citeriore e verificato de visu i disastri 
del terremoto in Calabria Ulteriore ‒ da Nicastro a Monteleone (Vibo Valentia), da Mileto a Scilla 
‒, raggiunge la Sicilia da Reggio, tralasciando completamente la Calabria ionica.

Come ha scritto Teodoro Scamardì, cui si deve la traduzione italiana delle lettere sulla Calabria 
di Bartels, i motivi di questo viaggio erano essenzialmente tre: comprendere come questa regione 
periferica dell’Europa, un tempo culla di una delle più grandi civiltà, fosse precipitata in uno stato 
di profonda barbarie; studiare di persona gli effetti provocati dal terremoto del 1783; capire la ge-
nesi dei pregiudizi sul popolo calabrese27.

Furono sicuramente questi stessi motivi a spingere Millin ad avventurarsi in Calabria. La storia 
plurisecolare della regione, in particolare il suo passato normanno e angioino, i fenomeni naturali, gli 
splendidi paesaggi ma anche gli usi e costumi dei suoi abitanti attirarono l’archeologo che fu il primo 
a perlustrare a tappeto l’intera regione, da nord a sud, da ovest a est. Rispetto ai suoi predecessori, 
l’archeologo poté inoltre disporre di una vera e propria cartografia scientifica della regione: le tavole 
dell’Atlante geografico delle Due Sicilie di G.A. Rizzi-Zannoni, pubblicato a Napoli tra il 1788 e il 1812.

Il 6 maggio 1812, lo scrittore, il pittore e l’archeologo, accompagnati dal segretario Ostermann, 
lasciarono la capitale meridionale e, prima di giungere a Salerno, trascorsero la giornata tra Pom-
pei, Scafati e Nocera28. La giornata del 7 maggio fu interamente consacrata allo studio della catte-
drale di Salerno, tempio di origine normanna ricco di reperti antichi e medioevali che l’archeologo 
fa disegnare da Catel. L’8 maggio il gruppo si recò a piedi a Vietri dove li attendeva una barca per 
raggiungere Amalfi. Lasciata Salerno, il 12 maggio, i quattro esploratori si diressero verso sud: dopo 
aver attraversato Battipaglia, Eboli e Persano, giunsero a Paestum. Lasciata la vettura a Paestum, i 
nostri si avventurarono a dorso d’asino verso Agropoli e da lì, inerpicandosi lungo i sentieri sinuosi 
del Cilento, fecero sosta prima a Casal Velino, poi ad Ascea.

Dopo una sosta presso le rovine dell’antica Velia, raggiunsero in barca Palinuro. La presenza di 
truppe inglesi a Sapri li costrinse a lasciare la costa e a dirigersi verso le montagne dell’interno. Il 
20 maggio trascorsero la giornata alla Certosa di S. Lorenzo a Padula, dove una vettura li attendeva 
per poter riprendere la strada per la Calabria. Il 21 maggio attraversarono Lagonegro, Lauria, le 

23 Gli appunti di viaggio di Denon servirono all’edizione del Voyage pittoresque dell’abbé de Saint-Non (Parigi, Imprimerie de Clousier, 1781-
1786, 4 voll.). Sul soggetto si veda Lamers 1995, pp. 64-95; Vivant Denon 1997.

24 Al suo rientro pubblicò due volumi intitolati Travels in the Two Sicilies (Swinburne 1783-1785). L’opera ebbe successo immediato e fu 
tradotta in tedesco nel 1785 e in francese nel 1785-1787 (Voyage d’Henri Swinburne dans les Deux Siciles en 1777, 1778, 1779 et 1780, traduit de 
l’anglois par un voyageur français, 5 voll., Parigi, Didot l’aîné, 1785-1787). Quest’ultima versione era stata curata da Benjamin de Laborde che vi inserì 
in nota il testo del diario di viaggio di Denon. 

25 Oltre alle opere di questi tre viaggiatori, Millin aveva letto anche i più importanti autori meridionali, spesso citati nelle sue note manoscritte, 
quali Fiore 1691, Pacichelli 1703, Maier 1723, Galanti 1793 e soprattutto Giustiniani 1797, tutti presenti nella sua biblioteca parigina: Cata-
logue des livres de la bibliothèque du feu M. Millin…, Parigi, De Bure, 1819, nn. 1425-1428, 1439.

