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Tra storia e finzione: 

le origini della Cripta dell’abate Epifanio (A.D. 824-842) 

 
È il 10 maggio del 1832. La campagna intorno a San Vincenzo al Volturno 
è baciata da un tiepido sole primaverile. Il cielo promette bene: nessuna 
nuvola all’orizzonte. È la situazione ideale per mettere a dimora le piantine 
nell’orto, pensa Giuseppe, uno dei tanti contadini della valle del Volturno, 
e si mette all’opera: con la vanga scava piccoli solchi mentre una 
brezzolina gli accarezza la fronte madida di sudore. D’improvviso perde 
l’equilibrio, pensa ad un malore causato dalla fatica e, mentre medita di 
fermarsi un po’, ha giusto il tempo di rendersi conto che il terreno gli sta 
franando sotto i piedi. Scivola in una voragine che, apertasi 
improvvisamente sotto i suoi piedi, lo ingoia velocemente. Quando tocca il 
suolo, è frastornato. Cosa è successo? Dove si trova? Difficile darsi una 
risposta, la poca luce che filtra dall’apertura nel terreno gli impedisce di 
vedere con chiarezza cosa c’è intorno a lui. Si rende conto di essere in un 
ambiente abbastanza ampio da permettergli di respirare. Riflette un po’ sul 
da farsi poi decide di scoprire dov’è finito e si arrampica, non senza 
difficoltà, per andare a prendere una lampada ad olio nella vicina 
abitazione. Tornato nelle viscere della terra, una volta illuminato 
l’ambiente, lo stupore di fronte a tanta bellezza lo annichilisce. Lui, uomo 
semplice, senza studi, si rende conto di aver fatto una straordinaria 
scoperta.  

Le   acque   del   Volturno,   appena   nato   dalla   sorgente  
vicina   localizzata   sulle   Mainarde,   giocavano  
producendo   simpatici   gorgoglii.   Si   confondevano  
allegramente   con   i   rumori   provenienti   dall’abbazia   di  
San   Vincenzo   al   Volturno.   Il   complesso   monastico   era  
al   suo   Centoventunesimo   anno   di   vita   da   quando   tre  
ricchi   beneventani,   Paldone,   Tasone   e   Tatone,   ne  
avevano   finanziato   l’edificazione.   Erano   i   primi  
giorni   di   ottobre   dell’anno   824,   l’autunno   donava  
calde   sfumature   giallo-‐rosse   alle   foglie   di   qualche  
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albero.   Epifanio,   nominato   abate   di   questo   monastero,  
era,   ormai   quasi   arrivato   a   destinazione.   Già   da   un  
po’   era   apparsa   ai   suoi   occhi   l’imponente   struttura,  
un   vero   gioiellino   incastonato   in   un   magnifico  
scenario.   Ne   rimase   affascinato   e   realizzò   in   un  
attimo   perché   Carlo   Magno   gli   avesse   assegnato   un  
ruolo   di   rilievo   collocandolo,   per   importanza,   tra   i  
primi   in   Europa.   Ottomila   metri   quadrati   di   terreno  
con   in   mezzo   un   monastero,   noto   luogo   di  
pellegrinaggio,  e  una  monumentale  chiesa.  Notò,  mentre  
scendeva  dalla  carrozza,  i  vetri  allegramente  colorati  
delle  finestre  della  chiesa;  la  luce  accesa  di  quella  
tarda  mattinata  autunnale,  si  rifletteva  in  essi  e  gli  
feriva   gli   occhi.   Ad   attenderlo   un   gruppo   scelto   di  
monaci   sui   trecentocinquanta   presenti;   li   salutò  
cordialmente  e  prima  di  recarsi  al  refettorio,  dove  lo  
attendeva  un  pranzo  speciale  a  base  di  piccoli  squali,  
orate  e  trote,  disse:  -‐Cari  confratelli,  vi  ringrazio  
per   la   calda   accoglienza,   ma   vi   chiedo   di   pazientare  
un   attimo   e   di   concedermi   di   andare   a   ringraziare  
Nostro   Signore   in   chiesa-‐.   Senza   attendere   risposta,  
voltò   loro   le   spalle   e   salì,   con   passo   deciso,   la  
scalinata   che   portava   al   sagrato.   Si   soffermò,   per  
prendere  fiato,  sul  paradysus,  prima  di  accedere  alla  
basilica   che   sulla   facciata,   in   alto,   riportava   la  
scritta:  “Quaeque  vides  hospes  pendencia  celsa  vel  ima  
vir  domini  Iosue  struxit  cum  fratribus  una”.  

