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I l  L ibro II  de l le  Decreta l i ,  conosc iu to  

trad iz ionalmente  come  Iud i c i um ne l la  d iv is ione de l le 

mate r ie  de l  Lib er  Ext ra ,  s i  r ive la  abbastanza  fede le  a 

ques ta  def inizione per  quanto r iguarda la  sce l ta  

de l le  immagini  che lo i l lu s trano.  Al  contrar io  d i  

quanto succede per  le  minia ture  de l  Pro logo e  i l  

L ibro Pr imo, che  ag iscono come una sorta  

d’ int roduzione a l  te s to ,  e spr imendo concett i  

genera l i  su l l a  formulaz ione de l la  legge o i l  rapporto  

con Dio ,  le  minia ture  de l  L ibro II ,  sa lvo a lcune  

eccez ioni ,  invocano l a  legge ma per  mostrarc i  la  sua  

appl icazione pra t i ca . 1 

Dal l ’ impostaz ione monumenta le  de l le  immag in i  

in iz ia l i  de l  Libe r  Ext ra ,  che r iproducono schemi  

iconograf ic i  pres i  da l la  tr ad iz ione come la  Trad i t i o  

Leg i s  o le  rappresentazioni  de l la  Tr ini tà  s i  passa ,  

ne l la  decoraz ione de l  L ibro II ,  a  una ser ie  d i  

r iquadr i  p i t tor ic i  legat i  genera lmente  a  s i tuazioni  

par t ico lar i ,  che  fanno s ì  che  le  raf f igurazioni  s i ano 

in par te  nuove ,  in un sus segu ir s i  d i  au le  g iudiz ia r ie  

popola te  da  g iudic i ,  avvoca t i ,  re i  confess i  e  

problematiche processua l i .  Non è  un caso,  po iché i l  

dir i t to processua le ,  e  in modo part icolare  l ’ appe l lo ,  

è  l ’a rgomento pr inc ipa le  de l  L ibro II .  

Di  f ronte  a l  d i f f ic i le  compito  d i  ra ppresentare  

concet t i  in cer to modo immater ia l i  come la  g ius t i z i a  

                                                 
1  Desidero e spr imere  l a  mia  r iconoscenza a  

Mar t in  Ber tram per  i  preziosi  cons ig l i  e  per  avermi 

onora to  de l la  sua  f iduc ia ,  che spero d i  non aver  

de luso .  Ringraz io Paola  Ma ffe i  per  la  rev is ione de l  

tes to in  i ta l iano e  per  una ser ie  d i  osservazioni .  

Si  veda l ’ar t ico lo  d i  S.  L’ENGLE  in ques to  

vo lume .  
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o l ’a equi t a s  canon i ca ,  g l i  ar t i s t i  s i  erano sent i t i  

certamente  so l levat i  in  passato  con l ’ampia  cas i st ica  

offer ta  da l  Decreto  d i  Graz iano che prop oneva loro 

de l le  s tor ie  f ac i lmente  traducib i l i  in re socont i  

narra t iv i .  Ne l  nostro  caso,  i l  r i tmo de l  processo con 

le  sue  fas i  ben s tabi l i te ,  da l la  c i tazione a l l ’accusa ,  

dal  d iba tt imento a l la  depos izione de i  te s t imoni  o  

l ’e secuzione de l la  sentenza ,  d i venta  una va l ida  fonte  

d’ i spiraz ione  per  g l i  ar t i s t i .   

A questo proposi to,  vor re i  porre  l ’accento su l la  

diver s i tà  d i  so luzioni  adotta te  dag l i  a r t is t i  per  

i l lu s trare  i l  te sto  de l  L ibro II  de l le  Decre ta l i  d i  

Gregor io IX.  Da  una parte ,  ne i  cod ic i  d i  t r ad izione  

nordeuropea o  francese ,  preva le  come fonte  

d’ i spi raz ione i l  conce t to  genera le  de l  processo 

romano-canonico ,  che prende spunto da l  pr imo 

t i tolo de l  L ibro II  De iud i c i i s ,  con una preferenza  

per  la  raff igurazione  de l  d iba t t imento g iudiz iar io  tra  

le  due par t i  in conf l i t to,  o i  suoi  r a ppresentant i  

lega l i ,  a l l a  presenza de l  g iudice .  Al  contrar io ,  ne i  

manoscr i t t i  d i  t rad iz ione i ta l iana ,  spec ia lmente  

bolognese ,  s i  r i scontra  l ’ in teresse  a  rappresentare  i l  

contenuto spec if ico de l  pr imo cap ito lo  de l  t i tolo  

pr imo che racconta  la  stor i a  de l  v escovo Quodvu l t d e o .  

Nel  presente  stud io des idero chiar i re  se  ques ta  

doppia  “ le t tura”,  che  avv iene anche per  a l tre  

minia ture  de l le  Decr e ta l i ,  possa  o  no sp iegar s i  con 

un d iver so approcc io a l  tes to da par te  de l l ’ a r t is ta  o  

del  committente .  
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La tradiz ione transalpina o nordeuropea  

 

I l  d iba t t iment o  g iud iz ia r i o  

Come abbiamo appena accenna to,  neg l i  e semplar i  

de l  Libe r  Ext ra  d i  t rad izione transa lpina ,  ma  

soprat tu tto fr ancese ,  minia t i  t ra  la  f ine  de l  

Duecento e  i  pr imi  de l  Trecento,  lo schema 

iconograf ico sce l to per  l ’ i l lu s trazione  de l  l ib ro  II ,  

favor i sce  i l  momento de l  d iba tt imento giud izia r io ,  

quando le  due par t i  o i  suoi  r appresentant i  

discu tono a l la  presenza de l l ’ autor i tà .   

Questo schema,  dove la  centra l i t à  de l la  f igura  de l  

g iud ice  dovrebbe evocare  la  sua  imparzia l i t à  

nel l ’amminis trazio ne  de l la  g iust i z ia ,  r iprende 

mode l l i  de l la  trad izione  cr i st iana –  come i l  Cr i sto  

g iud ice  -  e  c la ss ica ,  dag l i  impera tor i  romani  ad  a l tr i  

leg is la tor i  de l l ’ant ich i tà ,  e  s i  t rova s ia  ne i  cod ic i  d i  

dir i t to c iv i le  s ia  ne l lo s tesso Decre to d i  Graz iano 

come immagine gener ica  per  l ’ i l lu s trazione de i  test i  

giur id ic i . 2 Ciononostante ,  le  d iver se  i l lu s trazioni  

                                                 
2 S.  L ’ENGLE  fa  un ’ana l is i  d i  ques to percorso in  

Legal  iconography ,  in :  S .  L ’ENGLE ,  R .  G IBBS  (cur . ) ,  

I l lumina t ing  the  law:  Medieva l  lega l  manuscr ipts  in 

Cambridge Col lec t ions ,  London 2001,  p .  75 -109.  Tra  

i  tant i  e sempi ,  t rov iamo una compos izione s imi le  

nel  Sa l ter io  d i  Teodoro (1066) dove l ’ impera tore  

Teof i lo  è  a ss i so  in tron o mentre  i  Sant i  Teodoro e  

Niceforo s i  r ivo lgono a  lu i  London,  BL,  Add .  ms .  