26 Sul soggetto si veda Zambrano 2009, pp. 431-494, in part. 433-435, 463-464, con ampia bibliografia.
27 Bartels 2007, pp. 5-15. 
28 Per seguire tutte le tappe del viaggio di Millin in Calabria si rimanda all’edizione critica del suo diario con ricco apparato bibliografico, citata 

nella prima nota di questo intervento.
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montagne di Trecchina, Castelluccio, Rotonda, per poi giungere il 23 maggio a Castrovillari, prima 
località di rilievo della Calabria.

Dopo aver visitato Cassano allo Ionio, il 27 maggio giunsero a Cosenza dove furono ospiti del 
barone Mollo, lo stesso che ospiterà del 1835 Alexandre Dumas. Pochissime sono le indicazioni 
lasciate sui monumenti della città, a parte la laconica affermazione «Cathédrale, rien de curieux». 
Il giovedì 28 maggio Millin assisté alla processione del Corpus Domini e affermò: «L’église: presque 
rien à voir. Aucun édifice. Château sur la hauteur, rebâti dans un temps moderne»29.

Il 29 maggio lasciarono la città diretti verso Paola, celebre per il convento di S. Francesco, ceno-
bio che Catel ritrasse in una serie di disegni, insieme a piazza del Popolo con la fontana e la chiesa 
di S. Maria di Montevergine30.

Ripreso il cammino della costa, gli splendidi paesaggi, all’epoca intatti, non lasciarono indiffe-
renti né il pittore né l’archeologo. Il primo giugno fecero sosta a Nicastro dove Millin sperava di 
trovare dei monumenti normanni: «l’église cathédrale devait renfermer des monuments normands. 
On conserve un lion des bas temps qui était employé dans ces ornements, comme on en voit aux 
anciennes églises d’Italie. Elle a été renversée par un tremblement de terre. Rien aujourd’hui»31.

La sera del 2 giugno giunsero a Monteleone, oggi Vibo Valentia, elevata dal governo francese al 
rango di capitale della Calabria Ulteriore. I nostri visitarono la collezione dei di Francia32, famiglia 
che aveva ospitato Gioacchino Murat, e soprattutto la chiesa di S. Leoluca dove Millin descrive ac-
curatamente alcune sculture disegnate poi da Catel.

Il 6 giugno si recarono a Mileto per visitare le vestigia di due celebri monumenti normanni: l’ab-
bazia della Trinità, fondata da Ruggero I come pantheon degli Altavilla, e la cattedrale. A trent’anni 
di distanza dalla catastrofe del 1783, una situazione sconfortante si parò davanti ai visitatori (fig. 1):

29 Millin 2021, pp. 170-176.
30 I disegni eseguiti da Catel in Calabria sono stati digitalizzati (gallica.bnf.fr) e pubblicati (note 1 e 2 di questo saggio).
31 Millin 2021, p. 188.
32 Sulla collezione si veda Leone 2012, pp. 547-587.

Fig. 1 Franz Ludwig Catel, Mileto, rovine della cattedrale con le statue di san Nicola e della Carità, matita e inchiostro, 396 x 634 mm. Inv. 243. 
Bibliothèque nationale de France, Estampes, Rés. Vz-1630-Ft5.
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Nous poussâmes jusqu’au lieu où était l’ancienne cathédrale. Les murs mêmes n’existent plus mais on y voit des 
fûts et des chapiteaux de marbre, quelques-uns de granit. On prétend qu’il y en avait de vert antique. Ces pe-
tites colonnes de matière précieuse avaient été enlevées au temple de Proserpine. Outre ces débris, une grosse 
statue de saint Nicolas en marbre blanc, vêtue d’une chape et de grandeur plus forte que nature33. La tête a été 
séparée de son tronc par la secousse mais on sait qu’il est souvent représenté sans elle, alors il la tient à la main. 
Il semble regarder l’extrémité de la Calabre et de la Sicile vers laquelle il est dirigé. À côté est l’œuvre de marbre 
renversée d’un des derniers évêques (il y a dedans un mouton), œuvre pour instruire de la vanité des grandeurs 
humaines. Autour de cette cathédrale étaient des palais, des maisons dont rien ne subsiste aujourd’hui34.

