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distanza. La forza di questa tr ipl ice cat ena era ev ide ntemente eccede nte
og ni presumibile peso che pot esse ess ere chiama ta a sopporta re , ma l'id ea
dell a p rop orzione degli oggett i all a loro desti nazion e si applicava in qu ei
tempi meno a l conce tto del servizio cui erano ch iam ati chc a l dcs iderio di
l unga dura ta, e d'a ltra parte la predi lez ione per una eerta grandiosità ed
imponenza nell e forme era una nota caratteristica de l gusto di q ue i tem pi.

L'original e del modell o q ui riprod ott o si conser va a l eastello d'Issogn e
nella Valle d'Aosta.

1'5 Alari allo stesso camma m capo alla cucina.
Ho g ià nota ta la cagione che ren deva necessari g ran di ala ri ag li amp i

camini dei cast elli med io- evali (V. Camerone degli uomin i d'arm e, nO1) ;
qui devo far osse rva re le div ersit à d i forme che li di stingueva secondo
la specia le des tinazione e le pa rtico lari esigenze del servizio cui erano
chiama ti. La for ma degli a la ri di cuc ina era diversa e distinta da quella
degl i a la ri di appa r tamento . Ve rrà in segui to l'opportuni tà di osse rvare,
esemplari di qu esti ultimi nei quali spiccava la ricchezza dcll 'ornarnenta
zione; qu anto a q ue ll i di cu cin a ess i -e rano di cos truzione più rozza, ma
fornit i di al cu ni partico la ri accessor i. Il fus to di ess i ch e s' in na lza ve r ti
ca lmente dall a pa rte anteriore, oltre all'ane llo per trasportal i, era se mpre
munito di ga nc i o l'ampi a sca letta e se rvivano a d ap pe ndervi molle, cuc
chia io o mest ola ed il forch ett one, g li arnes i insomm a ch e occo r reva aver
a mano nel cuoce re le vivande , e sulla cima port ava un cerchio sos tenuto
da tr e braccia o ga mb ucci e che sorgevano alla cima del fusto stesso per
po terv i coll ocare una specie di gabbia di ferro o grate lle a coppa in cui .
s i r ipo neva la bragia e che servivano così come alt re tta nte buche da for 
nello , non essendo q ues ti an cora in uso. I l'ampi a sca let ta qualche volt a
portavan o anche gli spiedi facendo ufficio di fattorino. Gli alari ch e se r
viva no a quest' uso erano pe rò g ià detti a ll'a ntica ne l ' 498, e cos ì ne t ro
via mo desig nat o uno che aveva un ferro per arros tire, fuor i servizio, co n
fina to nell e ca ntine del cas te llo di Ponte d'Ain ( Inventario del '5 se tte mbre
' 4<)8 a l nO '472). Altre vo lte i g rossi alari erano mu niti di as te di ferro
per r iporv i bianch eri a ad as ciug are o for se a posarv i i piedi per riscaldar si
(S tesso inven tar io del Cas tello di P ont e d'Ain , nO '593)'

Gli a lari di questo cami no presentan o appunto un saggio di si ffaua
disp osizion e co mune agli a lari da cucina.

16 Spiedi o schiedoni collocati davanti al camillo della
parete di destra della cucina.

L'u so dell a ca rne ar ros ti ta era , ne i tempi ai qua li s'i nforma il nostro
cas te llo , assai magg io re presso di noi di q ue llo ch e sia ai dì nostri, e