19352 fo l .  27v ;  r ipr .  in :  J .  LOWDEN ,  L ’ar t  

paléochré t i en  e t  byzant in,  Par i s  2001,  f ig .  162 ;  a l tr i  

esempi sono raccol t i  da  H.  MORDE K ,  

Frühmit te la l ter l iche  Gesetzgeber  und  Ius t i t i a  i n 

Miniaturen we lt l icher  R echtshandschr i f ten ,  in :  La 



M I N I A T U R E  A L  L I B R O  I I    

62 

 

mostrano de l le  var iant i  ne l le  formule  che a tte s tano 

l ’andamento non cont inuo deg l i  schemi  icon ograf ic i ,  

mostrandoci  tanto i  margini  d i  au tonomia la sc ia t i  a i  

minia tor i  come g l i  e ffe tt i  de l la  s icura  inf luenza  de i  

commit tent i  ne l la  sce l ta  de l le  immagini . 3 

Come esempio d i  cont inui tà  de l lo schema 

iconograf ico basa to su l  d iba tt imento g iudiz iar io ,  

vor re i  segna lare  le  min i a ture  a l  L ibro II  d i  due 

esemplar i  de l le  Decre ta l i  m inia t i  a  d i stanza d i  quasi  

c inquanta  anni  uno da l l ’a l t ro .  Da una par te ,  un 

                                                                                        
gius t i z i a  ne l l ’A lto Medioevo ( secol i  V -VIII) ,  

Set t imane d i  S tud io de l  Centro Ita l i ano d i  S tudi  

su l l ’Al to Medioevo XLII ,  vol .  I I ,  p .  997 -1052,  a  p .  

998 ,  tav .  I ,  XXII.  Questo schema iconograf ico sarà  

r ipreso anche ne i  c od ic i  d i  d ir i t to c iv i le ,  pe r  es . ,  ne l  

Dige s t um v e t u s  conservato ne l la  BSB,  München Clm 

20 fol .  73r  (r ipr .  in :  F .  EBE L ,  A .  F I JA L ,  G.  KOCHER  

(hg . ) ,  Römisches Rechts leben im Mi tte la l ter .  

Miniaturen aus den Handschr if ten des Corpus iur is  

c iv i l i s ,  Heide lberg 1988,  p.  24 -25 ,  193) .  E anche per  

i l lu s trare  a lcune  causa e  ne l  Decreto ,  per  e s .  ne i  

codic i :  BAV, Vat .  la t .  1370 fol .  158r  e  Escor ia l ,  Rea l  

Bibl ioteca ,  Ms .  ç .  I .  2  fo l .  219 (r ipr .  in :  A.  

MELNIKAS ,  The Corpus  of  the  Minia tures in the  

Manuscr ipts  of  Decretum Gra t ian i ,  Roma 1975 ,  vo l .  

I I ,  S tudia  Grat iana 17 ,  r ispe tt ivamente  f ig .  26 ,  p .  

476 e  f ig .  30 ,  p .  478) .   
3  G.  DAL LI  REGO LI ,  fa  un’at tenta  ana l i s i  

de l l ’evoluz ione  de i  model l i  e  de l l ’ i l lu s trazione  ne i  

codic i  g iur id ic i  ne l  suo stud io La miniatura ,  in :  

Stor ia  de l l ’Arte  I ta l iana  9 ,  Graf ica  e  immagine ,  vol .  

I ,  Scr i t tura  Min iatura  e  Disegno,  Tor ino 1980,  p .  

157-183.  
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esemplare  conservato a l la  Bib l io teca  Apostol ica  

Vat icana ,  Vat .  la t .  1379 fo l .  79r ,  datab i le  in torno a l  

1270 c irca ,  dove  l ’e lemento più  r i levante  è  la  f igura  

centra le ,  che indossa  c orona,  mante l lo  e  sce t tro,  che 

poss iamo ident i f icare  con l ’ impera tore  o con una  

raff iguraz ione d i  Gius t iniano,  e  che s i  t rova  d i 

sol i to ne i  codic i  d i  d ir i t to c iv i le .  Dal l ’a l t r a  par te ,  un 

codice  conserva to  ne l l a  Bib l ioteca  Munic ipa le  d i  

Amiens ,  ms .  359  fol .  102v,  deg l i  iniz i  de l  Trecento ,  

dove  i l  g iud ice ,  che i ndossa  mante l lo a  cappucc io e  

bavero fodera to d i  pe l l icc i a  e  porta  i l  be rre tto 

propr io de i  dottor i  univers i tar i ,  è  af f ianca to da due 

chier ic i  che d iscu tono t ra  d i  loro . 4  Nonostante  le  

d if ferenze st i l i s t iche  e  i l  sa l to cronologico ,  i l  

mode l lo  iconogr af ico  è  r imasto  quasi  ident ico .  In  

ambedue i  ca s i ,  l ’au tor i tà ,  s ia  e ssa  l ’ imperatore  o i l  

giud ice ,  mod if ica  leggermente  l a  sua  posizione  

centra le  pe r  g irare  la  tes ta  ver so s ini s tra ,  ve rso 

l ’accusa tore ,  che e ssendo l a  par te  processua lmente  

più  debole ,  s i  t rova abi tua lmente  a l la  destra  de l  

g iud ice .  5  Anche l ’abbigl i amento de i  contendent i  è 

r imasto invar i a to ,  indoss ano vest i  lunghe  e  mante l l i  

con fend iture  la tera l i  che perme ttono a l le  bracc ia  d i  

usc ir e  per  compiere de i  ges t i ,  anch’e ss i ,  quasi  

ident ic i .     

In a l tr i  due e semplar i  de l  Lib er  Extra ,  conserva t i  

ne l la  B ibl ioteca  Munic ipa le  d ’Angers ,  ms.  379  fol .  