Millin sperava non solo di poter visitare i prestigiosi monumenti ma soprattutto di poter con-
sultare gli archivi della celebre abbazia, come si rileva dai suoi appunti: «Le Monastère de la Tri-
nité à Mileto, particulièrement, ayant été si non fondé, au moins richement doté, par les premiers 
princes normands, possédait une quantité prodigieuse de chartes emanées de ce ces princes. Il 
faudrait les voir»35. Giunti sul luogo, nessuna traccia degli archivi; vi trovarono solo qualche rovina 
e qualche opera d’arte sfuggita alla furia devastatrice del terremoto del 1783. Tra cumuli di macerie 
invase dalla vegetazione spuntava un sarcofago romano del III secolo d. C. utilizzato nel 1101 come 
sepoltura del Gran Conte, oggi presso il museo archeologico di Napoli36, anch’esso disegnato da 
Catel (figg. 2-3):

Au milieu de son enceinte [abbazia della Trinità], qui est encore tracée, est un grand sarcophage de marbre, 
entouré de broussailles. Il est entier, une scène de son énorme couvercle a été seulement emportée pour donner 
passage à une main profane qui s’y voulut introduire pour voir s’il ne conservait pas des trésors. Il n’y trouva 
que les os du fils de Roger et sa lance vigoureuse, sa grande épée, qui, après avoir armé sa noble main, a peut-
être passé dans celle d’un sicaire ou a servi aux usages domestiques les plus communs. M. Catel a fait une figure 
de ces tombeaux que je décrirai.
Il paraît qu’il [sarcofago] était appuyé contre le mur de la nef, contre la base duquel il tient encore. Il est pro-
bable que ce côté n’est pas sculpté37.

Per poter disegnare questo sarcofago fu necessario l’intervento di quattro uomini, e Millin pre-
ferì far lasciare al loro posto gli arbusti che gli facevano da ombra in modo da preservare «un effet 
si pittoresque»:

Le syndic me donne quatre hommes pour fouiller. Ils arrivent tard. Je fais creuser devant le sarcophage pour 
avoir l’inscription mais je me garde bien de faire enlever les arbustes qui l’ombragent si agréablement et qui 
font un effet si pittoresque. Je fais creuser à côté, où on savait qu’était le tombeau dit d’Adélasie38. Quatre nou-
veaux ouvriers arrivent et, vers le soir, l’opération est finie. On découvre un tombeau peu élevé sur lequel il y 
a un combat de Grecs et d’Amazones, d’une bonne composition parce qu’elle est copiée d’autres plus antiques, 
mais d’un assez mauvais travail, d’ailleurs tout mutilé. En le renversant, on l’a mis en sens inverse. M. Catel l’a 
dessiné pour avoir le tout ensemble39.

In contrasto con la desolazione delle rovine di Mileto, l’aspetto di Tropea sembrò «délicieux» 
agli occhi di Millin e i giardini dei veri e propri paradisi che «croulent sous les beaux fruits dont ils 
sont chargés»40. Ospiti nel palazzo di Giuseppe Galli dal cui loggiato si poteva godere una bellissi-
ma vista del porticciolo e delle spiagge sabbiose, i nostri ne approfittarono per visitare i monumenti 
della città: fra i primi, il convento di S. Francesco adiacente al palazzo in cui erano ospiti.

33 La monumentale statua di san Nicola è oggi conservata nella nuova cattedrale di Mileto (Lojacono 2002, p. 1074).
34 Millin 2021, p. 198.
35 Paris, Arsenal, Ms. 6371. Sul soggetto si veda Iacobini 2011, pp. 301-306.
36 Occhiato 2001, pp. 51-60, 02, n. 15.
37 Millin, 2021, pp. 198-199.
38 Si tratta di un sarcofago romano del II secolo d.C. decorato con un’Amazzonomachia, ritenuto da Millin di Adelasia, terza moglie di Rugge-

ro I, ma in realtà di Eremburga, seconda sposa del Gran Conte, oggi conservato presso il museo statale di Mileto (Caputo 2002, pp. 25-26).
39 Millin 2021, pp. 199-200.
40 Ivi, p. 202.
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Fig. 2 Franz Ludwig Catel, Mileto, rovine dell’abbazia della SS. Trinità con il sarcofago di Ruggero I e il gisant di Ruggero Sanseverino, matita e 
inchiostro, 236 x 320 mm. Inv. 246. Bibliothèque nationale de France, Estampes, Rés. Vz-1383 (2)-Fol.