All’interno   la   luce   diffusa   dalle   finestre   collocate  
ad   altezze   diverse,   faceva   risaltare   le   magnifiche  
colonne  in  granito  rosa  e  grigio,  disposte  in  maniera  
alternata.  Provenivano  dall’Egitto  ed  avevano  compiuto  
un   lungo   viaggio,   tutto   da   raccontare.   Pregò   per   il  
tempo  necessario  e  si  diresse,  essendo  vicina  l’ora  di  
Nona,  accompagnato  da  un  monaco,  al  refettorio.  Mentre  
mangiava,   dal   pulpito   si   diffondeva   la   lettura   di   un  



“Quaeque  vides  hospes  pendencia  celsa  vel  ima  vir  domini  Iosue  struxit  cum  fratribus  una”.  La  
Cripta  di  Epifanio  

  

  

brano   dalla   Sacra   Scrittura.   Si   distrasse   un   attimo,  
la   sua   attenzione   fu   catturata   dal   pavimento,   alcune  
piastrelle   di   terracotta   riportavano   dei   nomi   incisi.  
Aguzzò   la   vista   e   lesse:   Landolfo,   Cuniperto,  
Liutperto,   impronte   longobarde   a   testimoniare   la  
cultura  dei  pochi  che  sapevano  scrivere  e  leggere.  Gli  
piaceva  quel  posto,  ma  non  si  sarebbe  accontentato  di  
essere   uno   dei   tanti   abati   di   passaggio,   voleva  
lasciare  anche  la  sua  impronta.  Sapeva  che  non  sarebbe  
vissuto   ancora   a   lungo   e   il   suo   desiderio   più   grande  
era   quello   di   arricchire   quel   complesso   monastico   di  
un’altra  importante  struttura:  la  realizzazione  di  una  
cripta,   che   sarebbe   stata   anche   la   sua   tomba.      Ne  
avrebbe   parlato   prima,   come   prevedeva   la   Regola  
benedettina,   con   i   suoi   confratelli.   Epifanio,   quella  
stessa   notte,   la   prima   nell’abbazia,   si   sentì  
investito  dall’influenza  che  gli  abati  che  lo  avevano  
preceduto,   esercitavano   ancora   su   quel   monastero.   Non  
solo   Giosue   ma   anche,   e   soprattutto,   Autperto   autore  
del  Commentario  all’Apocalisse  di  S.  Giovanni  e  di  un  
discreto   numero   di   trattati   sull’Assunzione   della  
Madonna   al   Cielo,   opere   che   avevano   appassionato  
Epifanio.    
Il   giorno   dopo   Epifanio   convocò   tutta   la   comunità   e  
annunciò  loro  i  suoi  propositi:  -‐Cari  confratelli,  ho  
deciso   di   aggiungere   un’altra   costruzione   a   questo  
complesso   monastico   con   la   realizzazione   di   una  
cripta-‐.   La   costruzione   della   Cripta   ebbe   inizio  
subito   dopo   l’arrivo   di   Epifanio.   L’aveva   concepita  
semi   sotterranea   per   sottolineare   l’importanza   e   il  
bisogno  della  luce  alla  presenza  delle  tenebre.  Doveva  
essere   un   luogo   raccolto,   pensato   per   piccole  
celebrazioni.   Nell’833   a   diciannove   anni  
dall’insediamento  dell’abate  Epifanio,  San  Vincenzo  al  
Volturno   fu   oggetto   di   importanti   donazioni   da   parte  
di   Sicardo,   principe   di   Benevento,   che   riteneva  
Epifanio   suo   padre   spirituale.   Le   proprietà   si  
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accrebbero   con   terreni   e   boschi   già   confinanti   con  
donazioni  precedenti  ad  opera  del  Duca  Arechi  II.  È  di  
questo   periodo   la   decisione   di   Epifanio   di   far  
affrescare   la   cripta   e   convoca,   a   tal   uopo,   uno   dei  
migliori  decoratori,  tale  Aldobrandino.    
Quando   questi   giunse   a   San   Vincenzo   al   Volturno,  
Epifanio   gli   espose   le   sue   intenzioni   e   richieste:   -‐
Vorrei  un  lavoro  eccelso  che  si  ispiri  all’Apocalisse-‐  
Aldobrandino,   fiero   di   lavorare   per   l’Abate   e   per   un  
complesso  monastico  tanto  importante,  annuì.  
Ma   qualcuno,   che   mal   digeriva   il   carattere  
apparentemente   egocentrico   di   Epifanio,   una   notte,   in  
cui   il   silenzio   era   rotto   da   un   forte   vento,   entrò  
nella   cripta.   Affianco   al   colore   rosso   minio   che  
predominava   negli   affreschi,   c’era   una   brocca   usata  
dal   decoratore   per   dissetarsi   al   bisogno.   All’interno  