56r  e  ne l l ’Archivo de  la  Corona de  Aragón,  

                                                 
4  I l  manoscr i t to d i  Amiens è  consul tabi le  in  

Interne t  (ved i  Indice  III ) .  
5 Di  regola ,  i l  g iud ice  mostra  una  preferenza  per  

l ’accusa tore ,  non senza eccezioni .  S i  veda R.  JAC OB ,  

Images de  la  just ice ,  Par i s  1994 ,  p .  132 .   
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Barce lona ,  ACA, Ripol l  7  fol .  62r ,  lo  schema 

iconograf ico mantiene l a  ste ssa  composiz ione che  

abbiamo g ià  v i s to,  con i l  g iudice  ne l  centro  de l la  

scena f i ancheggia to da  a lcune f igure . 6  In questo  

caso,  la  var iante  r i s iede ne l l ’aumento de l  numero d i  

personaggi ,  che  comprende probabi lmente  l ’a t tore  e  

i l  convenuto accompagna t i  da i  loro avvoca t i  o  

procura tor i ,  che  l ’ar t i s ta  s i tua  sempre in modo d i  

creare  una  composiz ione  s immetr ica . 7  Ne l  

manoscr i t to conserva to a  Barce l lona ,  è  da  r i levare  

l ’accenno a  una s trut tura  archi te ttonica  d ’archi  sotto 

la  qua le  s i  svo lge  i l  processo e  che f a  r i fe r imento 

a l le  au le  d i  g ius t i z i a .  Anche  i  ges t i  in qu es to  caso s i  

r ipe tono:  i l  g iud ice  punta  con i l  d i to a l l a  sua  d es tra ,  

dove  in questo  caso s i  t roverebbe l ’accusa tore ,  

mentre  a  s ini s tra ,  i l  convenuto e  i l  suo 

rappresentante  presentano i l  pa lmo de l la  mano 

dest ra  a lzato e  aperto in segno d i  negazi one . 8 

A S iena ,  B ib l io teca  Comuna le ,  K.I .6 .  fol .  85r ,  s i  

conserva un esemplare  de l le  Decreta l i  minia to  da 

                                                 
6  I  due manoscr i t t i  d i  Angers e  de l l ’ACA sono 

consul tabi l i  in  Interne t  (vedi  Indice  III ) .  
7  Vediamo lo s tesso schema iconograf i co anche  

ne i  manoscr i t t i  d i  d ir i t to  c iv i le ,  per  es .  ne l  Dig es t um 

novum  conserva to a  Bologna ,  Col legio d i  Spagna ,  ms .  

285 fo l .  95r ,  r ipr .  in :  A .  CONTI ,  La  min ia tura  

bolognese ,  scuole  e  botteghe 1270 -1340,  Bologna 

1981,  f ig .  107,  è  consultab i le  in Interne t  (vedi  

Indice  III ) .  
8  I l  gesto d i  negazione  è  ident i f ica to da F .  

GARNIER ,  Le  langage de l ’ image au m oyen âge ,  

Par i s ,  1982 -1989 ,  2  v . ,  e  R.  JAC OB ,  Images de  la  

jus t ice ,  Par i s ,  1994 ,  p.  132.   
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un’équipe d i  min ia tor i  or ig inar i  de l la  L inguadoca e  

probabi lmente  esegu ito ad Av ignone . 9   In ques to  

caso,  la  soluzione da l  punto d i  v is ta  i conogra f ico  

r imane  la  ste ssa ,  con i l  g iud ice  che  porta  berre t to  e  

bastone ,  sempre a l  centro de l l a  scena  essendo però ,  

d i  proporzioni  magg ior i  r i spet to agl i  a l t r i  

per sonaggi ,  con lo scopo probabi lmente  d i  porre  

l ’accento su l la  sua  au tor i tà .  

Nei  manoscr i t t i  de l le  Decreta l i  appena c i ta t i ,  e  in  

larga  magg ioranza  neg l i  esemplar i  d i  provenienza  

nordeuropea ,  l ’autor i tà  è  rappresentata  da  un 

giud ice  che per  i  suoi  a t t r ib ut i ,  berre tto e  bas tone  d i  

g ius t i z i a ,  sembrerebbe più  un g iudi ce  c iv i le  che 

ecc les ia st ico.  Di  fa t to,  è  cos ì  che è  norma lmente  

ident i f ica to ne l le  desc r iz ion i  de l le  minia ture  de i  

tes t i  g iur id ic i ,  senza  tener  conto che  la  

raff iguraz ione  d i  g iudic i  c iv i l i  che  amminis trano 

cause  canoniche è  una  ques t ione che  apre  c omunque  

una  ser ie  d ’ in terrogat iv i . 10  A mio avvi so,  Rober t  

                                                 
9 I l  codice  è  s ta to s tudiato da F .  MANZARI  in :  La  

Miniatura  ad  Avignone  a l  tempo de i  Papi  (1310 -

1410) ,  Modena 2006 ,  p .  59,  72,  352-353 .   
10 S .  L’ENGLE  Lega l  iconography (vedi  nota  2 ) ,  p .  

77 ,  f ig .  33 ,  ident i f ica  i l  g iud ice  ne l la  minia tura  de l  

Libro II  de l le  Decre ta l i  McClean come “a c iv i l  

judge”,  in base  a l  suo abb i g l iamento e  a t t r ibut i .  

Invece ,  per  e sempio J .  Cl .  SCHMIDT ,  Le  miro ir  du 

canonis te :  le s  images e t  le  tex te  dans un manuscr i t  

médieva l ,  in :  Anna le s ESC 6 (1993) ,  p .  1471 -1495,  

p.  1490,  ident i f ica  questo per sonaggio non tanto 

con i l  g iud ice  ecc le s i as t i co che dà iniz io a l la  causa ,  

quanto con la  f igura  de l  “canonis ta” i nteso come 
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Jacob propone invece un’ inte rpretaz ione  plausib i le  

di  ques to  fa tto  che trova anche r iscontro in  a lcune  

minia ture  de l  L ibro II . 11 

In questo per iodo,  la  g ius t i z i a  de l l a  Chiesa  è  

amminist ra ta  in  pr imo luogo da l  Papa ,  che  può 

giud icare  da  solo o con l ’a iuto d i  a lcuni  cons ig l i er i ,  

mentre  ne l la  rea l tà  loca le  i l  v escovo è  l a  f igura  d i  

r i fer imento ,  sos t i tu i to a  vo l te  da  un uff ic ia le  da  lu i  

nominato ,  necessar iamente  un ecc les ia st ico,  o  da 

a l tre  f igure  come i l  cap i to lo ,  l ’a rc id iacono o l ’abate  

o pr iore  d i  un monastero.  In  rea l tà ,  e  g i à  da l la  metà  

de l  XIII  seco lo ,  i  vescov i  la sc iano sempre d i  più  

l ’amminist razione de l la  g ius t i z ia  in  mano agl i  

uff ic i a l i ,  pe rché l ’aumentare  de l le  cause  e  

soprat tu tto de l la  loro compless i tà ,  fa  s ì  che  s ia  

necessar io  r icorre re  a  un per sona le  preparato  e  che  

abbia  r icevuto una  formazione univers i tar i a  

spec if ica 12.   