Fig. 3 Franz Ludwig Catel, Mileto, abbazia della SS. Trinità. Sarcofago di Ruggero I con i particolari degli ornati e delle sculture, matita e inchiostro, 
221 x 334 mm. Inv. 247. Bibliothèque nationale de France, Estampes, Rés. Vz-1383 (2)-Fol.
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Millin non ricorda, al momento della redazione, il nome del complesso trasformato all’epoca in 
caserma: «Je vais au couvent des anciens moines [spazio lasciato bianco], qui sert aujourd’hui de 
caserne. Tout près du cloître est une tombe gothique qui a été détruite par un tremblement de terre. 
M. Catel en prend le dessin et j’en relève les inscriptions»41.

In mezzo alle rovine della cappella di S. Margherita, chiamata anche oratorio di S. Demetrio, 
scoprirono infatti un monumento funerario del periodo angioino il cui sarcofago, come mostra il 
rilievo di Catel (fig. 4), era sostenuto alle estremità da due coppie di colonne tortili e al centro da 
una coppia di sfingi. La parte anteriore del sarcofago rappresenta al centro la Madonna col Bambi-
no circondata, a sinistra, dai santi Pietro e Caterina d’Alessandria e, a destra, dai santi Margherita e 
Paolo. Se gli studi hanno permesso di identificare il committente ‒ Andrea de Rogerio, morto tra il 
1347 e il 1351, feudatario di Tropea durante l’occupazione del regno da parte di Ludovico d’Angiò42 
‒, il rilievo di Catel permette di leggere perfettamente l’iconografia originaria di questo monumen-
to di cui rimane oggi soltanto un frammento del sarcofago conservato presso il museo diocesano 
della città43 (scheda nr. 13).

La mattina dell’8 giugno è consacrata allo studio della «cathédrale normande» e dei suoi «tom-
beaux», disegnati da Catel. Lasciata Tropea, i nostri proseguirono verso sud passando per Nicotera, 

41 Ivi, p. 204.
42 Gorra 2012, pp. 408-409, con bibliografia.
43 Toscano 2017a, pp. 225-226, 230.

Fig. 4 Franz Ludwig Catel, Tropea, ex chiesa di S. Francesco, monumento funerario di Andrea de Rogerio, matita e inchiostro, 340 x 293 mm. Inv. 
251. Bibliothèque nationale de France, Estampes, Pe-22-Fol.
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Palmi e Bagnara, la cui vegetazione lussureggiante fu disegnata da Catel in una bella veduta con 
l’isola di Stromboli sullo sfondo. Ospiti del generale Charles-Antoine Manhès a Campo Calabro, 
si recarono poi a Piano delle Piale dove sorgeva l’accampamento occupato da Gioacchino Murat 
nel 1810 e da dove si godeva una delle più belle viste dello stretto di Messina. Catel approfitta di 
questa sosta per poter disegnare il 12 giugno un panorama dello stretto nonché una bella veduta 
acquarellata.

Dopo queste dense giornate, Millin e i suoi sostarono per una decina di giorni a Reggio Cala-
bria, città che gli apparve come un vero e proprio paradiso terrestre. I rapporti con la massoneria 
locale permisero a Millin di studiare numerose collezioni archeologiche della città nonché impor-
tanti biblioteche tra cui quella del canonico Demetrio Nava44.

Dopo la piacevole sosta reggina, Millin aveva l’intenzione di seguire la costa meridionale del-
la Calabria per poi risalire verso Catanzaro. Tuttavia la malaria e la presenza degli inglesi al lar-
go dell’Aspromonte lo spinsero a tornare via mare verso Palmi e da qui raggiungere Gerace il 25 
giugno:

Nous entrons dans la ci-devant cathédrale, renversée par le tremblement de terre de 1783. Il n’en reste plus 
que quelques pans de murs (5) et une chapelle souterraine où est l’image de la Vierge45. Voyez l’Histoire des 
évêques46.