circa  mezzo  litro  di  vino.  Il  misterioso  personaggio,  
tirò  fuori  dalla  manica  del  saio  una  boccetta.  Dentro  
c’era   un   estratto   di   Digitalis   purpurea,   da   lui  
preparato.   Ne   fece   scendere   una   buona   quantità   di  
gocce   nel   vino   della   brocca   e   poi,   così   com’era  
apparso,   scomparve   nel   buio   della   notte.   Il   giorno  
dopo,   all’alba,   Aldobrandino   era   già   al   suo   posto.  
Aveva   lo   stomaco   sazio   della   colazione   appena  
consumata   e,   pieno   di   energia,   si   mise   all’opera.  
Aveva  iniziato  da  qualche  giorno  a  lavorare  all’ultimo  
affresco,   “La   crocifissione”,   e   si   apprestava   a  
terminare  il  maphorion  rosso,  che  copriva  la  Madonna,  
con  una  certa  fretta  perché  l’abate,  da  qualche  giorno  
mostrava   preoccupanti   problemi   di   salute.   Senza  
guardare,  a  memoria,  allungò  la  mano  per  prendere  del  
rosso  minio,  ma  urtò  la  brocca,  che  rovesciatasi  su  un  
fianco,   versò   buona   parte   del   contenuto   a   terra.  
Aldobrandino   con   un’abile   mossa   impedì   che   la   brocca  
si   svuotasse   del   tutto   e,   prima   che   gli   ricapitasse  
una   simile   sciagura,   ingurgitò,   tutto   d’un   fiato,   il  
vino   rimanente.   Era   troppo   buono   per   lasciarne   anche  
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un  solo  goccio.  Riprese  il  lavoro,  mentre  pensava  alle  
parole   da   trovare   per   chiedere   ai   monaci   di   fargli  
dono   di   un   altro   po’   di   quel   fantastico   nettare.   Ma  
improvvisamente   iniziò   a   sudare.   Il   cuore   sembrava  
impazzito,   i   battiti   rimbombavano   con   un   ritmo  
ossessivo   nelle   tempie.   Tutto   gli   girava  
vorticosamente   intorno,   perse   l’equilibrio   e   cadde  
rovinosamente   a   terra.   Il   personaggio   misterioso,  
nascosto   nell’ombra,   si   fece   avanti   e   approfittando  
dell’assenza   dei   monaci   impegnati   nei   lavori   loro  
assegnati,   prese   di   peso   Aldobrandino   e   lo   portò   nel  
cimitero   lì   vicino.   Aveva   scoperchiato,   la   notte  
precedente,  uno  dei  sarcofaghi  e  in  questo  depositò  il  
corpo   di   Aldobrandino.   Poi,   rimesso   a   posto   alla  
meglio  il  coperchio,  tornò  nella  cripta  con  l’intento  
di   rovinare   gli   affreschi   per   distruggere   la   fama   di  
Epifanio   che   aveva   ordinato   e   seguiva   i   lavori.  
Epifanio,   quella   mattina   aveva   recuperato   le   forze  
necessarie   per   alzarsi   ed   andare   a   controllare   i  
lavori.  Sentiva  la  sua  fine  vicina  e  voleva  che  tutto  
fosse   terminato   prima   che   rendesse   l’anima   a   Dio.  
Mentre   attraversava   il   campo,   che   lo   separava   dalla  
cripta,   udì   un   mugolìo.   Sembrava   il   lamento   di   un  
animale  ferito  e  non  gli  diede  peso.  Ma,  man  mano  che  
avanzava,   gli   sembrò   di   udire   un   richiamo   di   aiuto.  
Claudicante,   si   diresse   verso   il   luogo   dal   quale  
proveniva   il   misterioso   rumore.   Giungeva   da   un  
sarcofago!  Provò  a  spostare  il  coperchio  ma  era  troppo  
pesante  per  lui,  così  chiamò  il  suo  confratello  Guido,  
impegnato   nel   lavoro   dei   campi   poco   distante   da   lì.  
Quando   il   coperchio   fu   sollevato,   apparve  
Aldobrandino.   Era   piuttosto   malconcio   ma   sarebbe  
sopravvissuto   alla   disavventura.   Raccontò   con   un   filo  
di   voce   l’accaduto   e   fu   tutto   un   correre   verso   la  
cripta.   Il   personaggio   misterioso   stava   tentando   di  
imbrattare   gli   affreschi,   ma   per   fortuna   aveva   avuto  
poco   tempo   per   compiere   l’irreparabile.   Sotto   il  
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cappuccio,  spostato  da  Guido,  apparve  un  contadino  che  
stanco   di   dover   prestare   al   monastero   i   servizi  
dovuti,   aveva   organizzato   con   l’appoggio   di   altri  
contadini,  una  vendetta  nei  confronti  dell’abate.  