In mol te  minia ture ,  l ’ ident i f icazione de l  g iud ice  

ecc les ia st ico è  fac i l i ta ta  da l la  tonsura ,  segno 

d’appartenenza a l  ce to ecc les ia st i co,  o ne l  caso de i  

                                                                                        
colu i  che possiede la  con oscenza de l  d ir i t to ,  più  

spet ta tore  che par tec ipe .    
11  R.  JACOB ,  Pe indre  le  d roi t  ou l ’ imagina ire  du  

jur i ste ,  in :  J .  DA LAR UN  (d ir . ) ,  Le  moyen âge en 

lumière ,  Par i s  2002 ,  p.  207 -233 .  
12  P .  FOURNIER ,  Les off i c ia l i tè s  au moy en âge ,  

Par i s  1880 ;  R .  NAZ ,  Off ic i a l ,  in :  Dict ionna ire  de  

Droi t  Canonique ,  VI,  Par is  1957 ,  p.  1105 -1111.  H.  

ZAPP ,  in :  Lex ikon des  Mi tte la l ter s  VI  (1999) ,  col .  

1370s .   
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vescov i  o de l  papa ,  per  g l i  a t tr ibut i  de l  loro rango 13.  

Invece ,  non è  fac i le  d i s t inguere  f ra  a vvoca t i ,  g iud ic i  

o professor i  unive rs i ta r i ,  tut t i  ves t i t i  c i rca  a l lo 

ste sso modo,  con ves t i  lunghe in segno 

d’appartenenza  a  una  c la sse  soc ia le  e levata ,  

normalmente  con fendi ture  la tera l i  per  fa r  usc ir e  le  

bracc ia ,  i l  co l lo  fodera to  in  pe l l icc ia  e  i l  c apo 

coper to  da un berre t to  o  tocco .   

Secondo l ’opin ione d i  J acob,  ed anche da l  mio 

punto d i  v is ta ,  c ’è  in ques te  rappresentaz ioni  

l ’ in tenzione d i  fa r  preva lere ,  o meg l io ,  equiva lere  la  

condiz ione d i  g iudice  a  que l la  d i  ecc le s ia s t ico ,  a l  

punto che  que l l i  che ident i f ichiamo come giudic i  

c iv i l i  sono probabi lmente  degl i  uf f ic i a l i  ecc le s i as t ic i  

la  cu i  tonsura  è  s ta ta  coperta  da l  berre tto 14.   

Un esempio d i  questa  “preva lenza” de l la  

condiz ione d i  g iud ice  su que l la  d i  re l ig ioso ,  s i  

osserva ,  per  e sempio,  ne l le  minia ture  che i l lu str ano 

i l  l ibro II  in due codic i  conserva t i  r i spet t ivamente  a  

Bourges ,  Bibl .  Munic ipa le ,  ms.  186 fol .  74v  e  

Troyes ,  B ibl .  Munic ipa le ,  ms.  1244 fo l .  87r  dove  i l  

g iud ice  è  un fra te  domenicano,  sedut o e  af f iancato 

                                                 
13  Per  esempio,  ne l le  min iature  de l  L ibro II  de i  

codic i :   Oxford ,  Bod le ian,  Lat .  theol .  b.  4  fo l .  54r   

(F ig .  117)  e  S iena ,  BCI ,  G.III .19 fo l .  78r .  Le 

immagini  de l  manoscr i t to d i  Oxford sono 

consul tabi l i  anche in Interne t  ( Ind ice  III ) .  Le 

immagini  de l  cod ice  d i  S iena sono r ipr .  in :  Lo studio 

e  i  te st i :  i l  l ibro univer s i tar io a  S iena (seco l i  XII -

XVII) ,  S iena 1996,  f ig .  47 ,  p .  121.  
14  R.  JACO B ,  Pe indre  le  d roi t  (vedi  nota  12) ,  p .  

229 .  
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da due copie  s immetr iche d i  chier ic i . 15 Queste  

immagini  sono r i l evant i  po iché i  f r a t i  domenicani  

appa iono d i  sol i to ra ff igurat i  ne l  L ibro V de l le  

Decreta l i ,  che r iguarda  propr io ques t i  a rgoment i ,  

invece che ne l  L ibro II . 16  In questo caso però ,  

l ’a spet to che a  mio avvi so è  p iù  in teressante  è  che ,  

nel  manoscr i t to d i  Troyes,  i l  re l i g ioso indossa  le  

ves t i  da  domenicano,  ma porta  i l  ber ret to propr io  

dai  mag is tra t i ,  ponendo l ’accento su l la  su a 

condiz ione d i  g iud ice  ecc les ia st ico .  

 

Alt r e  f a s i  d e l  p r o c e s so   

Le rappresentaz ioni  che  abbiamo v is to f ino ad  

ora  f anno r i fer imento in modo gener ico  a l  

contenuto de l  l ibro  II ,  sc eg l iendo in  gran par te ,  la  

fase  de l  d iba t t imento g iudizi ar io per  i l lus trare  i l  

tes to.  Al lo s tesso tempo,  a lcuni  min iator i ,  

probabi lmente  a iu tat i  o  cons ig l i a t i  da i  commit tent i ,  

sper imentano nuovi  model l i  iconograf ic i  prendendo 

spunto da l le  a l tre  f as i  de l  processo.   