Le maître-autel et la crédence sont encore conservés. Dans la croisée est couché, sur son cénotaphe, le Pasquale 
Salma medico. Les deux pans des murs de la nef existent, avec les colonnes qui les soutiennent. Les voûtes sont 
en plein cintre. Les colonnes sont toutes différentes, c’est-à-dire de pierres cannelées, de différents marbres, 
de granit. Il y en a une superbe, de vert antique, mais devenue brute par l’air: elle serait magnifique si elle était 

44 Millin 2021, pp. 228-244, 298-303.
45 Cappella Madonna dell’Itria.
46 Ottaviano Pasqua, vescovo di Gerace dal 1574 al 1591, scrisse una storia dei vescovi pubblicata nel 1755: Pasqua 1755.

Fig. 5 Franz Ludwig Catel, Gerace, abside della cattedrale e Porta dei Vescovi, matita, 120 x 172 mm. Inv. 276. Bibliothèque nationale de France, 
Estampes, Rés. Vz-1383 (3)-Fol.
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polie. Chapiteaux différents. Il est aisé de voir que ces colonnes nous viennent de l’antique ville des Locriens.
Ces murs me paraissent plus anciens qu’une partie extérieure d’une chapelle, dont les moulures de l’édifice sont 
évidemment du onzième siècle et dans le style normand (voyez Ducarel47).

Nella gotica chiesa di S. Francesco, Millin chiese al suo pittore di eseguire un rilievo del mo-
numento funerario di Niccolò Ruffo48 (fig. 6), morto nel 1372, e rilevò lui stesso l’iscrizione che 
circonda la faccia del sarcofago:

† hic iacet corpus magnici dni nicolai russi de kalabr militis / remundi …. blanci 
capitis bruciani dni qui obiit an / domni mccclxxii / die sabate ter / diodesimo mensis 
marcii decima ind cujus aninum requiescat in pace amen49.

Se l’iscrizione riportata da Millin non è fedele all’originale, il rilievo di Catel è estremamente 
prezioso perché restituisce lo stato del monumento ricomposto dopo il terremoto del 1783 dietro 
l’altare maggiore della chiesa. La precisione del rilievo permette di leggere gli attributi delle tre 

47 Bibliotecario e antiquario, Andrew Coltee Ducarel (1713-1785) fu uno dei primi a parlare di stile «anglo-normanno» (Coltee Ducarel 
1767).

48 Toscano 2017a, pp. 226-227, 231; Paone 2018, pp. 41-70.
49 Millin 2021, p. 352.

Fig. 6 Franz Ludwig Catel, Gerace, chiesa di S. Francesco. Monumento funerario di Niccolò Ruffo, matita, inchiostro e acquarello grigio, 242 x 267 
mm. Inv. 277. Bibliothèque nationale de France, Estampes, Pe-22-Fol.
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cariatidi ‒ Speranza, Forza e Carità – che sorreggono il gisant posto davanti al sarcofago con al 
centro la Madonna col Bambino circondata da angeli tra i santi Pietro e Margherita, a sinistra, e 
Caterina d’Alessandria e Paolo, a destra50.

Dopo aver camminato l’intera notte del 27 giugno, la piccola comitiva giunse a Stilo alle 9 del 
mattino del giorno seguente. Ospiti di Vito Capialbi, archeologo e storico51, i nostri ne approfitta-
rono per scrivere, disegnare e visitare l’antica città.

All’alba del giorno seguente, Catel e Millin, iniziando l’ascensione del Monte Consolino, si im-
batterono nella «chiesa estremamente piccola» e dalla forma pittoresca, nota come La Cattolica:

À trois heures je suis debout. Nous allons non monter mais gravir le Monte Consolino. Peu après avoir quitté 
la ville, on trouve une église extrêmement petite dont la forme pittoresque m’avait frappé : M. Catel l’a dessinée 
(fig. 7). On la nomme Cattolica. Sur la porte, est, parmi les briques, un mattone avec cette inscription. Le 
dedans est supporté par quatre colonnes. Deux ont pour base des chapiteaux antiques, l’un corinthien, l’autre 
ionique. Une de ces colonnes, celle qui a le chapiteau ionique et qui est cachée dans la vue par la plus avancée, 
a une inscription grecque ainsi figurée52 (fig. 8).