 
Giuseppe, alza la lampada ad olio per osservare meglio l’ambiente. Si 
trova in una piccola cripta arricchita da affreschi di mirabile fattura. Tra 
tutti, la Crocefissione. Giuseppe si avvicina incantato. All’interno della 
scena c’è un uomo inginocchiato con il capo incorniciato da un nimbo 
rettangolare, usato nell’iconografia per i viventi, con le mani tese verso la 
Croce. Alla base del riquadro una scritta grande, ben visibile: “DOM 
EPYPHANIUS ABB”. Era lui, l’Abate Epifanio. 
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Report metodologico dell’elaborato 

“Quaeque  vides  hospes  pendencia  celsa  vel  
ima  vir  domini  Iosue  struxit  cum  fratribus  

una”.  
La  cripta  di  Epifanio  di  San  Vincenzo  al  

Volturno 
 

Premessa 
 
Il complesso monastico di San Vincenzo al Volturno situato nella valle che prende il nome dal 
fiume che la attraversa, viene definito per l’importanza storico-politica che ha assunto nel periodo 
carolingio per la centralità strategica del luogo in cui è sorto, viene definita da molti la “Pompei 
dell’età di mezzo”. Edificato nel 703 da tre beneventani, Paldone, Tasone e Tatone patrocinati da 
Gisulfo I duca di Benevento prima e Arechi II dopo, conosce un periodo di splendore negli anni in 
cui fu abate Epifanio che arricchì il complesso di una magnifica cripta affrescata, fu distrutta dai 
Saraceni nell’881. Da quel momento non riuscì più a tornare ai fasti passati. Sopravvisse, perché 
interrata, la cripta di Epifanio che con i suoi affreschi ancora ben conservati, regala al visitatore 
emozioni uniche. Consapevoli di questo importante sito storico, gli alunni appena letto il bando 
relativo al concorso “Raccontare il Medioevo”, hanno pensato di raccontare dell’abbazia e della sua 
storia. L’incipit non poteva che essere la fortuita scoperta, da parte di un contadino che arava la 
terra, della cripta di Epifanio. Edificata tra l’824 e l’842, contiene affreschi, su intonaco preparato, 
che raccontano scene di vita cristiana dalla tematica cristocentrica, ma con Maria fulcro dell’intero 
ciclo. 
 
Soggetti coinvolti 
-Classe 1^ I del plesso “A. D’Isernia” di Isernia 
-Docente referente: Garreffa Ornella 
-Esperto esterno: Arch. Valente Franco 



“Quaeque  vides  hospes  pendencia  celsa  vel  ima  vir  domini  Iosue  struxit  cum  fratribus  una”.  La  
Cripta  di  Epifanio  

  

  

 
Obiettivi didattici: 

� Comprendere un testo 
� Contestualizzare fenomeni ed eventi 
� Partecipare con personale e responsabile contributo al lavoro organizzato e di gruppo 
� Documentare adeguatamente il proprio lavoro 
� Acquisire la memoria del passato per orientarsi nel presente e progettare il futuro 

 
Metodologia 
Si è dato ampio spazio a ricerche e a letture da vari testi, accompagnate a lezioni di 
approfondimento condotte da un esperto di storia medievale, l’arch. Valente, autore del libro “S. 
Vincenzo al Volturno-Architettura e Arte”, che ha approfondito le conoscenze con dettagli 
particolarmente interessanti. In una delle sue lezioni ha portato con sé una copia del Chronicon 
Volturnense, e una pelle d’agnellino usata nel Medioevo per scrivere testi. A ciò si è aggiunta la 
visione di documentari, filmati e foto relative nello specifico alla cripta ed è stato commentato tutto 
il ciclo degli affreschi presenti in essa. Il lavoro è stato portato avanti dagli alunni con grande 
entusiasmo, lo stesso che li accompagnerà nella visita guidata del complesso monastico prenotata 
per la prossima primavera. 
 
Mezzi e strumenti 
Si è fatto uso di lezioni frontali, lezioni interattive, lavoro di gruppo, utilizzo di INTERNET, video 
e fotografia, sussidi audiovisivi e multimediali, libri di testo, biblioteca, fotocopie, riviste e testi di 
approfondimento. 
 
Tempi: dicembre-febbraio 
 
                                                                                      La referente  
                                                                            Prof.ssa Ornella Garreffa 
 