In un manoscr i t to conserva to ne l la  Bibl ioteca  

Munic ipa le  d i  Cambra i ,  ms .  288 fol .  154 la  minia tura  

che  i l lu str a  i l  L ibro II  raff igura  i l  momento de l la  

                                                 
15  Le  immagin i  de i  due manoscr i t t i  sono 

consul tabi l i  in Interne t  ( Indice  III ) .  L ’ord ine de i  

predicator i ,  fondato da San Domenico ne l  1216,  sarà  

ins ieme a i  Francescani ,  par te  a t t iva  ne l la  gest ione 

del l ’ apparato  g iudiz iar io  de l la  Chiesa  soprat tu tto  

per  quanto r iguarda l ’ Inquis iz ione . .  Cfr .  G. MER LO ,  

Inquis i tor i  e  inqui s iz ione ne l  Medioevo,  Bologna 

2008.  
16  Cfr .  in  questa  ste ssa  r acco lta  C .  SPI TZER  su l  

L ibro V.  
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presentaz ione de l  l ibe l lo  –  che dà iniz io a l la  causa  –  

sot to una st rut tura  archi te t tonica  che fa  r i fer imento 

a l le  sa le  d i  g ius t i z i a  ma che mostra  in s econdo piano 

a l tr i  ed if ic i ,  forse  indicando con ess i  un cont e sto  

c i t tad ino 17 .  I l  l ibe l lo ,  un documento scr i t to dove  

l ’a t tore  e spone  i  termini  essenzia l i  de l la  

controvers ia ,  è  co nsegna to ne l le  mani  de l  g iudice  -  

in ques to caso chia ramente  un ecc l e s ia s t ico  

ident i f icab i le  da l la  tons ura  -  da  par te  d i  un gruppo 

d i  chie r ic i .  Sorprende la  rappresentaz ione 

dettag l ia ta  de i  document i ,  dove è  poss ibi l e  pe rf ino 

ind iv iduare  uno de i  s ig i l l i  che accompagnano le  

car te ,  e  la  presenza d i  un a l tro per sonaggio seduto 

d ie tro  a l  g iud ice  ecc les ia st ico .  Questa  f igura ,  

ident i f icab i le  come un g iur i sta  pe r  v ia  de l  cappe l lo 

propr io  de i  do t tor i ,  potrebbe essere  un consig l i ere 

la ico de l  g iudice ,  anche  se  da  Innocenzo III  in  poi  

le  in tromiss ioni  d ire t te  de i  la ic i  ne l le  v icende  de l la  

Chiesa ,  anche sotto forma d i  consu lenza tecn ica  de i  

g iur is t i  la ic i ,  è  v ivamente  scons ig l ia ta . 18  

                                                 
17 Le  immagin i  de l  manoscr i t to sono consu ltab i l i  

in Internet  ( Indice  III ) .  
18  M. VAL LER ANI ,  La  g ius t i z i a  pubbl ica  

medieva le ,  Bologna 2005,  p .  36 ,  nt .  58 ,  r icorda 

l ’ost i l i tà  de i  pontef ic i  verso i  c on s i l ia ,  e  in  

par t ico lare  d i  Innocenzo III ,  che condannava  la  

prass i  d i  aff idare  non a l  g iudice  ma  a  co loro che  lo 

c i rcondavano,  dott i  o indott i ,  l a  dec i s ione de l la  

causa ;  cfr .  M.  ASCHERI ,  Le  font i  e  la  f le ss ibi l i t à  de l  

d ir i t to comune:  i l  pa radosso de l  c ons i l i um sap i ent i s ,  

in :  ID .  (cur . ) ,  Lega l  consul t ing in  the  c iv i l  law 

trad i t ion ,  Berke ley  1999 ,  p.  11 -53.  
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Due a l tr i  esempi ,  che  fanno r i fer imento a l l a  

presentaz ione de l  l ibe l lo ,  e  dove sono coinvolt i  de i  

la ic i ,  le  trov iamo ne l le  minia ture  che i l lu s trano le  

Decreta l i  conservate  a  Oxford ,  Bod le ian,  La t .  theol .  

b.  4  fol  54r  (F ig .  117 )  e  a  Toledo,  B ibl iotecas  

Capitu lares ,  ms .  4 -8 fo l .  85r  (Fig .  130 ) . 19 

Le  Decreta l i  sanc iscono i l  d ir i t to degl i  

ecc les ia st ic i  a  e ssere  g iudicat i  so l tanto da l  loro foro,  

com’è spec if icato ne l  t i tolo II  d i  questo l ibro “De 

foro competent i” ,  e  anche le  co ntrovers ie  tra  la ic i  

ed  ecc les ia st ic i  sono sot toposte  a l la  g ius t i z i a  

ecc les ia st ica .  Nel le  Decreta l i  d i  Oxford ,  poiché 

Mar t in  Ber tram ha  tra scr i t to i l  te s to che  appare  

nel l ’ immagine ,  sa ppiamo che s i  racconta  la  v icenda  

d i  un parroco che denuncia  suoi  parrocchian i  a l  

g iud ice  ecc le s i as t i co ,  r i conosc ibi le  da l la  tonsura ,  

perché ques t i  non gl i  vogl iono pagare  le  dec ime:  

Conquer o r  d e  p opu l o  non dant e  d e c imas  e c c l e s i e  me e .  Nel 

manoscr i t to  d i  Toledo,  invece ,  la  presentaz ione  de l  

l ibe l lo  è  fa t ta  da  var ie  f igure  d i  la ic i ,  probabi lmente  

g iur is t i ,  v i s t i  g l i  abi t i  con i l  col lo  d i  pe l l icc i a .  In  

ambedue i  ca s i ,  s i a  i l  g iudice  che i l  vescovo fanno i l  

ges to d i  a lzare  i l  d i to  per  mostrare  che la  loro 

autor i tà  d i scende d ire t tamente  da l  c ie lo e  che  loro s i  

l imitano ad appl icar l a  in terra . 20 

                                                 
19  Per  le  immagini  de l  manoscr i t to d i  Oxford ,  

vedi  nota  13.  
20  L’interpre tazione de i  ges t i  usat i  da i  

protagonis t i  ne l le  scene d i  g ius t i z i a  è  un arg omento 

ancora  in  d i scuss ione .  S .  L’ENGLE  avanza de i  dubbi  

su l l ’ interpre taz ione  d i  a lcuni  ges t i ,  in Lega l  

iconography,  (ved i  nota  2) ,  p .  80 ,  seguendo in par te  

le  r i f le ss ioni  d i  cu l tura  g iur id ica  d i  B .  J .  Hibbi t ts .  
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La tradiz ione ital iana  (bolognese?)  