Rimessisi in cammino alle due del mattino del 29 giugno, si diressero verso nord lungo la strada 
che costeggia Guardavalle, Santa Caterina dello Ionio, Badolato, Isca sullo Ionio, Sant’Andrea Apo-
stolo dello Ionio, Satriano. Giunti la sera a Stelettì, alloggiarono presso un «homme excellent» ‒ di 
cui però Millin aveva dimenticato il nome nello scrivere il diario ‒ che possedeva una piccola bi-
blioteca, «peu nombreuse mais bien choisie et annonçant un homme qui a des études et du goût»53.

50 Il restauro del monumento negli anni 1969-1970 ha permesso di rimettere il gisant sul sarcofago con la testa a destra e non a sinistra come 
appare nel rilievo di Catel. Si veda Negri Arnoldi 1983, pp. 26-28, nonché i lavori di Toscano e Paone citati alla nota 48 di questo lavoro.

51 Il soggiorno di Millin a Stilo è ricordato dallo stesso Capialbi: Paoletti 2012, pp. 433 ss.
52 Millin 2021, pp. 261-262.
53 Ivi, p. 266.

Fig. 7 Franz Ludwig Catel, Stilo, interno della Cattolica, matita, inchiostro, seppia e biacca, 
263 x 279 mm. Bibliothèque nationale de France, Estampes, Rés. Vz-1383 (3)-Fol.

Fig. 8 Franz Ludwig Catel, Stilo, Cattolica. Colonna con 
iscrizione greca, matita e inchiostro, 298 x 184 mm. 
Inv. 282. Bibliothèque nationale de France, Estampes, 
Rés. Vz-1383 (3)-Fol.
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Alle 7 del mattino del 30 giugno, accompagnati da una guida locale, raggiunsero Squillace, il 
cui patrimonio storico-artistico fu particolarmente apprezzato dall’archeologo54. Dopo aver bevuto 
del buon vino presso il signor Pepe a Squillace, Millin lascia una laconica citazione: «Cassiodore: 
fond de M. Pepe sur le montagne. Il reste quelques débris de mur qui portent ce nom et un vivier»55. 
Lasciata Squillace, alle due del mattino, i nostri si dirigono verso le rovine della Roccelletta, attuale 
parco archeologico di Scolacium. Millin scrive:

À l’extrémité de ces ruines à l’est, des ruines en très bon état d’une très grande église des premiers temps du 
christianisme après Constantin – si les traditions sont vraies – intéressantes à examiner pour en fixer l’époque 
par les constructions. Ce monument est vers la pointe de Squillace, où est le golfe de Squillace. C’est en effet 
une église, et non un temple comme on le prétend dans le pays. M. Catel l’a dessinée, j’en ai pris les mesures. Il 
y a une grande nef avec des croisées dans la largeur, une grande dans le fond. Cette nef a 17 fois et un tiers ma 
canne de largeur, 42 de long jusqu’aux trois voûtes à niches qu’on peut regarder comme trois autels. Il n’y avait 
pas de croix mais la nef s’élargissait vers les autels. Cette largeur excédente est de cinq fois ma canne moins 
un tiers. Les deux petites chapelles, 5 et demie. La grandeur de celle du milieu n’a pu être mesurée à cause des 
décombres mais elle peut se déduire de celle de la nef en ôtant encore 5 cannes et une pour l’autre chapelle. 
Épaisseur des murs: une canne entière. Voyez le plan de M. Catel (fig. 9)56.

Dopo la visita delle rovine di S. Maria della Roccella, il gruppo giunse a Catanzaro. Qui i nostri 
sono costretti a una sosta forzata a causa dell’infermità di Catel. Millin ne approfitta per scrivere 

54 Toscano 2019, pp. 130-131.
55 Millin fa allusione al Vivarium di Cassiodoro. 
56 Millin 2021, pp. 267-268.

Fig. 9 Franz Ludwig Catel, Scolacium, pianta della chiesa di S. Maria 
della Roccella, matita e inchiostro, 170 x 111 mm. Inv. 283. Bibliothèque 
nationale de France, Estampes, Rés. Vz-1383 (3)-Fol.

