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Una esattissim a linea m erid iana tutta di m arm o bianco, incastrata 
nel pavim ento della navata m inore  occidentale , ch e  prende  il suo 
spettro dall’arco della finestra m erid ionale di d.a navata, con i suoi 
segni dello Z odiaco incisi in q uadrelli di m arm o bianco, e  la tabola 
q uotidiana perpetua dal m ez zo giorno situata nel pilastro contiguo.

France sco Volponi - arciprete
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L'ANTICA  M ERID IANA
D ELLA  CH IESA  D I SAN LO RENZ O

A  FO RMELLO

Ne l 179 5-9 6 il sace rdote  don Luigi D e  Sanctis calcolò e  costruì 
ne lla navata de stra de lla Ch ie sa di San Lore nzo una be llissim a 
Me ridiana in m arm o, sopravvissuta al 19 58, q uando ve nne  
sm ontata pe r il rifacim e nto de l pavim e nto de lla Ch ie sa. D on 
Luigi D e  Sanctis fe ce  tutto da solo: fu A stronom o, Mate m atico 
e  …  scalpe llino e  l’A rcipre te  de lla Ch ie sa, don France sco Volpo-
ni, soste nne , pe r q ue sto capolavoro, la spe sa incre dibilm e nte  
m ode sta di 20 scudi!

Il foro da cui filtrava il raggio di sole  grazie  al q uale  funzionava 
la Me ridiana è ancora pre se nte  all’alte zza di circa 6 m e tri e  70 
ce ntim e tri. La line a e ra lunga dalla ve rticale  de l foro all’e stre m i-
tà se tte ntrionale , circa 15 m e tri e d e ra affiancata da dodici ri-
q uadri conte ne nti i se gni zodiacali. R ispe tto all’asse  de lla 
navata ave va un’inclinazione  di 4 gradi ve rso sinistra.

Il siste m a orario in vigore  ne i se coli passati in Italia e ra dive rso 
da q ue llo attuale : il com puto de lle  ore  com inciava non a m e zza-
notte , com e  ora, m a al tram onto e  q ue sto siste m a orario e ra 
ch iam ato italiano o italico: lungo la Line a Me ridiana e rano inci-
se  le  ore  e  m inuti “italici” corrisponde nti, ne lle  dive rse  e poch e  
de ll’anno, a m e zzogiorno solare  e  ciò conse ntiva la costante  re -
golazione  de ll’orologio m e ccanico de l cam panile , il q uale  funzio-
nava appunto ad ore  italich e .

O sse rvando l’im m agine  solare  ne l m om e nto in cui transitava 
sulla Line a Me ridiana, e ra possibile  inoltre  non soltanto cono-
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sce re  l’istante  il m e zzogiorno solare  e satto m a anch e  l’ora de l 
sorge re  de l Sole  alla durata de l giorno.

Lungo la Line a e rano infissi i riq uadri conte ne nti tutte  q ue ste  
indicazioni; spe ciali incisioni e llittich e  contrasse gnavano gli 
appuntam e nti astronom ici principali de ll’anno, cioè gli Eq uinozi 
e  i Solstizi e  altre  indicazioni ch e  se gnavano i te rm ini de lla Pa-
sq ua e  le  date  de lle  principali ricorre nze  re ligiose .

Alcuni fram m e nti supe rstiti, da cui è stato possibile  rile vare  i 
ne ce ssari param e tri astronom ici, conse ntono il ripristino de lla 
Me ridiana, utilizzando gli e le m e nti disponibili e  ricostrue ndo 
q ue lli dispe rsi: il panne llo sulla pare te  rappre se nta il fe de le  dise -
gno di q ue lla ch e  è stata ne l passato la Me ridiana e  ch e  torne -
re bbe  ad e sse re  se  avve rrà la ricostruzione .

Form e llo, a parte  Rom a, è l’unica località de l Lazio di posse de re  
uno strum e nto astronom ico apparte ne nte  alla tipologia de lle  
m e ridiane  de tte  “a cam e ra oscura”. Il suo costruttore  si è ispi-
rato all’illustre  m ode llo de lla ce le bre  Me ridiana, tuttora pe rfe tta-
m e nte  funzionante , de lla Basilica rom ana di S. Maria de gli 
A nge li, in piazza de lla R e pubblica.