 

Le  rappresentaz ioni  s tudiate  f ino ad  ora ,  in  

qua lche modo gener iche ,  fanno r i fer imento a  tut to i l  

contenuto de l  l ibro  II  su l la  procedura  o s ’ i spirano a l  

t i tolo pr imo De iud i c i i s .  Al  contrar io,  ne i  cod ic i  d i  

t rad iz ione i ta l iana ,  spec ia lmente  neg l i  e semplar i  d i  

scuola  bolognese ,  g l i  ar t i s t i  –  quasi  da l  pr imo 

momento –  fanno r i fe r imento spec if icamente  a l  

contenuto de l  pr imo capi tolo de l  pr imo t i tolo de l  

L ibro II .   Questo  t e s to  r iporta  la  dec i s ione presa  ne l  

402 da un Conc i l io in  Afr ica  su l l a  causa  d i  un 

vescovo che ,  accusa to da un suo avversa r io,  era  

sta to ch iamato a  compar ire  davant i  a l  Conc i l io . 21 

                                                                                        
Vedi  ino l tre  F .  GARNIER ,  Le  l angage de l ’ image  

(vedi  nota  8) ;  ID . ,  Le l angage de l ’ image au moyen 

âge .  Grammaire  des ges te s ,  Par i s  1989 ;  J . -C. ,  

SCHMITT ,  La  ra i son des ges tes dans l ’Occident 

médiéva l ,  Par is  1990;  K.  KÖNIG ,  Sche l teges tus und 

Urte i l srosen –  Vom Versuch,  e ine  Ikonographie  für  

d ie  Ur te i ls sche l te  zu er schaf fen ,  in :  Zei t schr i f t  der  

Savigny-S t i f tung für  Rechtsgeschichte .  

Germanist ische Abte i lung  127 (2010) ,  p.  33 -50 .  
21 Ringrazio Mar t in  Ber tram per  avermi segnala to  

la  seguente  bib l iogra f ia :  J .  E.  MERDINGER ,  

Malfeasance and Misdemeanors in S t .  August ine ’ s  

North Afr ica ,  in :  U. -R.  BL UMENTHA L ,  K.  

PENNINGTON ,  A.  L ARSO N  (ed . ) ,  Proceed ings of  the  

Twe lf th Internat iona l  Congress  of  Med ieva l  Canon 

Law, Washington DC, 1 -7 August  2000 ,  Monumenta  

Iur is  Canonic i  C  13 ,  Ci t tà  de l  Va t icano 2008 ,  p.  3 -

16,  p.  9 ,  15 ,  dove s i  spec if icano le  condiz ioni  per  

accusare  e  scomunicare  un vescovo.  Ino l tre  cfr .  
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Durante  l ’ interroga tor io ,  g l i  s i  chiede se  è  d ’accordo 

con l ’e ssere  g iudicato  da i  suoi  par i .  In un pr imo 

momento ,  i l  vescovo sembra acce t tare  ma dopo 

cambia  idea ,  r i f iuta  e  se  ne  va .  I l  conc i l io  dec ide  che 

deve essere  scomunica to  ma  i l  pres idente  de l  

t r ibuna le  determina che ,  nonostante  questa  

dec is ione ,  le  sue  pre rogat ive  come vescovo non  gl i  

saranno tol te  f ino a  che la  condanna non sarà  

def ini t iva .  L ’a spet to p iù  importante  de l  te s to ,  come 

mi ha fat to  notare  Mar t in  Bertr am, è  la  dec i s ione 

presa  da l  pres idente  de l  Conci l io  su l  fa t to che  i l  

vescovo può mantenere  i l  vescova to f ino a l la  

dec is ione  def ini t iva  de l la  corte ,  nonostante  la  

scomunica .  

Tut tavia ,  g l i  a r t is t i ,  in la rga  misura ,  hanno 

prefer i to  proporre  i l  momento de l  “r i f iuto  o  

negazione” de l  t r ibunale  da  par te  de l  vescovo,  che 

lo fa  cadere  in contumac ia . 22 

                                                                                        
Conci l ia  Afr icae ,  A .  345 -A. 525,  cura  e t  studio C.  

MUNIER ,  Turnhol t i  1974,  Corpus  Chr is t i anorum, 

Ser ie s  Lat ina ,  CXLIX,  p .  207,  850.  Sul la  scomunica  

in genera le  cfr .  E .  VO DOLA ,  Excommunica t ion in  

the  Middle  Ages,  Berke ley ,  Los  Angele s 1986.  
22 Nonostante  i l  legame d i  queste  immagini  con i l  

tes to de l  pr imo cap ito lo de l  L ibro II  s ia  evidente ,  è  

un dato d i  f a t to che mode l l i  iconograf ic i  mol to  

s imi l i  s i ano s ta t i  usa t i  per  minia re  a l tr i  t e st i  

g iur id ic i .  Come ad esempio,  per  la  Causa  II  de l  

Decreto  d i  Gra ziano,  i l  cu i  a rgomento ha che  fare  

con l ’ accusa  a  un vescovo,  che  appare  ab i tua lmente  

nel  l a to  s ini st ro  de l la  minia tura ,  o r i f iutando con la  

mano des tra  l ’accusa  o  girandosi  per  andarsene per  

es . ,  negl i  esemplar i  de l  Decreto  BAV, Vat .  la t .  1371  
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In un esemplare  de l le  Decreta l i  d i  t rad iz ione 

romano-umbra d i  f ine  Duecento conservato a  S iena ,  

(B ib l .  Comunale ,  G.III .19 fol .  78r )  la  reazione  de l  

vescovo serve  d i  scusa  a l  minia tore  per  dare  

movimento a l la  scena .  I l  v e scovo non è  p iù  una  

f igura  ier at ica ,  che  rappresenta  l ’au tor i tà  de l l a  legge  

perché è  lu i  l ’accusa to.  Nel l a  sua  v ivac i tà  rompe  lo 

spazio r i servato a l l a  minia tura  uscendo ver so i  

margini  de l  fog l io e  a l  contempo facendo i l  segno d i  

r i f iu to con i l  pa lmo de l la  mano des tra  aper to .  La 

d iv i s ione  de l l a  scena in tre  par t i  mediante  una  

strut tura  archi te t tonica  a  tre  archi ,  propr ia  de i  

codic i  de l  pr imo st i le  bo lognese ,  rafforza  la  s ta t i c i tà  

de l la  scena  so lo rotta  da l la  mossa  d irompente  de l  

vescovo accusato . 23 

In poco tempo, i l  model lo iconograf ico s i  

s tandard izza  e  sa rà  r iprodot to da a l lora  in poi  quasi  

in modo se r ia le .  Ri spe t to a l  cod ice  d i  S iena ,  ne l le  

minia ture  a l  L ibro II  ne l le  Decr e ta l i  d i  Amiens,  

(B ib l .  Munic ipa le ,  ms.  357 fol .  79r )  e  Lucca ,  (B ib l .  