Fig. 10 Franz Ludwig Catel, Rossano, SS. Trinità. Rilievo del pavimento 
in mosaico, matita, inchiostro e acquarello grigio, 550 x 340 mm. Inv. 
299. Bibliothèque nationale de France, Estampes, Gb-63-Fol.
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lettere e il diario di viaggio, dato che in città non trova né «un édifice remarquable» né «un tableau, 
une statue, un cabinet, une bibliothèque». Astolphe de Custine fa «ses adieux» e «va rejondre sa 
mère» che lo aspettava a Napoli57.

Rimessisi in cammino il 6 luglio alle quattro del mattino, Millin, Catel e Ostermann si recaro-
no a Taverna per studiare i dipinti di Mattia Preti, il cavalier Calabrese58. Da lì, si diressero a San 
Giovanni in Fiore, dove nella sacrestia della Badia Florense osservarono i frammenti della tomba 
di Gioacchino da Fiore: «On voit encore quelques restes du monastère. L’église a été entièrement 
rebâtie, mais on a conservé sa porte, dont l’arc est en ogive. On conserve, dans la sacristie, quelques 
fragments du tombeau de Joachim. C’est une figure couchée qui tient un livre»59.

Il 9 luglio giunsero a Rossano. Qui visitarono la cattedrale, che non offriva «rien de curieux», 
e la chiesa di S. Marco, «ancienne église grecque», simile «intérieurement, par la forme, à celle de 
Stilo, excepté qu’au lieu des colonnes, ce sont des piliers qui soutiennent la petite coupole, ce qui la 
fait paraitre beaucoup moins élégante»60.

Catel disegnò il mosaico pavimentale «con animali, simile ai tappeti orientali» dell’«ancienne 
église grecque rebâtie» della Ss. Trinità. Lo stesso Millin fece lavare e pulire con cura il grande mo-
saico pavimentale per permettere al pittore di disegnare tutto ciò che rimaneva (fig. 10):

On voit, à gauche, le reste de son ancien mur avec de petites colonnes. L’entrée est gothique. Elle ne doit pas 
être plus ancienne que 1200. Mosaïques antiques avec des animaux, à l’imitation des tapis d’Orient. Ce doit 
être l’ouvrage de quelque artiste grec. Plusieurs morceaux ont été enlevés pour placer le prône61 de l’entrée 
du caveau inférieur, pour mettre un confessionnal, pour quelques tombes. Le reste a été usé par les pieds des 
fidèles. Je le fais laver, frotter avec soin et M. Catel fait le dessin de tout ce qui subsiste62.

Come dimostrato da Antonio Iacobini, il rilievo di Catel e gli appunti di Millin sono di grande 
utilità in quanto la chiesa che occupava la centrale piazza Steri fu demolita un anno dopo la loro 
visita nel 181363.

Il venerdì 10 luglio i nostri lasciarono Rossano alle cinque del mattino e, accompagnati da Don 
Nilo De Rosis, si diressero a S. Maria del Patir, abbazia basiliana, che, in seguito alla soppressione 
nel 1806, versava in completo abbandono. Millin la descrive con maggior attenzione nel suo reso-
conto di viaggio pubblicato nel 1814:

Questo monastero molto interessante, che racchiudeva sculture antiche, manoscritti e diplomi greci, è stato 
al tal punto saccheggiato e devastato che non vi è una sola pietra sulla quale non sia impresso il marchio della 
malvagità degli uomini. Tuttavia ho fatto disegnare la chiesa, che mostra un’architettura normanna molto no-
tevole, il pavimento a mosaico di tipo arabo, e un grande vaso di marmo che sul bordo presenta un’iscrizione 
greca dei bassi tempi64.

Oltre ai rilievi dei mosaici pavimentali (fig. 11), di particolare interesse, come studiato da Anna 
Maria D’Achille e Antonio Iacobini, è la descrizione nonché la trascrizione dell’iscrizione greca 
della conca marmorea dell’acqua consacrata che si trovava all’epoca della visita del pittore e dell’ar-
cheologo in prossimità del primo pilastro65. L’iscrizione, presente sulla parte superiore del bordo 
della vasca, rivela l’anno di realizzazione, 1137, nonché il nome dell’egumeno del Patir, Luca, che 
ottenne il governo dei monaci al tempo del potente re Ruggero II. Millin aveva già copiato il testo 