Mario Catam o
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Una parte  d e lla Me rid iana de lla ch ie sa d i San Lore nzo d i Form e llo
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e stratto da

INVENTAR IO  
D ELLA VEN. CH IESA PAR RO CCH IALE 

D I S. LO R ENZ O  
D ELLA TER R A D I FO R MELLO , 

D IO CESI D I NEPI 
FR ANCESCO  VO LPO NI ARCIPR ETE 

179 7





ARTICO LO  XIX

LINEA  MERID IANA

D i q ue sta line a non possono far m e nzione  gli altri inve ntari, 
pe rch é non ci e ra in q ue i te m pi. Esporre m o dunq ue  in q ue st’arti-
colo, in ch e  anno sia stata fatta q ue sta line a, da ch i fatta, e  
q uanto costasse . Quanto lunga, e  di ch e  m ate ria sia.[ i] D a ch i 
fosse  de line ata, e  da ch i ince sa. D uo spe ttro, da dove  pre so e  
q uanto re sti alto. Ch e  re gola si te nne  pe r fissarla giustissim a.

Ne l luogo di q ue sta navata orie ntale , si ste nde  la line a m e ridia-
na, fatta da noi ne ll’anno 179 6, di liste  di m arm o bianco, incas-
sata ne l pavim e nto, larga oncie  se i e  lunga palm i 60, ch e  pre nde  
il suo spe ttro da un foram e  ce rch iato di ottone  alto palm i 24. Fis-
sa il solstizio e stivo avanti la portice lla m inore  de lla ch ie sa sopra 
la se poltura Calandre lli e  ste nde  il solstizio te m ale  fino alla 
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cappe lla de i SS. A postoli Pie tro e  Paolo, tagliando la navata 
un po’ in obbliq uo, dal ch e  si rile va, ch e  la ch ie sa è ve ra-
m e nte  rivolta al m e zzogiorno m a guarda pe r 8 m inuti 
all’occide nte . In m e zzo di q ue sta lista vi non oltre passa le  
ore  18 e  59  m inuti, sotto al tropico de l Capricorno, ai 
fianch i de lla Signora de llo Spe ttro ci si sono scritti pari-
m e nti q ue sti due  ve rsi. == Stuc m inim us scadiid proce ndi-
tur usq ue  die rum , === Te m pora suc bre viora putantis 
duce re  longa, == pe r e sprim e re  ch e  siccom e  q uantopiù 
l’om bra è lunga tantopiù il giorno è bre ve  – così tantopiù la 
vita sarà bre ve  q uantopiù uno se  la cre de  lunga. Ivi si le gge  
ancora, dalla parte  de stra AD M – R – D  FRANCISCI 
A RCH . VULPO NI EXP. ET CURA  . D alla parte  de stra si 
le gge  = Aloy R . D e  Sanctis, calcolabat, e t sculpsit, La pri-
m a vuol dire , adm odum  R .D . Francisci A rch . Vulponi, e t 
cura, m a le  le tte re  m aggiori, ch e  si ve dono ne ll’iscrizioni, 
e sprim ono il m ille sim o, o sia l’anno, in cui è stata fatta, ch e  
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sono MD CCXCV in cui ve ram e nte  fu com inciata a dise gna-
re .

Q ue lla figura e llittica, ch e  re sta in m e zzo a d.a iscrizioni fa 
ve de re  q uanto sia grande  lo spe ttro de l sole  e  dove  de ve  
guardare , ne l giorno de l SS.m o Natale , q uando già h a co-
m inciato  a rialzarsi, poich è ne l punto de l solstizio ch e  de ve  
e sse re  circa lì 21 xbre , o giorno prim a o giorno dopo se -
condo q uanto m anca all’anno bise stile , de ve  ste nde rsi un 
poco più e d arrivare  a toccare  il se gno de l capricorno.