Capito lare  Fe l in iana ,  287 fol .  58r ) ,  cambia  sol tanto  

i l  ge sto  de l l e  mani  de l  vescov o,  quas i  d i  sorpresa  o  

stupore  d i  f ronte  a l la  dec is ione  de l la  corte ,  quando 

                                                                                        
fo l .  91r  e  Vat .  la t .  1370  fol .  93r  r ipr .  in :  A .  

MELNIKAS ,  (vedi  nota  2 ) ,  vol .  I I ,  pl .  VII ,  pl .  IV.  

Quest i  e sempi sarebbero una sempl ice  conferma de l  

fa t to,  g ià  confermato e  t ra t ta to in a l tr e  occas ioni  da 

S .  L’ENGLE ,  Lega l  iconography (vedi  nota  2) ,  p.  75-

109 ,  che es is tevano de l le  t ipolog ie  iconograf iche già  

stab i l i te  che potevano essere  usa te  indi s t intamente  

per  un te sto g iur id ico o d i  un a l tro t ipo.   
23 Per  le  immagini  de l  manoscr i t to d i  S iena ,  ved i  

nota  13.  
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in rea l tà  è  lu i  che ha cambia to parere ,  pr ima  ha 

accet ta to e  dopo ha r i f iu tato .  I l  r e s to de l la  scena  s i  

r ipe te  quas i  ne i  minimi dettag l i ,  t ranne che per  la  

f igura  che incarna l ’au t or i tà ,  che potrebbe essere  

una r aff igurazione d i  un vescovo come de l  papa .  In  

quest ’u l t imo caso ,  non sembra d i  dover  considerare  

anomala  la  f igura  de l  Pontef ice  con la  mi tra ,  po iché 

i l  papa era  pur  sempre i l  v e scovo d i  Roma;  i l  

mante l lo rosso è  i l  s imbolo par t ico lare  de l l ’ autor i tà  

pont if ic ia .     

I  miniator i  r imarranno lega t i  per  molto tempo a  

ques to model lo iconograf i co ,  protagonista  i l  

vescovo che gira  pe r  andarsene ,  come ne l  

manoscr i t to d ’Angers (Bibl .  Munic ipa le ,  ms.  378 fol .  

89) ,  anche se ,  con la  produz ione min ia ta  de l  

Trecento ,  s i  spezza ques ta  strut tura  r ig ida  e  le  scene 

cominciano a  popolar s i  d i  personaggi  in scenar i  più  

ar t ico la t i ,  come ad esempio ,  ne l  manoscr i t to BAV,  

Vat .  la t .  1389 fo l .  93r  (F ig .  27)  dove i l  vescovo 

accusa to appare  re lega to ne l l ’angolo infe r iore  dest ro  

de l la  miniatura ,  v i sto che i l  protagonismo è  tu tto  

per  un anacronis t ico conci s toro papale ,  r ipreso ne l  

pieno de l la  sua  compless i tà  e  splendore . 24 

 

Dobbiamo comunque segnalare  che ,  anche  se  in  

minor  misura ,  c i  sono degl i  esemplar i  che i l lu str ano 

la  par te  più  controversa  de l  te sto  oss ia  i l  

manten imento o meno de l  v escovo in car ica  

nonostante  la  scomunica .  Nel  manoscr i t to  

conserva to ne l l a  B ib l io teca  Munic ipa le  d ’Avranches,  

                                                 
24  Le  immagin i  de l  manoscr i t to  d ’Angers ,  ved i  

nota  6 .  Per  i l  ms .  Vat .  la t .  1389,  c fr .  r ipr .  in :  CO NTI  

(vedi  n.  7 ) ,  f ig .  275 .  
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ms. 150 fo l .  61v ,  ma  probabi lmente  minia to  in 

Ita l i a ,  l ’a r t is ta  ha  dec iso d i  porre  l ’ accento su l la  

condanna d i  scomunica  a l  vescovo e  la  sua  

depos izione ,  che lo  porta  addir i t tura  a  e ssere  messo 

a l la  gogna. 25  In  a l tr i  due esempla r i  conservat i  

r i spe tt ivamente  a  Colonia ,  Hist .  Archiv W 275  fol .  

86r  e  a  Lucca ,  Capi tolare  137 fo l .  73v ,  i l  minia tore  

ha evidenz iato  la  r iduz ione de l   vescovo a l lo  s ta to 

la ica le  e  sopra ttut to l ’accusa  ne i  suoi  confront i ,  che  

deve e ssere  f a t ta  da  par te  de i  suoi  p ar i  come mostra  

i l  manoscr i t to lucchese . 26  A l  contrar io ,  ne l l e  

Decreta l i  d i  Mi lano,  Bibl .  A mbrosiana ,  ms.  B  43 inf .  

fo l  75r  e  a  Par i s ,  Sa inte -Geneviève ,  ms .  331  fo l .  

68v ,  la  miniatura  i l lu s tr a  i l  momento ne l  qua le  i l  

Papa  r ime tte  i l  vescovo ne l la  sua  car ica ,  una vol ta  

che è  s ta ta  to l ta  la  scomunica . 27  

 

In f ine ,  dopo l ’ana l i s i  d i  ques te  minia ture ,  i l  fa t to  

che r imane  è  la  consapevolezza che l ’ ar t is ta  (o chi  

per  lu i ,  per  e sempio i l  commit tente  o i l  c apo 

bot tega)  propone sempre un ’a l tra  interpre taz ione 

de l  tes to at traverso l ’ immagine  che scegl ie  per  

                                                 
25  Nel  tes to non è  spec if i cata  la  co lpa d i  cu i  è  

accusa to i l  vescovo,  i l  fa t to che s ia  messo a l la  gogna 

può  far  r i fer imento a l la  g ius t i z i a  seco lare .  Le 

immagini  de l  manoscr i t to sono consul tabi l i  in  

Interne t  ( Indice  III ) .  
26  J .  E.  MERDINGER ,  Malfe asance and  

Misdemeanors  (vedi  nota  21) ,  p .  9 .  