57 Ivi, p. 269.
58 Ivi, pp. 273-276. Si veda anche Toscano 2019, pp. 135-142.
59 Millin 2021, pp. 278-279.
60 Ivi, pp. 281-282.
61 Dal latino protyra, la parola prône o prosne indicava la grata che separava la navata dal coro. 
62 Millin 2021, pp. 282-283.
63 Iacobini 2011, pp. 312-313; Id. 2015, pp. 223-224; Id. 2018, pp. 803-827. 
64 Millin 1814, p. 63.
65 D’Achille, Iacobini 2014, pp. 245-256.
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Fig. 11 Franz Ludwig Catel, Rossano, abbazia di S. Maria del Patir. Rilievo del pavimento, matita, 180 x 130 mm. Inv. 289. Bibliothèque nationale de 
France, Estampes, Gb-63-Fol.
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greco e traduzione latina pubblicati da Gregorio Piacentini (De siglis veterum graecorum, Roma, 
Johannis Zempel, 1757), come attestano i suoi appunti di viaggio66. Una volta sul posto, l’archeolo-
go trascrisse nuovamente l’epigrafe riproducendo fedelmente la forma delle lettere67. Questa nuova 
trascrizione fu copiata da Catel nel suo rilievo della conca (fig. 12).

Millin fu il primo e anche l’ultimo tra gli studiosi a esaminare l’opera in situ dato che essa fu 
trasportata a Corigliano presso i baroni Compagna che, dal 1844, erano diventati proprietari del 
terreno del Patir68. Venduta dai “nuovi proprietari” sicuramente prima del 1889, l’opera fu donata 
da John Pierpont Morgan al Metropolitan Museum di New York69, dov’è tuttora esposta.

Lasciata S. Maria del Patir, Millin, Catel e Ostermann si fermarono a Corigliano il 10 luglio dove 
il pittore disegnò i resti di un acquedotto a tre livelli, «qui paraît être du temps des Angevins»70 (fig. 

66 Millin 2021, p. 268.
67 BnF, Estampes, Gb mat. 19, inv. 292 (Ivi, p. 287).
68 D’Achille, Iacobini 2014, pp. 248-249.
69 Italian Medieval Sculpture 2010, n. 10, pp. 42-46.
70 Millin 2021, p. 288. 

Fig. 12 Franz Ludwig Catel, Rossano, abbazia di S. Maria del Patir. Rilievo conca per il battesimo e iscrizione greca, matita e inchiostro, 295 x 378 
mm. Inv. 294. Bibliothèque nationale de France, Estampes, Ga-67-Fol.
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13), poi nella piana di Sibari e riprendendo la strada interna attraverso Castrovillari, la Basilicata e 
il Vallo di Diano rientrarono a Napoli il 17 luglio.

Millin era cosciente di aver effettuato un viaggio eccezionale e unico per l’epoca; era stato infatti 
il primo ad aver percorso da nord a sud e da ovest a est la Calabria da poco liberata dai briganti.

Al suo rientro a Parigi, 19 novembre 1813, cercò in tutti i modi di pubblicare i suoi diari di 
viaggio. Tuttavia, come accennato in apertura, videro la luce, privi di immagini, soltanto il Voyage 

en Savoie, Piémont, à Nice et à Gênes (1816) e il Voyage dans l’ancienne Lombardie (1817).
La morte lo colse precocemente il 14 agosto 1818 prima di poter dare alle stampe il risultato di 

anni di faticose ricerche. I suoi appunti e buona parte dei disegni entrarono nelle collezioni della 
Bibliothèque, all’epoca royale, nel 1819 e nel 1822, e furono poi divisi tra i dipartimenti dei mano-
scritti, delle stampe e l’Arsenal.

Due secoli dopo, grazie alla pubblicazione del giornale di viaggio di Millin in Calabria accom-
pagnato dai disegni di Catel, è possibile ripercorrere la regione alla ricerca delle vestigia bizantine, 
normanne e angioine, immortalate per la prima volta nella storia moderna dal calamo dell’arche-
ologo e dalla mano del pittore.

Fig. 13 Franz Ludwig Catel, Corigliano Calabro Acquedotto, matita e inchiostro, 137 x 224 mm. Inv. 287. Bibliothèque nationale de France, Estampes, 
Rés. Vz-1383 (3)-Fol.
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