Que sta diffe re nza de ll’anno inte rcalare , ossia bise stile , si co-
nosce  ancora ne lla tavola de lle  ore , a q ue llaincisa ne l lungo 
de lla line a, poich è ne i tre  anni ch e  inte rm ie diano al bise sti-
le ; non de ve  e  non può lo spe ttro solare  illum inare  
q ue lpunto,[ iv] in cui si è scolpita l’ora de l m e zzo giorno, m a 
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ci de ve  m ancare , un poch e tto, se condo gli anni ch e  m ancano al 
bise stile , in cui poi si ricom pone  lo se ptto, col num e ro. Que sto 
abbiam o voluto notarlo, acciò ognuno sappia, ch e  q ue lla piccola 
diffe re nza de ve  ne ce ssariam e nte  prove nire  dall’e satte za de lla li-
ne a.

Ne l prim o pilastro di q ue sta navata, ci abbiam o ancora fatto 
ste nde re  la tavola pe rpe tua q uotidiana ch e  e sprim e  ancora i m i-
nuti, de l m e zzo giorno lavorata  dallo ste sso pittore  Procida, ch e  
abbiam o pre sa dall’Effe m e ridi di Rom a, in cui si ve de  calcolata 
all’alte za de l nostropolo di Grad. 42. E pe rciò è non poco diffe -
re nte  dalle  altre  tavole  ch e  si le ggono ne gli ordinari, le  q uali 
non sono calcolate  pre cisam e nte  al polo di Rom a, m a sono co-
m uni anch e  ad altri tre , o q uattro gradi di variazione . Quindi un 
orologio dipe ndolo lungo e  re golare  ne l punto de l m e zzo giorno, 
posto in q ue l m inuto ch e  e sprim e  la tavola, de ve  la se ra indicare  
le  ore  ve ntitre  e  m e zza giuste , q uanto il sole  h a se ppe llito l am e -
tà de l suo disco sotto il nostro orizzonte , e  ne i giorni appre sso si 
de ve  se m pre  conform are  con la d.a tavola, altrim e nti non sarà 
giusto.

Ci sono anch e  e spre ssi, ne lla line a di m arm o, q uanti gradi il so-
le  è distante  dal nostro ve rtice , ne i suoi solstizi. Il punto de gli 
Eq uinozi, i te rm ini pasq uali,m  dai q uali non può uscire  il sole , in 
q ualunq ue  giorno ve nga la S. Pasq ua. Ed anch e  il punto dove  si 
trovò il sole  ne l giorno de ll’incarnazione  de l Ve rbo Ete rno, e  do-
ve  de ve  trovarsi se m pre  ne l giorno de lla SS.m a A nnunziata, 
e cce tto q ue lla piccola variazione , ch e  de ve  portare  l’anno bise -
stile . Ed a tutto ci h anno dato re gola le  sudd.e  Effe m e ridi di Ro-
m a. Qui si m e tta il paragrafo ==== Il sig. R e tt.re .
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[ i] Pag. 227
[ii] Pag. 228
[iii] Pag. 229
[ iv] Pag. 230
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Im m agine  de l Sole  fotografata il 14 Ge nnaio 2005 da Catam o e  
Lucarini ne lla Me ridiana de lla ch ie sa di Form e llo

L'ANTICA  M ERID IANA  
D ELLA  CH IESA  D I SAN LO RENZ O
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Le  foto di q ue ste  pagi-
ne  sono state  scattate  
in occasione  de ll'e clissi 
di sole  de l 29  m arzo 
2006. Il foro de lla Me ri-
diana h a proie ttato il 
fe nom e no ce le ste  sulla 
colonna.

Ne ll'im m agine  a de -
stra il disco solare  si 
proie tta su una giuntu-
ra de lla colonna.

A  sinistra il m om e nto 
succe ssivo de ll'e clisse  
osse rvata all'inte rno 
de lla ch ie sa.
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Nelle  im m agini accanto 
e  sotto la luce  solare  si 
assottiglia ulte riorm e nte

A  de stra l'e clissi pro-
ie ttata sul pavim e nto della 
ch ie sa.
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