 27 Le  immagini  de i  manoscr i t t i  d i  Mi lano e  Par ig i  

sono consu ltab i l i  in Inte rne t  (vedi  Ind ice  III ) .  
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i l lu s trar lo . 28  È “un'a l tr a  le t tura” que l la  che c i  

propone  l a  min iatura  e  può succedere ,  come in 

ques to caso ,  che questa  d ia  p iù  r i l ievo a l  r i f iu to de l  

vescovo a  e ssere  g iudicato da i  suoi  par i  che 

a l l ’e f fe tt iva  dec i s ione de l  Conc i l io ,  mod if icando in  

cer to modo la  nostra  percez ione de l  te sto .  Questa  

“le ttura”  può a rr icch ire  i l  te s to con a l tr i  e lementi  

est rane i  a l la  sua  na tura  o proporre  de l le  

in terpre tazioni  opposte  o co ntradd i t tor ie  r i spet to a l  

contenuto.  In a l tre  occasioni ,  una su ccess ione  d i  

immagini  poco ch iare  s ignif ica  una mancanza  d i 

comprens ione de l  t e sto  s tesso che non è  s ta to 

cap i to dag l i  s tess i  ar t i s t i  ma forse  nemmeno da i  

dest ina tar i  de l l ’opera .  Un esempio per  le  Decreta l i ,  

sot to ques to punto d i  v i sta ,  sono le  i l lu s trazioni  de i  

L ibr i  I I  e  V,  che presentano de l le  somig l ia nze  ne l le  

rappresentazioni  c he possono trarre  in confus ione ,  

nonostante  che le  d i f ferenze tr a  loro s iano a l tr es ì  

ev ident i .   I l  L ibro V,  dedicato a l  d ir i t to pena le  con 

ampi spaz i  che r igua rdano i l  procedimento 

inqui s i tor io ,  le  pene e  spec ia lmente  la  scomunica  

come pr inc ipa le  mezzo coe rc i t ivo de l l a  Chiesa ,  è  

i l lu s tra to da scene che s i  svo lgono,  in gran parte  

ne l le  au le  g iud iziar ie ,  ma r i spe tto a l  L ibro II  i  

protagonis t i  sono normalmente  la ic i  e ,  in  a l tr i  

                                                 
28 Su quest ’a spe tto de l  r apporto  te s to –  immagine  

segna lo l ’a r t ico lo  d i  Gugl ie lmo Caval lo  de l  1993 

dove ,  molto meg l io d i  me,  sv i luppa i l  conce t to  de 

“l ’a l tra  l e t tura  de l  t esto” (G. CA VA LL O ,  La  

“sapient ia” de i  cap i le t tera ,  i l  l egame tr a  te sto e  

raff iguraz ioni  ne i  codic i  g iur id ic i  med ieva l i ,  in :  I l  

So le  24ore  -  Domenica ,  26/09/1993,  p .  35.  
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occasioni ,  f r a t i  domenicani  o  fra ncescani  v incolat i  

a l  procedimento inqui s i tor io . 29.  

Ciò nonostante ,  ques to non è  sempre  ch iaro per  

g l i  ar t i s t i ,  come vediamo se  met t i amo a  confronto l e  

minia ture  che i l lus trano r ispe tt ivamente  i l  L ibro II  e  

i l  L ibro V de i  cod ic i  Va t .  la t .  1384 fo l .  76v (Libro 

II) ,  e  Oxford ,  B odle ian ,  La t .  theol .  b.  4  fol .  168r  

(L ibro V) (F ig .  120 ) . 30  Nel le  due miniature ,  i l  cu i  

schema composi t ivo è  mol to s imi le ,  i l  prot agonista  

è  un g iovane ch ier ico  condannato che sta  per  e ssere  

portato v ia  da l l ’au tor i tà  c iv i le .  In un caso,  la  

minia tura  è  st a ta  usata  per  i l lus trare  i l  L ibro II  e ,  

nel l ’a l t ro,  i l  L ibro V. 31 

 

Come conc lus ione ,  vorre i  soffe rmarmi  su l la  

minia tura  de l  g iudizio d i  Sa lomone che decora  i l  

l ibro II  d i  un esemplare  de l le  Decre ta l i  conservato 

ne l la  B ibl io teca  d i  Admont ,  ms .  27 fol .  76v  (F ig .  

3) . 32  Quest ’ immagine  s intet i zz a  mol t i  aspe tt i  

                                                 
29 Cfr .  in ques to volume  C .  SPITZER  su l  L ibro V.  
30  Per  le  immagini  de l  manoscr i t to d i  Oxford ,  

vedi  nota  13.  
31 In ques to caso ,  sembra  propr io tra t tar s i  d i  una  

confusione de l  min ia tore  de l  cod ice  Vat .  l a t .  1384.  

In rea l tà ,  la  minia tur a  corr ispondente  a l  L ibro IV 

(fol .  205r) ,  una scena g iudiziar ia ,  sarebbe più  adatta  

a l  L ibro II .  E que l l a  de l  L ibro II  per  i l  L ibro V,  

dove c ’è  invece un ’ iniz i a le  ornata  con decorazione 

vege ta le .    
32  Ripr .  in M. B E RTRAM ,  Dekor ier te  

Handschr if ten der  Dekret a len Gregors IX.  (L iber  

Extra)  aus der  S icht  der  Text -und 

Handschr if tenforschung ,  in :  Marburger  Jah rbuch für  
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essenz ia l i  de l l a  decorazione de i  manoscr i t t i  g iur id ic i  

e  de l  L ibro II ,  che ho appena accennato :  da  una  

par te ,  c i  mostra  come gl i  ar t i s t i  s i  nu trono da l la  

trad iz ione iconograf ica  cr is t i ana per  trarre  soggett i  

per  la  decoraz ione  de i  codic i  –  s tor ie ,  che come in  

ques to caso ,  trov iamo spesso ne l la  dec orazione de l la  

Bibbia .  Dal l ’ a l t ro,  i l  g iudizio d i  Sa lomone non è  

sol tanto i l  g iud iz io per  ecce l lenza ,  e  qu i  s i  fa  

r i fer imento a l  t i tolo  De iud i c i i s ,  ma anche  la  

personif icazione de l  g iud ice  “gius to”  ne l l a  f igura  de l  

Re Sa lomone ;  i l  g iud ice  “gius to” su l  qua le  doveva 

fondars i  l ’amminis traz ione de l la  g ius t i z ia ,  a l lora  

come ne i  g iorn i  nostr i .   

                                                                                        
Kunstwissenschaf t  35 (2008) ,  p.  31 -65 ,  f ig .  3b,  p .  

48.   


